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A SETTAXT9 ANNM DALLA 11 OH TV 

De Sanctis e la storia 
legli intellettuali italiani 

Mercoledì 30 dicembre 1953 

Il r innovars i del l ' interesse 
per l 'opera di F r a n c e s c o De 
.Sanctis, ogg i , d o p o scttuutu 
a n n i da l la sua m o r t e e le inni 
te a c q u e passa te nel la corren
te de l ia cr i t ica e del la lettera
tura in Ital ia, trova s t i m o l o ed 
a l i m e n t o nel fat to già s o t i o h -
n e a t o da G r a m s c i nei Qua
derni del carcero: che l 'opera 
del D e Sanc t i s , f ondendo in 
s ic ine la cr i t ica del c o s t u m e e 
l 'analis i dei sent iment i e del 
le concez ion i del m o n d o con 
la crit ica p u r a m e n t e art is t ica . 
fornisce l 'esempio m a g g i o r e di 
c iò che può essere «la cr i t ica 
letteraria di un per iodo di l»t-
te cu l tural i e di cont inot i tra 
i imrevinni de l la v i ta untano-
tiistiche>. C o m ' è pure , in una 
d i \ e r s a fase e su di un a l tro 
p i a no , il per iodo nel qua le noi 
\ i \ ianio. 

1 problemi de l la crit ica mi
l i tante , de l la cr i t ica c ioè m 
( u n / i o n e de l la lotta per la 
n u o v a cu l tura , s o n o per que
s to in pr imo p i a n o nel d ibat
t ito e nel g i u d i z i o a n c h e del 
l 'opera desanct i s iana . Cri t ica 
mi l i tante in realtà, e direi , in 
senso pos i t ivo , cr i t ica di parte 
è .stata senza d u b b i o quel la 
del D e Sanc t i s per il ca lore 
a p p a s s i o n a t o e i l luminante 
che \ c n i \ a a l l 'autore da l lo 
a v e r preso . saldamente part i to . 
non so lo nel la bat tag l ia del le 
ulee. ma a n c h e e a t t i v a m e n t e 
nel le lotte po l i t i che del suo 
t e m p o per la l ibertà e la co-
s t i t u / i o n e de l lo S t a t o naz io 
na le unitario . Cri t ica mi l i tan
te. o l tre che nel tono a p p a s 
s ionato , p r i n c i p a l m e n t e per la 
mira cos tante c h e è in essa di 
so l l ec i tare e p r o m u o v e r e forze 
cu l tura l i , moral i e po l i t i che in 
via di s v i l u p p o . « Gnardarr 
iu noi. nei '.insti i c o s t u m i , 
nel le nostre "dee, nei no -
.stri p r e g i u d i / i , nel le no 
stre qual i tà b u o n e e ca t 
t i v o qual i s t o r i c a m e n t e fii 
s o n o espresse , era per il De 
S a n c t i s la premessa e l 'avvia
m e n t o ad una letteratura na
z iona le moderna nella soc ie tà 
i ta l iana. Perc iò in tutti i suoi 
scritt i , e nei Saggi critici nel 
loro ins ieme, non m e n o eli' 
nel la Storiti in cui quei sag^i 
furono p a r / i a b u e u t e rifusi. De 
S a n c t i s a n d ò t racc iando quel 
q u a d r o del la vita s torica, in 
te l le t tuale e m o r a l e de l la c u l 
tura i ta l iana, c h e ha fatto d e 
finire la siiti opera e un origi
na le e potente s c h i z z o di s t o 
ria del popo lo i ta l iano > (Grò 
ce) o a n c h e la < storia c i v i l e 
d'Ital ia •> riflessa nel la poes ia 
e nel la le t teratura. 

Al centro di quel la v i s ione 
s t a v a per il D e S a n c t i s il pro
b l e m a del la d e c a d e n z a politi
c a i ta l iana, da l Kitiascimctttu 
al s eco lo XVIII . V a g l i a n d o ed 
a s s o r b e n d o (pianto era possi
b i l e trarre da l l a storiografi ' ! 
europea , par t i i o larme i i t e fran
cese , del per iodo precedente 
al IS4S. intorno a l la storia ita
l iana del l 'epoca dei c o m u n i e 
del R inasc imento , D e .Sauc(i«-
ne fuse gli e l ement i sparsi . 
nel la c o n c e z i o n e vic inami de l . 
lo s v i l u p p o s t o r i l o dei popol i 
e li inferì nel lo s c h e m a d ia le t t i 
co de l lo s v o l g i m e n t o storit i ! 
per ant i tes i , fra ideale e reale. 
fra natura e sp ir i to , e he egli 
p r e n d e v a (dillo Hegel , senza 
la riirida fissità degl i hege l ia 
ni de l t empo. 

Ne l l ' appass ionato racconto 
del la sua Stnn,i, e onic nel la 
par lan te v ivac i tà di discordo 
dei Saggi, D e > a n c t i s v e n n e 
t racc iando la storia de l la c o 
sc ienza i ta l iana, riflessa nel la 
l e t teratura: e dei l imiti che 
da essa d e r i v a v a n o al m o d o 
t o m e poi si \ c n n c f o r m a n d o , 
ma non <-j cost i tu ì c o m p i u t a 
mente . con lo .stato un i tar io 
in I ta l ia , inni soc ie tà n a / . i o t u -
|e moderna e una moderna 
cu l tura . 

