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IL DIBATTITO SULLA ISTRUZIONE POSTELEMENTARE 

A dieci aiuti 
la ritorma 

L'Italia è ancora lontana dal rispetto dei principi costituzionali che impongono si dia l'avvio alla 
realizzazione di una scuola unica obbligatoria, formativa ed orientativa, fino ai quattordici anni 

clic a non cons iderare In inaii-
«•,in/.i di un quals ias i fon-
(luinonlo g iur id ico per Tisti-
tn / io i ic del n u o v o t i p o di 
«cuoia, c o n formato dei resto 
«l.ill.i r u - l i i o l a , da par ie d e -
iz\i .-ie-^\ s indaca l i dei mae
stri, di un a p p o s i t o proget 
to di log^o da discuterò nel 
Par lamento , b i sogna pur ten
dersi c o n t o c h e e s s o verrebbe 
li spezzare , o c o m u n q u e a 
tendere più a r d u o nel no-Irò 
Paese quel processo di r idu
zione a l l 'unità del la s cuo la 
obbl iga to ! ia d i e e in c o r s o 
in tutta I'Kuropa e olle cor
rispondo ad c-i '4en/e s-oci.ili e 
p e d a g o g i c h e ormai non dono-
l a b i l i in una società m o d e r n a . 

I o s tesso relatore d e m o c r i 
st iano, on . Viscida, a f f e r m a n 
do l 'opportunità di una <•!«•-
scontc un i f i ca / ione de l l e « ' n o 
lo medio de l l 'obbl igo , ha im
pl ic i tamente r iconosc iuto c h e 
se »*• ]z\ì\ ingiusta e insoddi 
s facente l 'attualo d i c o t o m i a 
della scuola media , c h e a p i o 
la strada n^li s ludi super ior i . 
e ìU'W'tiooi.imvììin, c h e prepa
ra a l l ' i s l r u / i o n e profess iona
le. ancor m o n o ^ii is l i f icabile 
ed a l i l e potrebbe essere il 
s istema del la t r ipar t ì / i one del 

la a 
netto. 

A n c h e le coutradd iz ion i del 
mi i i i s t io Hossi hanno g iovato . 
nel i cccntc «libatlito pnrlii-
menl . ire sul b i l a n c i o del la 
l ' . lbblica Istruzione, a sot to
l ineare la improrogabi l e esi
genza <li una riforma della 
seuola ital innu, e in part ico-
I ire di ipiella che secondo la 
( o - t i tuz ione d e v e dare a tul
li i c i t tadini l ' istruzione di 
base obbliRutorio e (-aranti hi 
per n l m e u o o t t o mini. 

L'oli. Rossi, infnlt i . mentre 
ha r i confermalo la dec is ione 
del le c ircolari del 14 e IO sel-
l ea ib i e c h e b l o c c a v a n o per 
. imprevedibi l i l imiti di liilmi-
« io > l ' ist i tuzione di n i n n o 
-« nolo secondarie statal i , c o m 
prese «incile medie e di av-
\ lamento , non ha potuto non 
i i conos<e ic hi d i s tanza ohe 
.un «uà ci divide, sia por c iò 
«he lisruardii la scuo la e le-
niontaie , sin pei c iò che c o n 
t e ! ne hi scuola del secondo 
«telo obbligati l i io. dal rispet
to e dal la icaliz.z.nziono piena 
«lei pr inc ip io della Cos t i lu -
/ i o n c e ha d o v u t o insistere 
SIIMJI necessità «die 1<» Slat«» 
. IÌ c o s t o di quals ias i sacrifi-
« io > ot temperi a (piclln nor
m a , c h e è, insieme, le^pc e 

« «.udizione fondamenta l e del- la scuola secondar ia inIViio 
la vita e del progresso del la 
nostra o ili ojrnj siH'icià <*ivi-
le. Ne l le parole del m i n i s t i o 
.ibbiaiiK» COM sent i to ripro-
«lursi il c o n t r a s t o tra il d o \ o -
«e di soddis fare la spinta de l 
le granili mass*' "popolari alla 
««mcpiista «lei sapere ed alla 
a f f e r m a z i o n e di un ìnsc?no-
tueiito m o d e r n o <• scientif ico 
<• le diffi« ,o|tà «• i l imiti d ipen-
tlonti dniriiind«'fruntez7n «lid
io invecch ia te stri i l ture sco la -
I-IH-IH* del nostro l'arso. 

o 
il fatt<» c h e sia venu-
a luc«'. in m o d o così 
l 'opposiz ione tra l'esi

genza «li un s ( . r io r innova-
nieiito «l«-ll.i lu s t ra scuola e 
li- paure con«or \a lr io i <he 
h a n n o finora ini|M'«lilo di r«'.i-
l izzaro i pr inc ip i «lolla C o 
s t i tuz ione «l«"\«b essere ennsi -
«lerato c o m e - mi contr ibuto 
pos i t ivo ni p u p e m m e n t o de l 
ia «risi d i e travagl ia hi s c u o 
la i ta l iana. 

D'altra parto la d i scuss ione 
. ipprorondi ln sul tema della 
- scuola p o s b ' i o m c h t n r o , è 
-erv i ta a chiarire cl ic la <olu-
z ione del problema «loU'istru-
ziono obhl ipntor ìa non p u ò c s -
-010 affidata a«l un qua lche 
cMiodirnto provv i sor io e l imi-
i.it«> ma «leve invest ire c o r a g -
L-iosa men te l ' ins ieme de l l e 
- irnllt ir<\ «logli or«Iinnmcnli. 
dei programmi . la formazione 
-II-SSJI dcf-'li insepn.infi del
la s<-iiola des t ina la ai radazzi 
dai f* ai IH anni . 

l . 'on. Tiessi ha respìnto, è 
\<-ro. l 'on l ine «l«'I g iorno «l«'l-
!.• s inistre, in te -o a morlifica-
!«• in tale s e n s o il decre to 
l .rmini del g i u g n o «Torso, ma 
a l f e i m a n i h i il carat tere prov-
\ isori«» e s p e r i m e n t a l e dei cor 
si postc lc inentari . definiti c o 
me un < r imedio non o t t i m o 
ni- def in i t ivo >. ed i m p c g n n n -
«losi a sost ituirl i via via con 
V senole di a v v i a m e n t o , hn in 
sostanza r iconosc iuto la va 
lidità «Ielle ragioni c h e alla 
< reazione del n u o v o t i p o di 
M noia >ono sjafr o n p o - t e . 

