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storia politica 
Tavola 
rotonda 

citta: 

Firenze 
Perche le strutture cultural! fiorentine sono in crisi? Quali le 
cause del processo di impoverimento cultura le? Che cosa 

possono fare gli uomini di cultura? 

FIRENZE. Giugno. 
Perche le strutture culturall fiorentine sono In crlsl? 

Quail sono state le cause remote e vlclne del processo 
dl impoverimento culturale? E cosa possono fare gli 
uomini dl cultura per dlsancorarsl dalla stagnante 
atmosfera provinciate dove prollflcano tl mlsonelsmo e 
la retorlca salnltiera? A questl Interrogatlvi scottanti 
e rlcchi dl impltcaziont ha rlsposto I'lnteressante dl-
baltllo svoltosi per inlziatlva delta rcdazione fiorentinn 
dcH'Unila. Inlziativa nuova e da talunl rllcnuta rl-
schlosa, per quel certo Indlvlduallsmo • rlssoso * chc 
sembra pesare da tempo suqli intellettuali florentlni 
deposltarl, e vero. di tin grande passato artlstlco. ma 
attualmente avvlllll dalla mancanza dl comunicabllltd 
con le correntl nuove del penslero. prlglonlerl dl un 
retroterra provinciate ed angusto In cul hanno potxtto 
alllgnare I sottoprodnttl delta psendo-cultura. 

Aperto dnl prof. Carlo Ludovlco Ragghtantl, 11 dl-
battlto si e arrlcchlto dl contribultl prezlosl non sol-
tanto per I'autorevolezza degli Intervenutl (clteremo, 
fra gli altrl. II rettore deWUnlversltA, all assessorl alia 
Cultura del Comune e delta Provlncla, H reglsta Bene
detto, H pittore Farulli. la scrlttrlce Elisabeth Mann-
Borgese, tl Direttore delta Biblioteca Nazlonale, I 
Presidi dclle Facoltd di lelterp e di Economia e Cnm-
mercto, 11 direttore delta Orchestra del Magglo Mttsl-
cale. il prof. Eugenia Garin), ma per I'acutezza della 
analisi critica con cni i problcmi cullurali sono stuli 
afjrontall a dlbattuti. Molti degli intervenutl. ad esctn-
pio. sono statl concordi nel riconoscere che quetla 
cgemouia intellcltualc dl Firenze, di cni gift parlava 
Gramsci. ha perduto da tempo 11 sua smalto per il 
semplice motivo che oil tnteressi economici, polttici e, 
quindi. artlstici si sono conccntratl nclte due capital} 
italiane (Rlilnno e Roma) mentrc Firenze hn sulntn 
un inquictante processo di involuzione: e to ha subita 
perche le sue strutture cconomiche e saciali sono ri-
maste ferme, perche (come ha osservato Garin) le sue 
campagne si spopolano. perche I suol tecnici sono co-
strettl a fugglre e non tanto per raglonl pragmntichc. 
perche, infine, iin'c ufflclalltn > sovrastrutturale a volte 
intrlsa di integrallsmo clcricale tal'altra di cosmopoli-
tismo artificiaso, ha pesato come una cappa di piombo 
sulla capacity creatlva degli uomini dl cultura fiorcn-
tini. reclusi nella loro stessa clttA. 

• m * 

Nd va dimcnlicato, a questo proposllo, chc I'oscuro 
vcntennlo fascista trovd a Firenze vlvacl rumpolli nel 
Papini « net Hofjici. Comunque It tiesso fra rcalta eco-
uomico-sociale e produzlone culturale e venuto fuori 
con stimofante evidenza a slqnificare come anche gli 
intelletluali. che potremmo dcfinire « tradizionali >. 
sentono t'urgenza dl aprlre un dialogo con le forze 
che fermentano nella soctetA e chc. per una distnrsione 
filosoftca oltrr che etica e politica. sono apparse sol-
tanto appendtel inquiete tanto che it De Mei* — con un 
giudizto bruUile ma almenn tincero — le nvevn. un 
secolo / a , definite « popolo-vcntre » 

* Ci si e accorti che un sotco ancora Incolmablle 
divide la cultura da mtgltaia di uomini e di cittadint 
che ta ignorano e che con la loro apatia la relegano 
netl'Eden speclalistlco e le tolgono. appunto per questa 
rattrapplla espanstone. II carattere pecullare delta tun 
universalitA: ci si e accorti che le conferenze sono dl-
strlato. che I Musel sono appena conoscluti. che i teatri 
languono nell'abbandono, che la ttratura cdltoriale cl 
pone in una sltuazlone mortificante. Ed in questo quadro 
realistico (e non peszimisticn) Vindaqine si e rivoltn. 
logicaniente. alia scuola. altn sua atluale enndizmne. 
alia angustm dei suoi contenuti idenli. alia sua arrctra-
tezza scientiftca (anche se si c riennosriutn if m o l o for-
mativo svolto dall'Ateneo). 