A l l a radice del la d e c a d e n z a 
i ta l iana , dal R i n a s c i m e n t o al 
s e c o l o X V I I I . era «tato per il 
D e S a n c t i s l 'aff ievolirsi de l la 
* forza produt t i va de l l e f a t o ) . 
là d e l l ' u o m o s. s i c ché ' t u l i o 
q u e l l o c h e s t imola gl i u o m m i 
ad at t i m a g n a n i m i e fa le na
z ioni grand i , a m m e s s o in t eo 
ria, non a v e v a p iù s e n s o nel
la v i ta prat ica , noti era più il 
m o t i v o de l la v i ta s o c i a l e - -
Fra i n s o m m a la s e p a r a z i o n e 
del pens iero da l l 'az ione , de l la 
s c i e n z a da l la v i ta : ' q u e s t o . 
a p p u n t o , il tar lo , c h e ha roso 
l 'ant ica nostra soc ietà e c h e 
noi c h i a m i a m o d e c a d e n z a ». 
Cos ì a n c h e il Machiave l l i , nel 
q u a l e il D e S a n c t i s pure ve 
d e v a a f facc iars i -d'aurora pre
corr i tr ice dei t e m p i m o d e r n i ». 
r a n c o r a di p iù - l 'uomo bor -
j r h o c . l 'uomo de l la M ienza e 
del lavoro* , era r imas to in 
que l la soc ie tà 11 n iwnv,!-
tore sol i tar io . Y. lui » c h e 
s a p e v a di s tato-- era m e n o 
pos sen te di quei barbari cht 
f o n d a \ a n o s i i s tat i , co- ì c o m e 
i «-civili i t a l i a n i * p o t e v a n o 
d i s p r e i z a r e , ma non vinci re i 
* barbar i >. c h e a l lora mct te -
•vano in ^o jnez ionc l 'I tal ia . 

D i qui n a s c e v a n o per D e 
S a n c t i s le forme propr ie de l la 

f ioraia e del la le t teratura in 
ta l ia : dal s f o c o di ironia in

te l l igente , m a sce t t i co , de l l 'A
riosto , al s e c e n t i s m o in cu i la 
m u s i c a p r e v a l e v a *ulla v i s io 
ne . l a paro la o s n r p a v a il pen
s iero , l 'apparenza n a s c o n d e v a 
la real tà . Q u e l l a so l i tud ine del 
p e n s i e r o e del la cu l tura , «epa 
rati dal c o n t a t t o v iv i f i cante 
de l l 'az ione e da l la realtà di 
un m o n d o co l l e t t ivo di m a s s e 
in m o v i m e n t o , e serc i tava a n 
cora il >no p e s o n e g a t i v o 
q u a n d o , a l la f ine del s e c o l o 
X V I I I , con la r ibe l l ione cul 
turale , soc ia l e e po l i t i ca al 

m o n d o passato , prodot tas i in 
Franc ia e a l trove , t>i c o m i n c i ò 
in I ta l ia a scuotere la c u p p a 
di i p o e i i s i a che < d o p o il con
c i l io di Trento era stata la fi
s ionomia p e r m a n e n t e del la so
c ie tà i ta l iana >. 

Se con Parini ne l la lettera
tura i ta l iana < i i n n s c c v u l'uo
mo >, nel s e n t i m e n t o di una 
fierezza interiore c h e r iverbe
rava u n a luce d i ironia su l le 
a p p a r e n z e di una società in 
rovinìi e in d i s so luz ione , tut
tavia , o s servava D e Sanct i s , 
ancora nel poeta del (Homo 
si a v v e r t e la so l i tud ine de l l 'uo
mo fra la società vecchia e 
la soc ie tà n u o v a ; e l'opera sua 
c o m e il prodotto « d e l trava
g l io di una potente energia in
d i v i d u a l e a u / i c h è un r isul ta
to co l l e t t ivo ». 

Sarà ques to per il D e S a n e 
tis uno dei < difett i di origi 
ne> del la moderna letteratura 
in Ital ia, - e l a b o r a t a nel le al
te ( i m e del l ' inte l l igenza, non 
scesa in mezzo al p o p o l o ». 
Gli ideali dell 'età r ivo luz iona-
n'a. s u s c i t a n d o ins ieme con le 
grandi i l lusioni le de lus ion i 
più grav i , non a v e v a n o col 
muto que l vuoto per gli intel
lettual i i ta l iani : e le loro o p e 
re noet i che , c h e D e Sanc t i s 
cons iderava a p p u n t o < u n a 
storia idea l izzata dì tutte le 
i l lusioni , le speranze , le d i spe
razioni . i dolori e gli af fet t i 
del la g i o v e n t ù i ta l iana >. rive
l a v a n o i l imit i e le contradd i 
zioni del t e m p o ; c ioè la c o n 
traddiz ione insuperata nella 
realtà del la vita i ta l iana. 

Per q u e s t o non nasceva e 
non poteva nascere in Ital ia , 
d i c e v a D e Sanct i s , un'arte p o 
polare pr ima del Manzoni . E 
d o p o il Manzoni , c o m e nel la vi 
(a i ta l iana non c o m p a r i v a a n 
cora e l 'uomo m o d e r n o de 
Machiave l l i >. egli l a m e n t a v a 
che ne l la letteratura si riflet 
tesse, s e g n o di d e c a d e n z a de l 
l 'uomo p r i m a c h e del l 'art is ta , 
l ' ido legg iamento del sogno c h e 
so t traeva l 'uomo al senso de l 
la realtà, s e g r e g a n d o l o in un 
m o n d o . < d o v e m a n c a l 'azione 
e supp l i s ce i| rene, manca il 
m o n d o mater ia le e s u c c e d e un 
m o n d o di fantasia >. e l'ozio 
domimi , padre dei sogni e dei 
vizi. 

1,'idcitlitù del l 'arte è altra 
cosa , d i ceva il D e .Sanctis w\ 
Saggio sul Petrarca: è .- rap
presenta te le cose s e c o n d o le 
lori! r ipercuss ioni nel t e r v c l l e 
e con le impress ioni e i sent i 
menti che vi s o n o incorpora
ti >. e In ques to a c c o r d o tra Ir 
t o s e e l'artista è la più a l te 
ideal i tà del l 'espressioni; ». 1; 
po iché la sc ienza , com'egl i la 
c h i a m a v a , c ioè la c u l t u r a , an
ch'essa *è la vita che si rif lette 
nel cerve l lo , è il prodot to del
la stessa mater ia , se la vitti e 
guas ta , la sc ienza è guas ta » 
Per ev i tare che il pensiero 
c h i u s o in se s tesso produca 
ancora que l lo che nel passato 
produsse , hi decadenza del la 
vita soc ia le e morale , occorre, 
avver t iva il D e S a n c t i s . ren
dersi ( o n t o che < sc ienza non 
è il pens iero di ques to e ili 
que l lo , ma produz ione a t t i va . 
c o n t i n u a , di «pici c e r v e l l o col
le t t ivo «he dicesj popo lo , pro
d u z i o n e impregnata di tutti 
gli e l ement i , le forze e gli in
teressi de l la vita •». 