o 
Ilei resto, pr ima ancora ili 

«piella esp l ic i ta confe s s ione , hi 
« m o l a r e minis ter ia le de l 10 
se t t embre a \ c v n già r ivelato . 
.1 <hi ancora non fo-.~c riu
si i io a c o m p r e n d e r l o «lai c o n 
tenuto dei programmi e l a b o 

r a t i «I.ili 011. O m i n i , il carat 
tere di so t toscno la . di «cnola 
«Iella m o n t a g n a o del le arce 
depres se c h e la pos tc l cmcnta -
•«• <i*.rrnbc a v u t o , per il fat
to s tesso c h e se ne l imi tava la 
i s t i tuz ione a l le sole local i tà 
« lo \e non e s i s t e v a n o s c u o l e o 
«'•rsi di a v v i a m e n t o . - A n z i 
M iella circolar*: a f f e r m a n d o 
. -nrw n a m e n l e « h e i cors i di 
».. 7. e **. c l a s - e avrcl)l>cro 
«!<»\iiif> funz ionare e ronza a g -
_ T I \ : O per l 'erar io» e pertan
to so lo <• in que l l e sedi s c o -
I.isti«-he nel le qua l i e*i«te ìa 

•w.^ihi ' i jò . in re laz ione al nu
m e r o d e s ì i a lunn i frequentan-
T V olns- i !.. 2.. ".. 4.. 7.. di 
• f fet tuarc contraz ione di ola»-
-: in m o d o d i poter d e - i i m -
' e al la is f i tnenda f». l i n s c ^ n a n -
7.* co~ì d i v e n u t o <!i»pontl>iV s. 
«! s i jpava s i i equ ivoc i e Te il-
l i s iOni corpnratinp c h e rli 
Nniratori del decreto Ermi-
i i non a v e v a n o e s i ta to ad al i -
'ne-ifare s u s c i t a n d o nn'assnrda 
po lemica tra maestr i e profr — 
»«»-i per la conq . i i - i a rlel ri; 
- PO ^li 

l . ' insoddisfazio ' ie e le c i i -
Iiche ogg i largamente, d i f f u 
se nei « o n ! conti biu del la 
scuoi,1 inedia c h e di «piella «li 
iiviiiumcnla i m p o n g o n o cer to 
una riforma, ma e c h i a r o ch«' 
essa inni può consis tere nella 
sorniona e furbesca rcn l i / za -
zione dei p i i u e i p i «lei \c«ohi«» 
proget to f ì o n e l l a ! Al c o n t r a 
rio «Mcorn- «Inumare j irogres-
s ivainento lo iato es i s tente tra 
scuola media e seuo la di a \ -
xiuiiH'iifo. a t t raverso una 1110-
(lific.i / iono «lei programmi , un 
più a g e v o l e p a s s a g g i o da un 
tipo al l 'a l tro, una ap<*rtura 
del le s cuo l e superior i a n c h e 
ai l i cenz ia l i «Inll'avvinini'iito 
in m o d o d a g iungere ad una 
scuola union di formaz ione e 
di o r i e n t a m e n t o , c h e c o n s e n 
ta ai g iovan i «li a f frontare , a 
14 anni , in « o n d i / i o n i di ef
fettiva pari tà , la scolta tra 
gli s ludi , le profess ioni , il la-
vor«». 

o 
Il d i \ c r s i \ o t i f i la posteh--

incutnic non ci s embra c h e sia 
riuscito a«l in taccare la g i u -
stozz.a «li ques ta tesi per la 
qua le «la t e m p o noi ci bat 
t iamo < liè al c o n t r a r i o l 'am
pio d iba t t i to a c c e s i c i su l d e -
cn- to Kriuini non ha fat to c h e 
««infermare le ragioni c h e m i 
l i tano a favore del l 'unità de l 
la scuola «lcli 'obbligo. D e l re
sto in tale d irez ione p o s s o n o 
inquadrarsi a n c h e j r i cono
sc iment i c or agg i o s i d a par te 
«l«d minis tro Rossi de l le p r o 
porzioni a l l armant i a s s u n t e 
dal f e n o m e n o d e l l ' e i e rsioric 
de l l 'obbl igo nel la scuola e l e 
mentare; «h'ila inc f l i c i en /a 
«Iella l eg i s laz ione , non «•schi
s o il p r o v v e d i m e n t o u l t i m o «lei 
19"»4. nel l 'edi l iz ia s c o l a s t i c a ; 
«Iella d e s o l a n t e inefficacia «lel-
l 'assistenza. Nul la di n imvo . 
«• \ e r o , m a tut tav ia ima pre
messa c l i c |x>trà a l i m e n t a l e 
un più d e c i s i v o c o r a g g i o nel -
l'.iffroittare il c«>mpito. d i e è 
senza d u b b i o pre l iminare . «li 
rendere eff i«icnte e c o m p i l i l o 
il pr imo oi«J«J «IcH'islriizuuie 
«>bblisatorta. ' 

Cer to a n c o r a o c c o r r o n o n 
ta le s c o p o non s o l o nu«ive 
s< nolo, n u o v e c lass i , nuov i e 
larghiss imi mezzi ma pure 
una rev i s ione «legli o r d i n a 
menti e «lei p r o g r a m m i secrm-
do i prinr ipi democrat i r i . le 
c o n q u i - t e e l o «piri to sc i ent ì -
fi«o a n i m a t o r e dei tempi n u o 
vi e ne l lo s t e s s o t e m p o una 
modi fica / i o n e del la a t t u a l e 
struttura deg l i ist ituti m a g i 
stral i , il cu i corso , p o r t a t o a 
c i n q u e anni , dovrà tendere nd 