Di qui — si e dello — occorre partire per i rutin-
duare i preoccupnntt fenomem di asscnfeismo. dl disin-
terc.tse venn ogni iniziativa culturale. per capir? questa 
sorla di analfabelismo inteltcttualc che t-a dttjondrn-
dosi in mistirc proportionate alio svtluppo del pmgresso 

scientlflco, dellc scoperte tecnlche, a tat punto da attua-
lizzure. paradossalmente, una denttncla dl tipo rous-
seauiano degli anni '60 Del resto I'lntervento nel 
dlbnlllto dl un Implegato. dl un lavoralore, asselato dl 
lapcre, ma stretto nel rlgidi btnart delte necessltA fami-
liari, e scrvilo « far comprendere tl slgnlficato reale 
della c allenazlone >. parola oenula d\ moda nei salotti 
lelterart, ma sufferta e vlssuta da migllala di persone, 
oacurute dalle grandl zone d'ombra delte persistent! 
Inpiustlzie sortali « Come posso far capire In famlglia 
— ha detto questo Imptegato — che per ascoltare una 
conferenza sulla pocllca di Manzoni debbo rlnunclare 
a tre ore dl straordlnarlo? >. 

II dlbattito ha messo anche In rillevo il tentativo 
coraggloso c rlusclto del Clrcolo di Cultura dl romperc 
ta paretc della cslrancltA e di avvlare un colloquto fra 
uomini dl dlverso llnguagglo politico e dl dlversa for-
mazione ideologlca: marxisti e cattollcl si sono cos] 
trovall a vcriHcare la loro conceztone del mondo e 
degli uomini nel fuoc0 della dlalettlca degli avvenU 
menti; arlisti. poetl. pltlari hanno qui trovato Voccaslone 
per dlsplegare la gamma inesauriblte delta attlvllA e 
della creativltA dell'uomo. E per questa sua sprcgludl-
cata aderenza alia rcalta, per questa sua attenta sensl-
hilitA ai mutamentl oggcttlvl ollre che al probleml sog-
(lottivi. il Circolo di Cultura e dlvenuto tl punto di 
Incontro. dl rltorno delle forze « nuove * della cultura 
ilvmocraticn fiorentinn 

Orn qttcsti tcmi saranno rtprest c svlluppall in una 
< tavola rotonda » che si terra sabato 16 giugno in una 
sain cittadina: un appuntumento al quale saranno pre-
tenti I rapprescntanti e le forze plit vlve delta cultura 
finrentlna 

Giovanni Lombardi 

Due libri sulla mafia 

L'esercito 
della lupara 

11 penodo che va da I 10 
lut-lio '43 al 1» aprile "48 
e uno dej montenli chiave 
della storia itnlinna con-
temporanea. Due date: lo 
sbarco defjll alleati in Si-
f i l ia; la conqui.sta da parte 
della DC della rnaggioran-
zn assoluta alle elezioni po-
litiche. La Sicilia, centre 
strategico del Mediterra-
neo. fu U microcosmo nel 
quale Rli elementi delta 
storia contemporanea — 
conflittl di potenze e. s o -
prattutto. lotta dl classe — 
confluirono ed esplosero 
con la vlolenza che la s tes
sa arretratezza delle strut
ture provocava 

Oggi . alia viRilia di una 
inchiesta parlamentare su l 
la mafia per la quale i de 
mocratic! si sono battuti 
F>er dieci anni. si torna al-
e natural! origin), perch6 

6 da li che deve partire 
un'indagine organica e co -
raggiosa per individuare 1 
vari momentl ed I veri re-
sponsabili del lo svi luppo 
della potenza della mafia 
e dei suoi sempre piu in-
tensi legami con i poteri 
puhblici e con la classe 
politica dir icente 

Baroni 
e banditi 

Un'indlcazione metodo-
logica di indubbio valore 
ci g iunge in questa dire-
zione da Pil ippo Gaja, che. 
con lo s t i le del « reporta
ge >, ha scritto « L'esercito 
della lupara»', ; un ampio 
resoconto deihfevicende che 
posero la Sici l ia all 'atten-
zione di tut to il paese. 
quando baroni e banditi 
giocarono cinicamente la 
carta della conservazione. 
an i i della reazione, suite 
spal le . anzi sulla vita del 
popolo s ic i l iano. ' Mi rife-
risco soprattutto al perio-
do immediatnmente susse-
guente all'occupazione al 
teata e al sorgere del mo-
vimento per I'indipendenza 
della Sicilia. 