Ques ta er.i per il D e Sanc
tis la l in-c del la lotta iter una 
nuova cul tura in I ta l ia: pei 
limi cu l tura che guardasse 
t a l l e cose e f fe t tual i con lo 
sp ir i to di Gal i le i e di Machia
velli -. P a r t e n d o da questa 
base un pae-e . ancora cosi 
p o t o m o d e r n o c o m e l'Italia 
c u c i l a ricerca degl i e l ement i 
reali de l ia sua es i s tenza >. po
teva ven ire a s s i m i l a n d o e con
q u i s t a n d o q u a n t o era nei pae-

i p iù a v a n z a t i il frutto dei 
moderni r ivo lg iment i , c h e a-
v e v a n o pos to fine al m o n d o 
del m e d i o e v o e del la Con-
troriforina. 

Ksl i v e d e v a c h i a r a m e n t e i o 
nie era s ta to poss ib i le c h e al
trove q u e s t o sp ir i to m o d e r n o 
si a f f e r m a s s e nella cu l tura , e 
- l a sc i enza d i v e n i - s e r ivolu
z i o n e ; . g i o v a n d o s i del moto 
di a -cesa di cuna n u o v a c l a s 

se c h e c h i e d e v a il posto nella 
v i ta: la b o r g h e s i a » . N o n ve
deva . né poteva vedere quale 
e lasse a v r e b b e potuto d o p o la 
borghes ia asso lvere lo stesso 
c o m p i t o iu Italia. 

Pur nei l imit i storici , ogget
tivi, e ni c imil i sogget t iv i dei 
priucipi i e della concezioni-
genera le cui si r i faceva il De 
Sanct i s , quel la v is ione del 
c o n t r a s t o h a scienza e vita 
nel m o n d o inte l le t tuale e mo
rale i ta l iano i l lumina aucoi 
oggi f o l l e m e n t e un tratto del
la debolezza della struttura 
naz iona le s tata le i tal iana 
(Gramsci ) , cui è da r icondurre 
in parte il d i fet to di o n g i m 
del la nos l ia l e t te ia tura , e la 
incompiutezza di s v i l u p p o del
la vita s ta ta le naz iona le usci
ta dal nostro Risorgimento . 

I d è in tu iz ione che . mi paté , 
lega iu D e Sanct i s a l la gran
dezza del c i i t i co . il (piale ami . 
l izza l'opera d'arte con la fi
nezza e la umani tà de l le pa
g ine su Francesca e l trotino e 
sul Leopardi , lo s tor ico a c u t o 
della cosc ienza inte l le t tuale e 
morale i ta l iana dagl i inizi del 
la nostra letteratura al la co 
s t i tuz ione del l 'unità nazionale , 

SALVATORE F. ROMANO 

l'AItKil — t'n.i m i s M i u l e 
esibizione* dell'atleta Victor 
Sc-iu!(.iriti, campione ol impio
nico, durante rincontro Ir:::'.-
chi-I'KSN di Kimi.istlc.i. i(in
clusosi con la vittori.i .sclil.ic-
t-iuntc della squadra sovietica 

CHE COSA AVVIENE NEL MONDO CATTOLICO? 
f _ . . _ _ . • • • • 

Le AGLI sono stanche 
di fare da ucuscinetto99 

Una confess ione ilei "Corriere del la sera , , - Lii press ione elei lavoratori su i 
d ir igent i ac l is t i - l / c s n e r i e n z a «li Milano - '4l^a c l a s s e lavoratrice s i difenile, , 

Il Corriere del la .sera, o r 
nano tradiz iona le del la bor 
ghesia i ta l iana, ha pubbl icato 
ì e c e n t e m e n t e . in un suo art i -
• nio (ti fondi» eVI tinaie molto 
si è d i scusso in c a m p o c i a t o -
lieo, una af fermazione di ri
l i evo . 

D o p o aver e s a m i n a t o le p o 
sizioni dei « s indacat i cri.stla
tti •> ne l le lotte recenti dei l a 
voratori . l 'editorial ista c o n 
c l u d e v a : » Allo stalo delie c o 
se (n s tessa Rerum Novnruni 
sembra non r ispondere più 
alle esigenze dei tempi nitori» 
R iconosc imento di n i a n d c i m -
o o i t a n z a . che none in tei mini 
erudì la o u e s t i o n e del fa l l i 
mento de l la in iz iat ive .sociali 
di pai te cat to l ica . 

C o m e si è g iunt i .1 questa 
confess ione , c o m e si è s a n i t i 
il a mea culpa »? A n c h e ani 

v'è di mezzo il set te g iugno , gono notizie precide e del la 
e gli a v v e n i m e n t i che hanno 
preceduto e s egu i to ques ta d a 
ta. Non v'ha dubbio infatti . 
— e ciò è stato da mo l t e parti 
r i levato — che uno dei t ì sul -
lati più caratterist ic i del voto 
popolate è stata non so l tanto 
l 'avanzata dei partit i d e m o 
cratici ed il m a n c a t o scat 
to della legge truffa, ma 
anche. nel canino stesso 
governat ivo , la e l ez ione di 
un forte n u m e r o di deputat i 
cosiddetti « s indacal is t i » n e l 
le li.ste democr i s t iane . Con 
cu') le s tesse masse e lettoral i 
cattol iche a v e v a n o fatto s e n 
t i l e il loro des ider io di una 
(Hilitica d iversa . 