! una specifk <i p r e p a r a z i o n e 
n r o f c " i o n a ! o «logli i n - e s n a n t i . 
l ' n a vigorosa e moderna «cuo
ia e l e m e n t a r e cos t i tu i sce un 
interesso c o n c o m i t a n t e de l la 
- m i e t a i ta l iana o dei maestr i 
c h e «Icbbono d a una parte a v 
vertire c o m e non sja a z z i r d a -
to il c a l c o l o dcl l 'on, L«»zza 
- e c o n d o il q u a l e u n o s v i l u p p o 
c o n s e g u e n t e de l la scuola e l e 
mentare p u ò of fr ire poss ib i l i 
tà di i m p i e g o per altri 40 000 
nuovi ingegnant i e c o m e , «l i ì -
l'altra. i cors i pos t e l ementa -
ri. f o - ì c o m e «*vno «tati c o n -
ccn i i i . non farebbero c h e a v -

m a o -
t erzo 

conq. i -
i ' i s t ' jn iro no n u o v o 

n , , di scuo la . 
1 1 confe s sa ta m a n c a n z a d« 

-•'T apposiTo s j a n z i a m e n t o di 
fo-idi significa non s o l o c h e 
né un m a e s t r o j\f nn profes 
sore in più entrerà per tale 
\ - T nella «cuoia i ta l iana ma 
«he. s<- non «i roiTà aver fat-
7f> m o l l o rumore per nul la . 
].• srwo-e del la rxisfelrmentare. 
r ^ o t t a ocr il m o m e n t o alla 

vorranno a 

l ' s - r n / i a l o è. u«'l moi i ionto 
pi«"onle. «Ulul i le ««ili c h i a 
rezza L;IÌ «duell ivi di fondo 
di mia 1 Monna «he a p p a r e 
i n g e n t e «• matura «trinai ind
ia «<>s< W'iiza p o p o l a l e . D a ta
li' p u n t o «li vista, «lai (Minto 
«li vista < ioè ÌU'ÌU intetess i 
della seuola «• «Iella socK'tiì 
i ta l iana, non può t w i \ 1 «lab-
Ilio che e r t o n e in pi imo luo
go «.ikiiiplciaic e s v i l u p p a r e al 
m a s s i m o i.i -«.noia td«'in«'iita-
!«• M'udendo! 1 iti lutto lo l«i-
c.dita e | u r tutte «• ciiKiuo le 
«lassj e l I c t t i v a u l e n t e ob id iga -
(01 ut «• j i . i tu i t . i ; e che in se
c o n d o l u o „ o b i -ogna inoddi-
« a l e I o i i lnta l in nto e I |>l o-
g i a m u i i de l l e scuole in«'di<% «• 
di a v v i a m e n t o in m o d o da ini

z iare il p r o c e s s o di uml icaz io -
ne. fa««ndo ni m o d o nel lo 
stosso t e m p o c h e lo S ta lo , s o -
p i a t t u l l o por-tal«> s«-ttoi«\ a s 
so lva il «'(impilo «he gli <» 
proprio di islil-iin* lutl«' lo 
sc inde « h e s«)no in'cessane. 

N'«MI si (ratta ««-ito «li un 
i m p e g n o di p o c o rilievo, ma 
es-H, a die» 1 ,111111 dalla l . ibe-
u iz iono , non «'• più p r o i o g a b i -
U\ I ministri l iberali e Micini-
democrat ic i , cos i come l 'a l tna-
le « lasse dirig«'iit«', p o s s o n o 
a n c h e n in ino iurc » < (Miiballe-
IO «pi«'stn bat l i ig l ia : ma il pò-
indo i ta l iano non ignota « h e 
una soejotù nuova «'sigo 
un 1 i n n o v a m e n t o drumcrnt ico 
del la scuola nazionale . 

Al.r.KSANDKO NATTA 

- ••~..»,**i,uftW*w, 

<«$»H4»' 
/<* uV ìf* '-f « 

l>ì^<> >V>V« 'li-* \ 

l'Unit«à 
(Disegno del pittorr Mai cello Murrini) 
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II, M O V O l<] II, V a l l i l o \•:•,•>A VITA P K I X A SICILIA HI iìUUi 

All'ingresso del Cantiere di Palermo 
i capi malia esercilano l'ingaggio 

Come fu ucciso Tanu Gelatolo - Tra gli assassinati per motivi politici vi sono in Sicilia anche quattro candi
dati ed esponenti clericali, ma sulla loro morte il governo ed il partito d. e. hanno steso un velo di silenzio 

vil ire la funz ione del 
u n a scuola di sfro il 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

l'AlJ-'.UiMO. «.ttobie 
Ni'lln ola proriMciu di i'a-

lirmn, dal pi nini (/cui/dio «ti 
</i/e.;i IIÌ'IIII «Ha line ili m'u-
llno ri furono freniti «>mi«'i«/i; 
non (tbliKinii) potuti) c«>no.sccre 
ii' tiitmerri esatto delle perso
ne Kcci.se nei tre mesi sucec.s-
•SÌPÌ. uni pare c/ie sirimo «rri-
vnti alla c iuquui i t i t in . Un nu
mero^ se non e r r i a m o , di {inni 
iuiifiu superiore u tptello defili 
tintieidi consuoniti, vello sten-
io periodo, in Calnbrin. 

Sono (pienti ì t)ìl(inci non 
.voi/auto (Iella mafia, ina di 
una po l i t i ca , c h e . m i c h e -se 
apparentemente mostra di vo-
/'•re lottare contro la mafia. 
continua invece a servirsene, 
.sino «il pui i jo «fi e.ssorc presa 
al laccio della rito stessa con
dotta. 

Metodi j / ia/ìosi . per e s e m 
pio , so im sfo l i (Mlo.'luti in s e n o 
ri I/o stesso partito democri
stiano nella lotta tra le sue 
varie correnti. E reniamo ai 
fatti. l imifuuftoci mi nlcutii 
episodi nella prmùncin di 
Ayriacntn. 

C a t e i m eli tlHittf 
N'-l l'.t-IS. alla riuilia del 

IH aprile, è ucciso l'avvocato 
Campo, r i c e segretario renio-
naie della Democrazia cr is t in-
11 «i e cawliriri lo alle e l e z i o n i 
i i f | g io j in / i . ••' • - • 

Nel l'J'tl. ìie ne. ncci.su il 
sindaco tienine ristiano di Ales
sandria della / t o c a i . E r a c l i t o 
Giglio, Candidato alle elezioni 
di (ineil'anno. 

l'er le e{e: iot i i del 7 0Ì119110. 
«'• f i -sf iss inaio, mentre si trova 
in compagnia di altri deputati 
f/« mocristiani. l'avv. Monta-
perto, e.r si ardano provin
ciale del partito. 