I risultati del voto hanno 
di fatto favorito 1111.no e s p e 
rienze unitarie in c a m p o s i n 
dacale . Da molte p.i .ti g i u n -
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LA DELINQUENZA MINORILE NEGLI STATI UNITI 

Come agiscono le bande 
delle "super-donne,, criminali 

Betty Kroeger a 18 anni ha ucciso il padre e la madre - La miseria degli « slnms > tra le 

cause dell'impressionante fenomeno - La forza bruta mezzo di affermazione nella v'ita 

Negli scorsi dioriti, affron
tando il problema della de-
liiKiKcii:» minor i» ' ut A m e 
rica. a b o m i n o a c c e n n a t o a l 
l ' e s i s t e n t i di bande c o s t i t u i 
te esc lus i ra nen ie chi rauo-'e: 
s o n o , c/aesie, le s u p e r - w o -
nien (cioè s u p e r - d o n n e ) , gio
vanissime cr iminal i n o n m e 
no per ico lose dei loro colle-
ahi in pantaloni Agiscono 
anch'esse in (piasi 7 ni/ e le 
or«wi*j città defili Stati Uniti; 
si riuniscono — come i ra-

teemea dei diversi colpi . 
L'attività normale tirili' 

b a n d e è cost i tuita dal r icatto 
a cui si (IÌUIKK .venne ne/o 
presso a poco cp/csto sistema. 
una s u o e r - w o m i i n . ciiorcniis-
s ima e bel la , cereri di n e c o m -
parjwir.s-i con cpialehe indit'i-
d u o pnrlicoJfiriiiente facol to
so e conosc iu to ; una sera o 
l'altra la ra«nr:a si farri M>I-
prendere iti inf imo collor/aio 
con il maturo « v i n o dal le al
tre associate alla <• i/ann »>; 

pio. si è ceri f icaio rr-ceiite-
m e u l e ni ima Università, pro
vocando :( suic idio di un pro-
fc.sMire che non pofc/'ri sod
disfare le esilienti richieste 
del le rnga: :e -bf iadi to . 

A/a. al di la di questa utti-
v 11 à considerata normale 
.stanno oli episodi xpureit-
fosi dj crimiiirilifri che sem
bra imnoss ib i le possano es
sere stati compiuti da qiova-
n e t t e appena adolescenti 
Prendiamo d caso di Betty 

Ilrlinc)ucn7a giovanile in Amerira: la polizia trae in arresto 
ria. Charles Marshall di vent i tré anni (n sinistra), rd Eilern Wildc, di venti 

f'.r.d'»), chr avevano tentato u n colpo in un garage a Hol!>vvood 

dopo una furibonda sparato-
anni (ctil 

fiazzi —- ni c o r i seprcti nei 
finali c o n c e r t a n o i r a r i c o l 
p i : furti, estorsioni, ricatti 
Alcune ••aanqs» tra le viù or
ganizzate possiedono vere e 
proprie scuole in cui le as
sociate pia giovani vengono 
i s trui te a t t e n t a m e n t e ne l la 

qualche volta vengono addi
rittura scattate delle foto
grafie. A questo Pau lo il più 
e fatto ed alla vittima pre
scelta rien»» pos to il d i l e m 
m a : sborsare una forte som
ma o sottoporli allo scandalo 
Un caso drl opnere . ad c s e m -

LE FRI A 
Musiche polacche 

al Teatro delle Arti 
L .Vs*ociazione italiana -tier 1 

rapporti culturali cun a Po:<>-
.iia na aperto ieri i: -suo r.u.v.o 
anno di attività con una :r.ar.i-
festa7ione musicale al Teatri- Ce:-1 
.e Art: Il programma di questi, j 
::.ani!e-ta/ioTie comprendevi! \r.iai 
conversazione introduttiva de".! 
musicologo Celare Valabrega e; 
hram di Ctìopm Wjenlan-aky e 
S^ymanoTV5«ky. per pianoforte. 
canto e violino e pianoforte. 

Il 'o'.to puhWico che gremiva 
:a sala — presenti gli Ami»sen
tori di veri Paesi socialisti — 
ha aseo.tato con interesse le pa-
ro.e del maestro Va'.abrega .*ul 
caratteri de.'.a mugica polacca e 
dei suoi compositori più rappre-
-entfttivt dimostrando poi vero 
gradimento per i brani che veni
vano eseguiti 

La prima parte del programma 
si è aperta col nome dei più il
lustre cantore della terra di Po-
Ionia: Federico Chopin. D: lui 
abbiamo ascoltato tre notissimi 
Preludi per pianoforte «olo ed 
alcune Uriche per canto (sopra
no e poi tenore) e pianoforte 
Di Wienmnwsiry. che fu un gran
de violinista, seguirono alcuni 
pe7/t (Due maziirke e Oberiasi) 
per violino e pianoforte a carat
tere virtuoslstico, brillante o sen-

ti".*-r.ta.e e 0-5 .« murielle di SAV-I K 
r^no-*SKv .1881-1934) alle qua
li era dedicata la seconda parte 
dei pr03ra-1.r1.t1 e stato toccato 
li profilo dei compositore polac
co puì importante di questo se
colo t, e lemento nazionale — 
C0.-1 avvertibile in Chopin ed an
c e :n U :€•:., an»-s*v — risulta 
l o r * rr.er.o e-.ider.te nelle Mie 
music:.e :..a o è f d i frutti molto 
p o l i t i - , . 

Per Js/irranoaVivV ,-or.o s*av. 
^ce.ti dei r.rar.: atti a net terà ir, 
risalto *.. valore di tutti 1 solisti 
che hanno partecipato al con
certo Da uno Studio per piano
forte attraver.-o alcune liriche 
per tenore e per scoprano siamo 
giunti all'efficace .Vofrurno e Ta
rantella per violino e pianoforte 
e con le note turtr.nose dell» Ta
rantella 1: concerto e terminato 
felicemente 

Gii esecutori calorosamente 
applauditi dal pubblico erano l. 
soprano Nicoletta Panni, la vio
linista Maria Cotogni, il tenore 
Oino Pavjua'e ed il p ianata Ra 
te Fur'.an 

1». x. 

r.on *•! pu 
.a un gr<in 

CINEMA 

Storia di tre amori 
I film a episodi stanno prtn 

dendo piede anche in cmemato-
grac.e diverse da quella italiana 

' due da'.'.ero ctw1 

ce! cegno Qùe-to 
€ technicolor • racconta la storia 
di tre ameri: 11 primo r l'in'a-
lua/ ione di una ret te di un ce
lebre coreografo per una stra
ordinaria tallerina ere dan/an-
de. per lui e solo jyr ì*:i m -̂rrà 
schianta'» dal ma! di c.iore II 
«ecor.do e la fa-o.etta n.etafini 
ca di un naT.cir.o che chiede ad 
una •» streza » di divenire più 
grande e tìiver.'.to'.o. si mr.a 
mora de.la i sututncr che dian
zi odia-, a. li terzo episodio e la 
stor-.a di ur. acrobata che e per 
f.e«u.tato da', rimorso di avere 
ucciso la sua compagna di la 
voro in un pericoloso e^ercizic 
e che ritroverà fiducia ed amore 
nella perdona di una ?iovire. la 
qua e da lui sarà iniziata al mi
steri de! trapezio 

Gli episodi sono tutti e tre 
sdolcir.at. e fa i^nìente roman
tici. bolsi e noiosi. Soltanto nel 
1 ult imo vi è qualche ripresa in
telligente e qualche felice '•-" 
vata di reeia Gli interpreti so 
no James Mason e Moira Shea 
ter per J1 prtmo « «ketch ». Le 
slie Caron e Farlev Grar.^er i/er 
il 6econdo Kirlc Douzlas e An
na M a n i Pierangell per il terzo 
Hanno diretto: Vincente Mir.elli 
repUodto centrale e Gottfried 
Reinhardt gli altri due 

Kroeger. Ila dictotttt anni 
soltanto r potrebbe passare 
per una tranquilla ragazza di 
casa. Una sera rientra tardi 
ver la c ena . La madre la Tim-
provcra aspramente: sa che 
la figlia ha fatto parte finn a 
qualche tempo mima d> una 
« ganq » e teme po.vsa nuova
mente verdersi. Ma forse 
Beffi/ è ancora una s u p e r - w o -
inan. D o p o li violenta lite 
entra nella sua stanza e ne 
riesce con una vistola in pu-
qnn- la niadre non ha il tem
ilo di dire una ixiroia. Una 
rivoltellata al i>ctto la fred
da all'istante. La matricida 
trascina il cadavere in una 
camera ed attende II i.adrc 
giunge poco dopo: un secon
do c o ì o o ed un nitro corpo é 
steso a terra inanimato, idei
la banda avevano inseanato 
a Brf fy a « non sprecare « 
rolni ». La raaazza dirà noi 
ol la pol iz ia di a r e r ucc i so 
il padre perchè non prora*-
sr il dolore di trovare il ca
davere della moqlie. 

Si nula sbarrala 
A Chicago tre ragazze pe

netrano nottetempo nei loca
li sotterranei di un ornnde 
magazzino. Mentre stanno net 
allontanarsi vengono sorpre
se da una vecchia guardia
na: la donna comincia ad ur
lare mentre tenta d i sbarra
re il vasxo alle dpHTiquenr 
c h e sfllpono verso l'uscita su 
una stretta scala a chioccio
la: una ragazza usando il 
sacco niella refurtiva pieno 
di posare d'araenfo a mo ' di 
c l aca co lp i sce al lora la vec
chia al capo: l'infelice bar
colla. poi *ì accasc ia sul la 
r inghiera de l la sca la e preci 

|;ifa "l «aiolo, c/raremeiili 
ferita 

Non .sono elle cpi.vorit sce l 
ti a caso tra nulle- altri , l'er 
dare un'idea della vastità del 
fenomeno della diliuqueuza 
minorile tra le o iorauj a m e 
ricane .sarei .s-ii/ficiciife dire 
che, 111 bn.se a a una .statisti
ca pubblicata dalln rtuista 
Life, nel l'.Hd il numero de-
Uli arresti di ragazze al di
sotto elei d ic iotto (inni itucru 
.subito un aumento del ll>8 
per cento rispetto al '•{'•>• D'al
tra parte, quasi ogni giorno 
ormai, la stampa a nericami 
e costretta ad occuparsi di 
crimini perpetrati ila minori 
sicché e da ritenere che que
sta percentuale sui ulterior
mente 'Aumentata. Soltanto 
pochi giorni fa, per citare- 1111 
tilfimo e sempio , lo starnila di 
tutto il mondo ha registrato 
le desta cr iminal i di ami 
inafferrabile ragazza venten
ne che. a Washington, com
pie min rapina dopo l'altra 
terrorizzando la citta e te
nendo in stacco le forze di 
polizia 

Vita iHMjli "s lum*, , 
Dopo una descrizione, sep

pure sommaria, della malavi
ta minorile sia maschile sia 
femminile in America, cer
chia'no ora di vedere (filali 
.sono le cause che stanno al
l'origine dell'impressionante 
dilagante fenomeno. Indub-
l'iamcntr. al fondo del pro
blema e ia spaventosa mi-
'eriti di cent inaia di mioliain 
Or persone, costrette a vivere 
negli s lum», cine nei bass i 
fondi di Nem York. Cl i icaoo 
Filadelfia. Los Angeles. De
troit e delle altre maggiori 
città americane: questi quar
tieri. tetri, sordidi, in cui sì 
combatte ner l'esistenza stes
sa, si lotta per sopravvivere 
alle avversità, sono l'ambien
te ideale per la formazione 
e lo svtluniMi di tanti crimi
nali. 

Il g i o c a n e a m e r i c a n o esce 
da questo ambienta con la 
concezione della forza bruta 
come sistema di ui in. come 
unico mezzo di elevazione e 
di affermazione, perchè sa che 
chi è debole sarà schiacciato 
E' una concezione che gli 
verrà ulteriormente inculca
ta dalla società cne lo cir
conda, dai film di Ho l ly i rood , 
'falla s tampa e nel la stessa 
scuola. 