Nel uennaio di (pòsfanno. 
nella .tede del Consorziti fif/rn-
rio. ai (nitro di Licata, e uc
cido il c i c e sindaco Giovanni 
Guzzo che avrebbe dorato es
sere candidato alle ultime ele
zioni n-oionali. 

Siamo certi che jw>c/ii let
tori. anche se siciliani, ricor
deranno di aver appreso, a 
suo temjirt. la notizia di « / i le 
.s:i delitti che. in realtà, fu 
'lata in poche riphe e senza 
rilievo, dai giornali fioverna-
tivi e elencali. Tutti, invece. 
ricorderanno il clamore c h e 
.ti fece attorno al delitto di 
Carpineti consumato da un 
pazzo. Democristiani (fucili 
uccisi in Sicilia e democri
stiani (tuelii »«ccis« in Emilia; 
aia. per Carpineti. si stanzia 
una taqlia. -.i in r ia wi» ivpcf-
for<- «Ji PS.. •-' s c r i v o n o co
lonne di inoielm. i o f fo yrowi 
titoli, in vrima pagina, si tap
pezzano ir ritta con manifesti. 
Perche tanta cl«l7ercii:«:? 

.Ma .'a mafia si e oygi in ter i -
fa hi n u o r e alt ir iff i un tempo 
precinte. Esaminia:iio qualche 
ca?o In questi anni, con la 
t.rospetfira di trr.rarc occit-
ur.zione in lavori pubbl i c i . 
crnf ina ia di braccianti agri
coli t o n o pattati all'edilizia. 
in quasi tutti i cornili' sici
liani. Scl>'l*n',a. rr>nr, sbnrcati 
i arandi in-prcndiio-i tdi'i del 
coiitinri.t* • Jminob'luir*'. So-
0ei<e. Gimla. Isimbrrtini. Bre-

Pagani. ecc. Queste 

l'ambiente siciliano sfruttan
do a loro vantaggio tutto ipiel-
lo che esso conserva di p i ù 
rei rivo, in p r i m o luogo la ma
lia. La quale è stata subito 
utilizzatu Dir il controllo .sia 
dei collocamento sia dei la
vori. Cosi, jier essere assunti, 
gli operai debbono sovente 
lunmrc attraversa le maglie 
della mafia e accettare le con-
«/trioni ch'essa impone: rinun
zia ai salario contrattuale, al
la giornata di otto ore. al ri
spetto delle leggi soc ia l i . D o 
ri' .-i n e d 0 chiaramente cìi<' 
i vecchi gabellati e c a m p i e r i 
anche nel settore industriale. 
continuano a svolgete la loro 
funzione i>arassitariu e sfrut
tatrice. In tal viodo, le lente 
trasformazioni che. si registra
no nell'economia siciliana non 
modificano le antiche strut
ture sociali, che sono lungi 
dall'essere distrutte e che an
zi continuano a condizionare 
ogni ulteriore progresso. Con
tro questa forma ili a l l i r i l d 
d e l i a mafia si è svllupixita la 
azione delle leghe edili e l'as
sassinio di Salvatore Carne
vale, capo lega di Sciara, è 
stato consumato nel quadro d i 
(/uesfft loffn. 

Abbiamo sotto ah ocelli la 
lunga e dettagliata diniiezia 
presentata al </n« J<>r>- iti Pa
lermo. mesi arsomi. <ltii capo 
lega edili di Alta. Saietttore 
Comparctto. Nel mm .<> ..cor
so, il Comparctto 1 enne as
sunto presso f"iiii/#rc,«( «/(•/-
l'ing. Iloscica dovi si pinti 
cava la giornata Ini orati, a <ii 
o l i o o r e e 7 i i e"n . f o n M o «ine-
s lo ed altri abus i , il eapolega 
cominciò a far priquigtiuAu tra 
i c o m p a r i l i «li l«u'(ir«i IMT in
durli alla lotta. Dopo dt che, 
prima si tenta di un rompere 
il Comparctto offrendogli m i 
a u m e n t o di salario, po i . .sia 
fi/l'itiferiio dei c a n t i e r e . j;i«j 
per le strada del paese, a 
turno, alcuni mafiosi, the uf
ficialmente non hanno alcun 
legame con l'impresa, lo m i 
n a c c i a n o : a Mi farete Un fa
vore personale a non occu
parvi di questa storia delle 
otto ore... i>. Alla fine, mentre 
è nel cantiere, Comparato si 
accorge che (inalatilo lo sta. 
di nascosto , fotografando. E' 
ovvio die la fotografia sarà 
data al sicario incaricato di 
ucciderlo. La tempestiva de
nunzia serve ad evitare che 
il eapolega di Alia faccia la 

I /armatore Piatirlo (a Mn.) con il prrsirlr-.itr «irll'IRl Konini 

sn-ssfi fine del povero Car
nevale. 

/ .a malia suoltie la tua vec
chia funzione anche nel più 
grande complesso industriale 
della «S'ici/id, 1/ O i n f i e i e N«i-
l'file di Palermo, che fa parti
tici gruppo Piatitilo. Nil Can
tiere duemila operai sono ef
fettivi. altri duemila avìu-n-
tizi, u inmatirrt . cou lra l l i s l t e 
vengano assunti da una serie 
di ditte appaltai rici: Acco
mando i4l«'ssi. Atonie e Costa. 
CìiH'rnnli. zMIminonle e C a m -
pera. Marin Orlando: esi.iK' 
anchr una p s e u d o cooperat iva 
de nomimi fu Met al meccanica . 

| j e « I N M I I I I K Ì O I I Ì 

L'assunzione avviene su ri
chiesta della direzione m a 
non «itfrauerso l'ufficio di col
locamento. I giornalieri nono 
ingaggiati all'ing re sto del 
Cantiere da noti capi mafia 
Kliociafinafi tu tale allit'il«i. 
per cui l'operaio, ;>m che alla 
direzione, risponde ad essi del 
3ito rendimento e della sua 
disciplina. I giornalieri sono 
pagati alla mano e non con 
busta paga, non hanno diritto 
a indennità di licenziamento, 
festività, lavoro notturno, fu
rie. gratifica natalizia, men
sa. Nello stabilimento ci sono 
operai costretti a fare in due 
settimane 70 ore 'li straordi
nario; in quattro anni si sono 
tegistrati quattordici infortu
ni mortali. 