Non c'è ila stup:re. infatti 
che una percentua le n o t e v o 
le del la cr imina l i tà minor i l e 
si sv i luppi neo l i ìsftfiifi s u 
periori r ne l l e U n i v e r s i t à 
Ecco , in propos i fo . un do
cumento estremamente s i o m -
fìcafivo: si frotta di un rap
porto pubblicato qualche an
no fa dalla N.E A. — im'asso-
c iorione a o r e r n a f i r a per lo 
insegnamento, finanziata dai 
grandi monopoli e delta qua 
te fece varte a suo tempo an
che il Presidente Eisenho-
wer — sili compiti della scuo
la americana. <» La scuola — 
è detto ne l raovorto — è uno 
strumento della politica na
zionale » e deve quindi esse
re sens ib i le aa l i sv i luppi d e l 
la tens ione in ternaz ionale 
Perciò essa deve vre parare • 
a iornni alla auerra e ciò *t-
onif icn chp occorre modi f i ca 
re i prooramnii e la naturo 
delVinxeonamento avende 
sen iore presente - In n r e c s s i -
tà dei giovani di indossare 
'"uniforme e manovrare Ir 
macchine» ( n a t u r a l m e n t e be l 
l i c h e ) . Dal lo insegnnmcnfo 
debbono pertanto essere al
lontanati 1 qli incorreooibi l 
offimisfi che sperano in un 
n.ondo m i o r o e mipl iore ». 

PIER GIORGIO BETTI 

al iate di convegni uniw.ri 
del le C'ommisMOui Interne, 
nei qual i gli appartenenti a l 
la CIS l , e alla U H , M trova
no accanto a quel l i della 
CGIL, nel d iscutere di p i o -
blenu comuni . Per terni.usi 
alla sola Lombardia , ad e-
i-empio, no t iamo subito che 
le e.sporien/t' s imil i sono pa
recchie e s ign i f i cat ive : basti 
c i ta te un c o n v e g n o imitai io 
del le Commiss ion i Interne a 
Bergamo, un a l t i o a Busto 
Arsi/10, con la c r e a / i o n e di 
un comitato di c o o r d i n a m e n t o 
e la p u b b l i c a / i o n e di un bol 
lett ino c o m u n e . Bas t i c i ta te 
le numerose a/.ioni c o m u n i 
i e a h / / a t e ne l le c a s c i n e c r e 
mones i , e il c o n v e g n o del le 
Commiss ion i Interne a Dal-
niine. nel qua le è s tata v o t a 
ta una mo/ io t i e c h e suona , 
ti a l'altro, nel s e n s o di so t 
tol ineare In " improrogabile 
necessita di porre fine alla 
intol lerabi le s i t u a : i o n e ette si 
è creala nelle fabbriche, do
ve si accentua sempre più il 
tentativo del padronato, f en 
dente a crilpesfcire 1 diri/f i 

lo (lei d ir igent i acl ist i sulla 
at t iv i tà del la C I S L . La fun-
/.iime del la organizzaz ione , che 
p r . v e d e v a nel la sua .struttu
ra sace tdot i e laici in veste 
di « miss ionari ». non era 
quel la di un .sindacato, che si 
preoccupasse di d i fendere i 
Involatori , nel le ver tenze s i n 
dacali , contro i dator i di l a 
vino, ma p iut tos to quel la di 
una organizzaz ione « cusc i 
netto .1, fatta per « andare 
verso il popolo >. ed asso lvere 
.il compito d a v v e i o ingrato di 
convincere i lavoratori ad 
abbandona le la lotta di c la s 
se per una col laborazione di 
e lasse ispirata ai concett i d e l 
la /{ernia iVonarum. Attra
verso la vast iss ima rete di 
.< ass is tent i ecc les iast ic i », la 
Chiesa aveva in m a n o d ire t 
t a m e n t e tutta la struttura 
de l l e AGLI. 

E' a v v e n u t o tuttavia che, 
ben presto le ACLI si Fono 
trovate compresse , ed in dif
ficolti), ne l la loro funzione di 
cusc ine t to : la press ione della 
Chiesti da un lato, e la pres
s ione d e l l e m a s s e popolari 
i s t in t ivamente e n a t u i a l m e n -

r.ulre (*oli,ml)(). che in un suo articolo sulla rivinta « VIU 
e l'insicro >, criticando te Irsi tirila « Civiltà cattolica ». hit 

solici it.ito unii maggiore discussione con le sinistre 

sfessi dei lurorulori ; ilnl d ir i t 
to di propaganda a quello di 
organizzazione, dal diritto di 
riunione a (/nello di sc iopero» 
Del l e s to , tutti 01111.li c o n o 
scono, per lo .scindalo che ne 
hanno m e n a t o 1 giornal i del 
pad ionato . le l eeent i pos iz io 
ni p i e s e dalla C I S L ili c a m 
po nazionale sul le quest ioni 
salariali . Quel che è accadu
to a Torino, in occas ione del 
1 e c c o l e g i u i d e sc iopero i m i 
tai 10. va tuttavia a nen ia ri
cordato: c inque s indacal is t i 
del la CISL, che a v e v a n o s a 
botato Io se iope io , s o n o stati 
c-pulM dalla organizzaz ione 
K. quel elie e più in t ere s san
te. la az ione drastica ha ri
c e v u t o una appi ovaz ione a b 
bastanza palese dalla locale 
organizzazione de l le ACLI . 

E' (ielle ACLI che insogna 
occuparsi , e perche? L'tnte-
ie.s.-e di ciò che a v v i e n e ne l le 
ACLI r i - iede nei fatto che . 
mentre le organizzazioni del 
t ipo CISL. DUI diret te da d e -
inocriatiani. - ono organ izza 
zioni s indacal i , di t ipo tradi 
zionale. non i m p e g n a n o d ire t 
tamente la responsabi l i tà d e l 
le gerarchie cat to l iche ne so l 
l evano e s p l i c i t a m e n t e q u e 
stioni di ideologia , le ACLI 
viVf.no d: tali q u e - t i i n i r ne ' 
fanno una loro bandiera . Noni 

te osi ih ad ogni forma di 
-oggeziotie al padronato , p o 
sero le ACLI in una s i t u a z i o 
ne d r a m m a t i c a . Esse a v v e r 
tirono la insuff ic ienza degl i 
s t iunient i a loro d i spos iz ione , 
e si t rovarono i m p o s s i b i l i 
tate a reagire al la press ione 
dei la vo la tor i , anzi d o v e t t e r o 
assecondar la . 

I temi vwi 
Ciò che e accaduto a Mi la 

no è e s t r e m a m e n t e s ign i f i ca 
t ivo. Ne l l 'o t tavo Congresso 
prov inc ia le del 1952 v e n n e r o 
d r a m m a t i c a m e n t e i n d i s c u s 
s o n e . per la pr ima vo l ta , i 
temi veri del la v i ta opera ia , 
e in segui to a c iò fu d e c i s o 
di s v o l g e r e una inchies ta n e l 
le fabbriche e n e l l e c a m p a 
gne. I r isultat i furono sor
prendent i . C i t i a m o dal la r e 
lazione de l la Pres idenza pro 
v inc ia le al I X C o n g r e s s o : «La 
Commissione Interna non esi
ste più in 49 aziende... t, 
« l'recar'ut miche il arado d; 

osservanza delle leggi sociali 
in difesa del lavoratore: le 
legai sulla assicurazione so
ciale non sono osservate in 
IH aziende: in 35 si effettua 
lavoro straordinario in modo 
irregolare: in altre 15 si ef
fettua lavoro a domicilio in 

rei nulla q u e s t o m o v i m e n t o " m n d n illegale u 
e pend in i e del la s i tuaz ione E ancora: « G e n e r a l e è la 
i ta l iana, e c iò a v v i e n e , e v i - i r v e r s i o n e dei dator i d i la

voro contro il movimento 
operaio ne l l e a r i e n d e ; e tale 
avversione si manifesta in 
modi diversissimi: richiamo 
di attivisti aclisti e sindacali, 
minacce d ì l i c e n r i a m e n f o , in
tralci alla libera espressione 

. . „ , . ideal i aderenti al movimento 
Le ACLI n a c q u e r o c o r n e i O D f , r a i f ) p r p m t - 0 ; javOTatori 

'•*' non sc ìoperanf i , vroibizionc 
di sindacati aziendali e proi-

d e n t e m e n t e . perchè più radi 
cata è. ne l nos tro pae-e . la 
struttura del la Chiesa c a t t o 
lica d i re t tamente a l imenta ta 
dal Vat icano . 

f 9 primo faculuin 

forza di n - e r v a e si sv i luppa 
rono d e c i - a m e n t c c o m e e le 
m e n t o di rottura de l la unita 
dei lavoratori . Le ACLI fu
rono. in m o d o pa lese e p r o 
grammat i co , il p r i m o focolaio 
di scissione in campo s i n d a 
cale , e la loro caratterist ica 
confess ionale non lasc iava a l 
cun dubbio r iguardo al la i sp i 
razione dei gravi gest i c o m 
piuti . Quando , d o p o le e l e 
zioni del 1948. falli la paro 
la d'ordine di preparare a n 
che un «18 apri le s indaca le* . 
agendo in m o d o d i sgregat ivo 
a l l ' interno del la C o n f e d e r a 
z ione unitaria del L a v o r o , per 
impadronirsene , la sc i s s ione 
fu organizzata da l l e ACLI 
nel m e d o che tutti r icordano: 
con In cos t i tuz ione del la 
LCGIL. che poi d i v e n n e la 
CISL. 

T u t t a v i a la C I S L era u n 
s indacato , c h e si p r o c l a m a v a 
sin dal l ' iniz io s indacato d e 
mocrat ico . e non c o n f e s s i o n a 
le. Le ACLI r imasero , i n v e 
ce . una organizzaz ione c o n 
fess ionale; nel loro s t e s so s e 
no sì sv i lupparono — accanto 
a larvate t endenze « di s i n i 
stra n — le t e n d e n z e più 
« b ianche ». che a m b i v a n o 
alla cos t i tuz ione di u n e s p l i 
c i to « s indacato cr i s t iano » o, 
quanto m e n o , ad u n contro l -

bigione di iscrizione ai sin
dacati o d i raccolta delle 
quote s indaca l i ». L e c i taz ioni 

o o s s r n ^ mol t ip l i care : «L' i -
stituto più bersagliato sembra 
essere quello della C o m m i s 
s ione Interna »... » E' ? fa fa | z io s i tà . S o n o parole che i l a -
dnfa una multa ad una l a ro -1 voratori a t t e n d e v a n o con a n 

tiarte. che le a v e v a f o m i t e di 
s t rument i inadatt i . 

Cosa a v e v a conc luso l 'otta
v o Congresso de l l e ACLI m i 
lanes i? Esso a v e v a « d i c h i a 
rato s o l e n n e m e n t e non p o t e r 
si invocare la coltaborasione. 
di classe — metodo e mèta 
del l 'az ione soc ia le cr i s t iana — 
da parte di chi misconosce i 
più elementari diritti umani 
dei lavoratori ». 

N o n solo, quindi , si ha u n o 
strumento inutile in mano, 
ma la validità dello strumen
to, della dottrina sociale cri
stiana, è messa in dubbio dal
lo stesso padronato, il quale 
si mostra addirittura più ar
retrato. 

' • Forse hit imura,, 
C'è di più. N e l drammat ico 

d o c u m e n t o c h e è cost i tuito 
da l la inch ies ta L a c lasse l a 
voratr ice si difende è in se 
rito il brano di un ac l i s ta il 
quale , d o p o a v e r r i sposto ai 
quest ionari de l la inchies ta , 
cosi si e s p r i m e : « P o i ci u e n -
gono a parlare di collabora
zione delle classi. Perchè la 
nostra stampa, spec ie quella 
cattolica, non a t tacca mai 
questo araomentov Forse ha 
paura di compromettersi?.. 
t: il quot id iano "L'Italia", ( lo 
organo del la curia m i l a n e s e ) 
t a n t 0 bravo e ze lan te ttel l 'al-
taccar il c o m u n i s m o ed i suoi 
capi, perchè non attacca gli 
iudustrialt che agiscono in 
ques to modo? Ha paura di 
che, di compromettersi?... ». 