Mesi orsono r e n n e »cci30 a 
P a l e r m o T a n u Grilatoio, capo
mafia del rione Montalbo Ac
quasanta dove sorge il Can
tiere navale. L'episodio della 
ucc i s ione del Gulnfoto s e m b r a 
ripreso da un film di gang
ster. In una jrcfjucritafijstma 
strada della città, u n a m a c 
ch ina in corsa tenta «ii s ch iac 
c iare il mafioso contro un mu
ro. ma egli riesce a scampare; 
dopo qualche tempo è di mio-
vn inseguito dalla stessa mac
china e. correndo, si rifugia 
in un cortile dove, itero, vie
ne ucciso con una sventaglia
ta (li mitra, i / e p t s o d i o si svol
ge in pieno giorno, ma gli 
assassini si allontanano indi

sturbati. Perche tu. ucciso il 
datatolo'.' Egli era uomo di 
fiducia della ditta Accoman
do Alessi che. come a b b i a m o 
detto, e una tra le tante che 
forniscono al Cantiere mano 
d'oliera avventizia. I fratelli, 
i cugini, gli amici del Cinta
tolo erano caposquadra presso 
la ditta. Sta di fatto che il 
mafioso fu ucciso dopo che. 
con uno sciopero di diversi 
giorni, gli operai •• pieehet-
ttni » del Cantiere erano riu
sciti a strappare un aumento 
di diii'ceiifo l ire «I a iorno. 

Questa l'atmoifrra e. » ni«'-
lodi infrodofli «/alla mafia «11-
c h e rifila grande industria. 
Naturalmente, le «tire-.ioni «/el
le imprese, grandi o piccole 
che siano, restano nell'ombra, 
non si compromettono; agli 
abusi, alle minacce, ai delitti 
appaiono estranee. E cosi uè 
il ministero del lavoro, per 
il rispetto delle leggi sociali, 
ne (piello dell'interno, per la 
osserrn i i ta di tutte le altre 
leggi, sentono l'obbligo dt in
tervenire. 

RICCARDO LONGONE 

Giornalisti sovietici 
partiti per gli Stati Uniti 

M O S C A . 8. — L'n i tu ippo 
di g iornal i s t i .««vietici e par
tito ojari «la M«»tca in aereo , 
al la volt. i «lenii Stat i Unit i , 
e r restituì ie una vis ita «li 
Kiornal i i t i - a m e r i c a n i . 

La rk*lef;a7.ionf\ guidata «la 
B. N . l 'o levoi «lelia Provila. 
e copo.,tu da V.V. Poltorat^ki 
d e l l e i s u e s t i a . da A . l . Ajube i 
de l la Komsomohkaia l'ravda, 
da A. V. S a f r o n o v flr-1 l oUi -
m.tnalc Ogonick. da V. M. 
l iere . -ckov «li Tempi ìiuoi 1. 
dr, II. K. I-;ikov d'-li.i .1-. 1-1.1 
Affari Internazionali e da 
^ . M. G n b . i v i o v «Iella Lif<-
raturnaia Gazeta. 

I giornali-.ti •'>vi<''.:|,i 5U1-
d ier -mno il l v / o r o d e l l 0 re-
«l,'i7i«>ni dei jjiornnii ,'iine:.-
Cini . 

LETTERE AL DIRETTORE 

Gli ultimi mohicani 
C .irò il irci ture, 

« tonfato che, come di
rebbero tran/. Turchi, Fanfani, 
0 Sceiba, qutsta •« cofidtiett.t » 
diìtensionc nn rende * per
meilo e timorata ». l'er unni 
ed aum, una ima almeno era 
nata certa: i « buoni » jf.« l u 
mi da ima parte ed 1 * catti
ci • dall'altra, la iitiia/tone 
era chiarittnna. « Ititana » era 
1 rionan, (piando affermava che 
la bomba Itti la avrebbe tirata 
tiampiillamenle, pur di salvare 
la pace: btiaiìiuiino era il mi' 
nutro l'ai restai, che itici per 
/.« iti.uli nuda gridando « T h e 
ri-ilt ! • (I rimi!) e fu chiusa 
in nianiiinnin ,i Hclhcsd.l (Ma
ryland). Non ti dico poi che 
pai taccone limitava Mac Ar
thur e tutti vii altri che vote-
.ami < affandari /.« spada nel
la Vaia ». /:' Adtnatierì Ricordi 
inin'eia « buona » prima di an
dare a Mima, aitando rivoleva 
tutta la roba di Ititlerf E Si 
Man-ri' /•' Hai, thitt 

l'empi invidiabili lineili, tra 
il ';.V e «/ ')i, altamente civili. 
A/lina li riiiita americana 
( O " I I T ' < pubblicava una co
pertiti 1 con Motca ridotta ad 
un lumicino lungo rossastro, 
alamiio, / , tpi: da noi, io ti-
andò le belle battaglie per la 
libertà che — tra un conve-
neiolo e l'altro ad Eva Però» 
— condiiceva Sceiba contro J 
legnaci dei < 40 spietati ». Bei 
tempi per la pace internai La 
situazione interna/aanale t 
(/nella intenta, non ancora mi' 
nacciate da questa 'cosiddetta» 
distensione, erano lucide come 
bollettini di guerra. Se da noi 
si sparava su Togliatti, in liei 
gio si uccideva l.ahaul, se ili 
Francia n arrestava Duclos, in 
Grecia si fucilava fleloyannll, 
Tempi d'ora, per la democra
zia! A Roma diventava celebre 
un certa padre Lombardi, ansi-
fabetico » microfono di Dio », 
e ancora più celebre diventava 
la bolla del Santo Uffizio che 
scomunicava i comunisti. Gett< 
da, tra un colloquio con Gra
ziarti e uno con Fanfani, ordi
nava all'Azione cattolica di 
lanciare in grandi tirature pia 
copie di Kravcenko che del 
Vangeli. 