E' dunque , anche qui . la 
b a s e s tessa del la dot tr ina s o 
c ia le crist iana, quale era sta-1 

ta e spos ta a u t o r e v o l m e n t e ex* 
ca thedra , che v i ene sca lzata 
dal buonsenso . La spinta dei 
lavorator i è tale da c o s t r i n g e 
re co loro che erano andat i per 
c o n v e r t i r e a prendere pos i 
z ioni di convert i t i . Così un 
g iorna le del la D.C., in un 
c o m m e n t o qualif icato «espres
sione di a m b i e n t i cattolici^, 
g i u n g e a dire: « Afa la Chiesa, 
allora, accetta la lotta di 
classe? Ed autorevolmente si 
risponde: che la lotta delle 
classi è un fatto storico, de
terminato da rayioni storiche 
ed economiche ? 

Certo, c'è vo lu to un secolo 
buono, per accorgersene , e c'è 
vo lu ta qua lche pratica ed e -
se inplare lezione. Ma c o m u n 
q u e , a ques to si è g iunt i . Vi 
si è g iunt i con formulazioni 
sc ient i f i camente v a g h e ed 
inesa t te , e c'è ancora, n e l l e 
cosc i enze di molt i , la r i serva 
m e n t a l e che occorre far tutto 
c iò per * bat tere i comunis t i 
su l loro s t e s so terreno ». Ma 
udi te quel c h e propongono le 
ACLI di Varese , in u n a loro 
mozione, per il congres so n a 
z iona le : « ... denunciare chia
ramente l ' ine luttabi le tramon
to di tutta ta attuale c iv i l tà 
borghese , ne i s u o i u o m i n i e 
ne l l e sue strutture *. Ed è un 
fatto c h e le s t rut ture dcMs 
soc ie tà b o r g h e s e e s p r i m o n o 
oggi proprio il g o v e r n o de l la 
Democraz ia Crist iana. 

Qui è il p u n t o di frattura. 
che s e m b r a insuperab i l e , e 
che tut tav ia occorre s u p e r a 
re. E s a m i n a n d o le conc lus io 
ni de l Congres so naz iona le 
de l l e ACLI il g i o r n a l e c a t t o 
l ico v a r e s i n o Quinto Stato 
pone l 'accento su u n o r i e n 
t a m e n t o n u o v o maturatos i nel 
congres so s te s so , e d i re t to al 
* superamento della posizione 
di centrismo, d i in terc las s i smo 
e di g r a d u a l i s m o r i formist ico 
(caratteristica attuale della 
presenza dei cattol ic i itattani 
su l p iano dei problemi social i ) 
c h e , s e pur non è riuscito ad 
emergere nelle conc lus ion i uf
ficiali de l Congresso nazio
nale allo stesso modo chiaro 
e deciso con cui si e afferma
to n e l l e assemblee periferi
che. resta tuttavia cóme ele
mento di maturazione e di 
travaglio ne l l 'an ima d e l mo
vimento. A l t ro elemento pe
culiare è l 'unitarietà, come 
caratteristica fondamentale di 
tutto il movimento operaio 
c h e . per chi ha voluto senti
re. e stato il più insistente e 
ininterrotto richiamo del Con
gresso. Unitarietà che si rea
lizza non attraverso Caccosta-
mento materiale delle a t tual i 
pos iz ioni in po l emica , ma at
traverso un lungo cammtno. 
che ex porterà a far superare 
e a farci superare la fazio
sità ». 

Maturaz ione , travagl io , u -
n i ta . s u p e r a m e n t o del la l a 

vatrice arrivata baov.nta. cor 
quache minuto di ritardo 
ner eh è si era aonoggiata al 
calorifero ». C'è tut ta una c a 
sistica d r a m m a t i c i s s i m a . 

Ed e c c o la c o n c l u s i o n e : 
1 Dal Congresso è sorta la 
proposta di raccogliere la p iù 
vasta documentazione in un 
libro b ianco da inviare al 
Santo Padre ». E* la c o n c l u 
s ione più log ica , e la p i ù p a 
lese c o n f e s s i o n e di incapacità 
del m o v i m e n t o a muovers i 
nel la s i t u a z i o n e c h e si n o n e 
davant i ai suoi occh i : è u n 
b o o m e r a n g lanc ia to dal la 
Chiesa , e tornato al la C h i e 
sa. L e A C L I di M i l a n o v o 
gl iono inv iare il loro l ibre 
b i a n c o al Papa , al l oro c a p o 
spir i tuale e mater ia l e . R i v o l 
gendoci al la Chiesa i n v e c e 
che alle autorità dello Stato. 
le ACLI confessano che, per 
quello che le riguarda, la ca 
renza DÌÙ grave è li, nella] 
struttura della quale fannol 

sia. e che accolgono con sol
lievo. I lavoratori non volle
ro la scissione, e dissero chia
ramente che l'unità era la 
condizione necessaria per an
dare avanti. Se oggi, in tanta 
parte di Italia, st assiste a 
questo travaglio, ciò è sinto
mo convincente e confortan
te: per forza di cose si è co
stretti a sbarazzare il campo 
dalle calunnie. Oggi si discute 
sul vivo, sul concreto: all'in
terno della fabbrica, nella 
cascina, sui campi, si realiz
za una democrazia operante e 
viva, che può dare grandi 
frutti. Che quel travaglio sia 
sincero, tuttavia, resta una 
condizione necessaria. Ed oc
corre che l'obiettivo sia quel
lo comune di aiutare i lavo
ratori ad andare avanti, oc
corre che lo spirito sia quello 
di servire i lavoratori, e non 
di considerarli degli infedeli 
da convertire. ^ ^ 

TOMMASO C H L W " » ^ 
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