Così fatti erano i » buoni », 
tutti nell'Occidente. E dall'al
tra partet_ Ohimè, era sempli
ce: gli orientali, poverini, or
mai avevano tutti subito il 
• lavaggio del cervello » con 
la benzina. Che potevano farei 
Masse * fanatizzate » e » gcn-
gitkanesche • , quelle di altre-
cortina tcioccjmrntf continua
vano ad mtittere: credevano 
foste meglio avere la terra ut 
contadini c le fabbriche agli 
operai, piattono che far tor
nare lo /annuo o i » reggen
ti -, o 1 » poglavnih r o i 
- ennducator •. Milioni di pal
loni fece volare il Dipartimen
to di Stato americano sui loro 
termini, recanti volantini con 
su scritto • ribellatevi! ». Ep
pure non si ribellarono: alla li
berti che promettevano i gen
tiluomini che lanciavano palle 
e palloni, essi preferivano an
cora la • orrenda schiavitù » 
del socialismo. 

Il 1 cinetif Che dire del com 
portamento di questi foo mi
lioni di venditori di cravatte 
a - cinque lire »r" Qualcuno do
vette loto lavare il cervello, 
ni grande IC.J/.I, se accadde che 
ad un certo punto non com
presero più i grandi vantaggi 
che loro arrecata t'avere un 
• generalissimo • come Ctan 
Kai-scek. £ , fucile alla mano, 
'„ cacciarono a pedale 

Ma, delusioni da parte, a 
q-.nt tempi le cose erano chia
re, e far politica tra s« mplictt-
simo. Lv bibliotecari •: conversa-
lori da ialotto i'acquntarono 
fama dt %inì e iropct, solo 
perchè dice.ano « si * agli ame
ricani e pò: ti nrt/7aia>io l'oc
chio allenendo eh- » lo facc
iano apponi», per ai/ere 
quattrini ter r ìa r-.coiiruiio-

ne .. Altro che Macinabili' I 
che dire poi dell'arte di go*ci-

t ito * tocquevilUatta » di Scclbaf 
tbbinio davvero in quel peni,do 
anni di « democrazia politica • 
in Italia: solo dal i>jiH al t'jyj 

4 •ffri'ido 6J lavoratori uccio 
i (di cui J8 caiiìHiinti). it:(> at-

ladini feriti (di cui i\(>> i<> 
lllhllisti), <):.t(>>) .imititi (iti 
cui jH.djo comwiiiti), i<) '-<# 
condannati (di ne / ; fz'y cu-
mimi ni), S.j.fi amu di z i / n / 
politica (di cui j.<ifi v Limn-
nisti). Quella ti che ir 1 \>ir.i 
'distensione »' S-- \c-tbt lo 
avellerò lascino (outn: 1 ne, eh: 
li avrebbe impedita di ut, 
l/go Mantiglia alle In-mr-, 
Franz Turchi al't / ) I / M I ,• S / 
latore (titillami prep".<i d- l'i 
lerntnt 

Pani tiviiufi sunifWi ; -ev- -
anche compiuti nelle e / i i / r 
lodali, lì c'era sotto f n-l .> 1 
il « rivoluzionario », 1' < n. 
tira ». E lo si vide: fu lan 11 
f.i la ^riforma agrari 1 - , L- > 
contadini persero n.h'-tn !• 
• giusta causa •: fu « ncmt.i.i 
ta » l'industria e la di-ori ufi 
zinne aumenti). In persino .stl 
vaio » «/ Me7/'>in>riii> e ./•. 
tontnte straripato a S ilrnm 
fece più vìttime del terrea.'' 
lo di Mesiina. 

Il capolavoro di 'dimetta 
via politica' di Scelbt, In: 
fatti e Saragat produue aneli--
alcune frange di tndnc-.ttibi!--
valore storico, quali li rina
scita di un partitella / « i n i l i 
e il ripristino della ^turtidi/10 
ne militare per i « bnrgh>-u • 
Ma si tenti) anche di f ir ih 
più; furono lanciate U'£tt '/>•• 
ciati, 1 la polivalente », < l'an
tisciopero », la ' difesa cr.t-
le ». Se min riuscirono (lanini 
l«i De Gaspcri) fu per colpa 
delle « oche starnazzanti ». /. 
allora si tenti) in un colpo Mi
lo di ottenere tutto. I. remi
la legge-truffa. Che dire di 
pi ut Carit.ì di patria imputi-
sce di rammentare ti marami i 
che invate il cuore dei * buo
ni » quando vinsero i «• i.irri-
vi ». Dopo il 7 giugno non >< 
ripresero più. 

E allora cominciò la politi
ca del ' cottddetto *. futto ci" 
che premeva, e che do.eia ri-
sere risolto, divenne - conditi r 
lo », cioè incallente, rinviabi
le. procrasiinabile, eludibile. F 
avemmo il « cosiddetto » r.ji" 
Monlesi, avemmo « ; condili-: 
ti » patti agrari, avemmo il 
-cosiddetta- sganciamentu dil-
l'I.R.I. dalla Confinduftria, 
avemmo il * cosiddetto » petto 
lio italiano. Su tutto domina
va la « cosiddetta « apertura a 
nniitra. Tutte esagerazioni. 
tutte manovre di Nennt e 7 " 
gitani e dei « cosiddetti • i>" 
mini dt sinistra della D.C 

Le uniche cose da non con
siderarsi • cntiddclte » furami 
le misure contro i comunità 
* privilegiati » e le misure CCJI: 
Irò le cotiddette Case del co
siddetto popolo. Ma le cote, m 
quanto vere, maturavano l-> 
stesso. E Gronchi fu eletto, i 
Quattro si incontrarono. /'. al
lora fu la volta del » coud-
detto » meisaggio di Gronchi. 
della « cosiddetta » distcntto-i-. 
del # cosiddetto * spinto dt Gi
nevra. Anche Etsenhoiver a-
schia ara di diventare il - co 
siddctto » Ikc 

Che dire ancora, caro dire;-
toret Neppure dt lkc n fu/: 
no più fino in fondo. In r.-i 
po' Franz. Turchi icopr-.ra co
aveva un nonno ebreo, e ra
fani ch'è protestante. Mi 5-
Continuano cosi, coitom. 1 i .'-
mire coi ritratti di \f te (.n-
thy e le tavole d--!:''<• tn'-c-
mtntem » jotfo il c:nzi>:o, -'> 
un po', di loro non {-. par' r: 
neppure più com-- t: i -.•-.; i-
ni. Sceiba e Finir Tu,eh:. . . / . 
solo e soltanto, : . i r i-r.^-i 
questi volta, comi- d-i r e . ; ' 
detti Fantani, Sceiba - Fr.:: 
turchi; gli 'Ultimi \l',h::i-.. • 
di ma guerra freddi t--rt :. 

MAURIZIO FERRARA 

A V E N E Z I A U N A M A N I F E S T A Z I O N E D 'ARTE E D'AMICIZ IA TRA I D U E PAESI 

Italia e Polonia nei quadri di Bellotto e Gierymski 
La ci t tà e il paesaggio di Varsavia durante l 'ultimo Settecento - Aspetti della vita popolare romana 
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li: M«o e realtà óei film di 
chino Visconti (lì: Cesare L«po-
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t i r e . 
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1 «-cnola H c m e n -
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squa'e VilVant- Economia e cl/itit 
tocuilt nel Regno di «Vapoli flJVI-
1<#>) neoH itudi dell'nttono <re-
ceTinto; Umberto Cerroni: Oriem-
tamenti sovietici Zi ette •rfeiize to
rnali — RECENSIONI - Mano S F I 

D E — ATTUALITÀ' E DtSCUS-
SION'I - Maria Terer» lato** De 
Laurent:.a' lst realtà di Domrnico 
Feo; Mino Areentien- Resitt«>7i:«i 
proi*>if. Maur r'.a Ferrar"»" L'cnr»-
fntcviriio del « Sem mollare ». La 
«it«n;ifj7je ntlìp sctenre biologiche 
IP. Oinodeo. O Sarfattf. M. A'oi-

nei:a- Pocfi<v» del CiTicruecenro dt *D — TAGLIACARTE— ìV tavo-
ì precedent i fa l l imentari , . ì n - ' c . della Volpe; Paolo Chiarini:'le fuori resto. 

NOSTRO SERVIZIO FARTICOLARE 

VENEZIA, ol forW 
li Ct-ntro Intorn azionai e d e l -

.«_• ATTI e del Costume ha of
ferto le shlc di Palazzo Grassi, 
sul C.'«n.-ii Grande, alla m o 
stra d i Bernardo Bellotto e di 
Alessandro Gierymski . 

La manifestazione ^ posta 
>ot:o gli auspici dei Ministero 
df l .a Cultura e de l le Arti d e l 
la Repubblica popolare d i P o 
lonia e del Ministero i tal iano 
del ia Pubblica Istruzione. 

E' una manifestazione d'arte 
d'indubbio interesse in quanto 
i 33 quadri e i 61 disegni de l 
Bellotto esposti a Palazzo Gras
si escono dalla Polonia per la 
prim.» volta e sono quindi , a n 
che per molti critici, una n o 
vità; in più l 'esposizione d i 
Alessandro Gierymski . artista 
della s e c o n d i metà del l 'Otto
cento. di «mi mai era stata al 
lestita s ino 5d ora una ras 
segna d'opere all'estero, ag 
giunge all'iniziativa un'altra 
particolare ragione d'interesse 
culturale. 

I quadri del Bellotto sono 
quasi tutti dedicati alla città e 
*l p-iesaegio di Varsavia Ber-
mrrio Ballotto, ir.faf . nipote 
di Antonio Cansl . det'o il Ca
naletto. v i sse e lavorò nella 
capitale polacca dal 1767 al 
17X0. anno del la sua morte. 
Venezia però egl i l'aveva la
sciata sin dal 1747: si era tra
sferito a Dresda con la mog l i e 

e o l f.e..: , I>orenzo. a ove. alla 
cor-».- ci-":. * If-Ttori di Sassonia 
e re 01 l ' i o n i a Federico A u -
giiito I '• F'-derico Au?u;to II, 
si ei » u:Ah'o formando un v i -
v,ic«- :.r..ii. "n*«i artis*;co Era 
l'epoci ... c^ii gli artisti ita
liani, e r..liutisti, attori, bal le
rini e cantami, erano chiamati 
alle cor* reali di ogni parte 
d'Europ • 

Dresda. Vienna, Monaco di 
Baviera, sono l e città d'Eu
ropa c^r.'iv.lo. in cui il Bel lo i -
to so?p.«»rr. .va prima di sta-
bilir-i d 'nn i ' ivamente a Var
savia 

La Po'.•>".:!. in ques to periodo 
della s'-cor.-ii metà de l "700. e 
ricca di nr.'i v i ta nuova. Le 
granai :i'-e del l ' i l luminismo 
hanr.o d -o vita a un vasto 
movimento a i ! tura le e d i ri
forme. X*-! 
l'ordin" £•->-
passeran.-.o 
del lo St'!*.-> 
era un r.- -

1773 sarà sciolto 
gesuiti e le scuole 
sotto il controlio 
Stanis lao Augusto 

i l luminato ». nutri
to di cu-tura francese e favore
vole ad vn s istema di governo 
del t ipo inglese: ed inoltre era 
particolarmente amante de l i e 
arti figurative Per «queste ra
gioni il B^ilo'to. alla corte «li 
Varsavia, si trovò a «uo agio 

Durante I quattordici anni 
della sua attività m Polonia. 
il Bellotto portò a 'ermir.e una 
ricca ser ie d i q u a d r i 

In quest i quadri del Bel le t to 
la vita varia e v ivace de l la 
città è colta con estrema acu-

tezza e veri 'a Dn if.'-'i qua
dri possiamo rrr.ierc; con'o 
del rapido trasformarsi e sv i -
".Lrppar = I 'iella c^p.*-'•> •-i. c-
CJÌ nel la feconda mot.» d<*i -cr
eolo: sv i luppo che por:<> l i 
popolazione cittadina d^i 2?. (iO(i 
abitanti «lei 1754 ai 110 000 del 
1790. facendo di Varsavia ur.a 
grande «rapitale europea Cosi. 
p-.-r questa crescita impetuosa 
e ve loce , i contrasti urbanisti
ci ed edil izi , i n quegl i ar.ni. 
«i erano fortemente accentuati: 
grondioìi palazzi sorgevano ac-
ea .vo a tuguri d i legno, grosse 
case moderne vic ino a «ìdiflci 
barocchi e rococò, templi n e o 
classici di f iontc aile chiese 
gotiche. 

Il B e l ' o f o era stato a l l ievo 
e collaboratore del Canaletto, 
da lui aveva appreso la peri
zia del la scuoia vedutista v e -
ne*a: nitidezza, precisione, o s 
servazione realistica, senso d e l 
la natura; scuola che reagiva 
alla mazniloquenza dei *iepo!e-
schi con l'aderenza vivace e 
pungente ai mo' ivi della vita. 
della realtà. Era insomma 
un'arte nata nel clima cultu
rale in cui è sorta la commedia 
del Goldoni, un clima i l lumi
nistico e prerisorgimentale. II 
Bel :otto, a differenza del Ca
naletto. adopera un colore più 
grigio e sommesso, ma Io stes
so possiede la capacità di dare 
atmosfera, profondità e H c e 
a l > immagini del paesaggio. 

La fedeltà a queste immagi -

r.:. o.le Un» •• orrh.ttttonlch»' 
.!••! p,»i iT-Z.. de..'' chic-;'-, l'urb 1-
nLstico df i lc strade, nei qua
dri del Bellotto. e t.«!e che eai 
fono serviti .-.J1 ncoì' .ruzio-
r.e di scorici qu;»r*i'-ri di Var-
«avia qtins. totalmen'e distrut
ta durante i'ulMma giierra 

Mn c;o che aument i l i n t e -
rri.so df-i quadri d"l Bel lotto , 
da questo punto di vista, sono 
"ir.che i personaggi che popola
no le cue opere - personaggi che 
sono qualcosa di più di gene 
riche figurette. eseguite di m a 
rnar* p-^r a.-.imare il quadro. 
Sono invece, per la maggior 
parte, figure rappresentate dai 
vero, ne: ioro costumi, nei l o 
ro mestieri , ne l .e loro abi
tudini. 

I paesaggi e le \ e d u t e c i t 
tadine del Bel .otto p r ò (è già 
sta'o osservalo» ritraz*ono !a 
notur i e lo ci**à soltanto ne l la 
stagione c i t i v i A Bellot 'o non 
e niai venuto in mente dì d i 
pingere Varsavi 1 sotto lo ne 
v e . benché questo sia ben ca
ratteristico d'una città del nord. 
Nei suoi quadri la luce dolce e 
pulita b^gr.a le facciate de l l e 
case, i tet*;. !e v ie . vibra ar
gentina ne! eie!o- anche dopo 
tanti i n n i i! B e l l o f o restava 
un pit 'ore venez iano 

Ma «e ja Polonia ha avu*o 
t^n'.o parte nella pittura di 
Bernardo Bellotto. importanza 
non minore ho avuto ."Italia 
su Alessandro Gierytnski Nato 
a Varsavia r.el làóO. egìL dopo 

g.i s'iid: «vol'i in patri;;, fu a 
Morsico di Bi' . : i :ri , * Perl,;:. -• 
soprattutto 0 Venezia e Romo. 
A Romi anzi si s*.ab;.i r.cl ÌMa 
e qui si .-p*-ns«: r.el l>0i 

Gif-ryrr.-k: •• un a r i s t a che 
traccio il ;>;-, Cinerario £ * J -
raùAO r.ei io ico cho va dal 
r^ali.smo cou-oettia- . , ali'c.=sp'?-
n e n z a srr.preisi.onista. l i suo 
impressioni».-no pero nasce ap
partato, carico d: una probie-
ma*ica estetico che *en*ava di 
saldore 11 fermezza rappresen-
•ri-ivo d--l realismo dell'Otto
cento cor. l'eslgenzo di una pit
tura più ubera, più sciolta, più 
luminosa. Tutto ciò introduce 
nel^a suo opera del ie forti con
traddizioni stilistiche, ma an
che .0 salva dai generico pit
toricismo :mpress:on:st^ro che 
andavo pre.~dcr.do piede un po' 
dovusq-je 

Gierymsk; •* un p:ttore di 
«rondi do*: Epoche egli abbia 
girovo^i-o moito fuori de l la 
«uo potr.o. non ha mai perso 
il cor.-.t'o spirituale e cul tu
rale con Io sua terra. E c iò è 
dovuto al "JQ atteggiamento co-
?t-ir.te rivolto verso la v i ta del 
popolo, ai suo: sent imenti d e 
mocratici Anche in Italia, d o v e 
"ili ho studio** soprattutto gii 

'•-.-': del Rinascimento v e n e 
ro . la «celta dei suoi temi ri-
.»rn..va \o.er.t ieri su dei *Og-

^ e f i popn-ari come que l lo de l 
l'- Osteria romana - e del 
- G i u o c o del la m o r r a - . Sono 
«f-idri — il secondo è esposto 

a Vesez io — ..-. J ! . - - . . 
cojrb^*-.or.o - •:: p.-..Tj e'. <i ~ -
za Più tar i : lo su^ce- .^r . . 
d e J o nostra ,"it*.ir". c.os . ; . . • 

• . : : i : . : i i ad iffr-jn'ir'- ' -r . 
I»"erari come - L * s i e ^ o . . -
.ìar... - , quadro di cos*-jrr.o. r.. . 
?Mz'r.*i in questo caso. 7..r.r: 
risuì'ati d i prini'ordir.e. C . T • 
il - Bus'o di giovan.. - -•" . 
- Pagfc-o £oren*i*o -. .0 po . - .^-
no fuori doli a«xodemisrr.^ 
•ìaH.0 m a r . i T ' 

Ma ol*re ad slrur.: s t - p - r . . 
pacjajii i itAÌior:.. a—a . T . J ^ * : . 
veneziona e possibile v=der ; J . -
cun: quadri di Varsavia, d; c„: 
uno in p c r i c o i o r e . lo p — r;.-» 
- Festa ebraica - . '•» senz'altro -_-. 
»lt:s*:mo ^s^mpio d: ÌZ*L* •? d; 
p«o'er.zo evocotiva: un c r a r ; -
scolo stillo Vistolo, rcn 1? f.z •-
re nere degli ebrei sulLi r.-. .. 
l'acqua del fiume densa d; :.-
va. l'acqua del fiume derisa ò. 
riverberi, lù barche. ET -r. 
quadro di rara consistetiza p . ' -
torica, degno del la più alta t r i -
dizione realista. 

La manifestazione verteziazs 
è dunque una manifeatazto.-.? 
e o e offre un notevole <»ntr.-
bato colturale alla conoscenzo 
dell'arte italiana e polacca ^d 
un tempo e, sotto questo segr:o. 
raggiunge Jarzameate lo *copo 
che ha mosso l promotori d*l'a 
mostra. Cioè: Tamlcizia e '.":--
tesa t-a n po?»->io po'-acc • ». 
italiano 
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