Gaja dist ingue tre mo-

L'agrario Lucio Tasca 

II capomafia Vizzini 

! 

II nostro dibattito sulle « quaranta ore » 

Settimana corta 
e lotta di classe 

• Con le quaranta ore la-
vorative distribuite su cin
que giornate — st cbiede Ac-
cornero sull'Unita del 2» mag-
gir> — |a lotta di classe ver-
rebbe m M a In fritjorifero per 
due tciorni alia settimana? -
Accornero risponde giuita-
mente di no. ma e un no ad 
una domanda mal posta Per
che. prima di tutto. -lotta di 
classe- e unaltra cosa. e ncn 
e cosa ovvia ricordarlo pro-
prio orn che da varie parti 
in nome ddla - contradd'z.o-
np fondamcnt.ilp - si moiti-
plicano gH inv.ti rtlla C!E=5C 
operaia a chiurtcrst. PPT «"inT 
banaclia entro lo mura dc!-
I<» fabbnehe. badando tx»ne r> 
non compromettere con la 
- politica - — e c!oe con una 
Iniziativa chc si di?pteffht d-M 
pofto di la\oro al Paese — U 

Per un accordo 
italo-polacco 

Risoluzione del convegno sulla cultura 
contemporanea polacca svoltosi a Roma 

Ecco U totr. rioLa djch.a 
razione conciusiva spprovjita 
al tern>.tie del pntno oort\inr.c 
di lnlornM^iont- iull< cuitur.. 
contemporanea poiacca tpnu-
to3; nei .jiorrii ?c'orsi a Roma 

-J p.utec;p.i!iti ai pnmo c&n-
vegno di Inrormszione sulla 
cultura contemporanea polac-
•ft, svoltosi a Roma il 25. 26 e 
tl magglo 1962. constatato il 
notevole intercssc seatuiito 
datt'iacontro tra studios! e uo

mini dl cultura italnnl e po 
lacchi a proposito di un ;mi 
n.a teniatica cb# va da:i oco-
Moima e daUa *oc:ntc;!ia ai-
I'estetlca; considerate* che ii 
l:bero scamblo e confron'.o d: 
:dee e di espeneri7e quale <•! 
e manifestato ucl corso dei la-
vori si rivela sempre piu idc~ 
neo a promuovere un'attiva 
collaborazlone tra la Polonla 
e I'ltalia; auspicano che tra 
1 due paesi, legati da sccolari 

iradiztonl di patnoitica am:ci-
zia si stabiliscano sempre 
m<nCRiori e proficue relnziom 
e che queste trovino adejeua-
ta formulazione In un iccor-
do culturale ed In oiani an
nual) dl scambi culturall. 
nonche in varie Ubere Inizia-
tive. corrtspondenti al notevo-
(• svfluppo e prestigio della 
cultura contemporanea Italia* 
na • polacca ». 

bandiera dell*- alternativa to-
tale - da tcnere alta sul fu-
niaioio 

Certo per cni pensa che la 
classe operaia abbia oggi. cni 
*HOI partiti e le sue organiz-
/azioni 5:ndacali. imboccato la 
strada della rinuncia. la ri-
vendlcazione delle - 40 ore -
non putt che apparire a?«ur-
da- un vero e proprio regaio 
all'ideoioeia del benessere. i! 
punto culminante del temuto 
- inserimento totale-. deila 
p-.ena acccttazione della fun-
z!one <uha!terna nflla *0-
c;o:k 

Disegni 
strategic! 

Ad Accornero - qui e 11 
punto - sembra sfugsire pro-
prn> che le - preocctipaz-oni -
sollevate qua e la dalla deci-
slone dei mctallurgici di In-
serire la - settimana corta -
nella |oro -carta rivendcan-
va - appaiono — come eg;i 
dice all'inizio — - prurisino-
?e -. proprio perch.'' collega-
te come sono a di-epnt strate-
Sici. mafjari pcrfelti-^imi. ma-
fitstralmente costrnlti ma 1:-
breschi. fuori della storia 

Perche l casi sono due: o la 
rcaita della famiglia operaia 
di ocgl e fatta di ba>st ?alari 
e c;o^ di ore straord:narie. di 
- second? lavori -. di lavoro a 
domlcilto per la moclie e ia 
fljjlia nppure e fatta di alti 
sa.ari. di otto ore di lavoro e 
di xceek end che inizia pei 
ora. purlroppo soitanto nell. 
nolle del <abato NPI «erondo 
caso e chiaro. 11 ornblems 
<ollevato di Accornero «us?i-
ste. e sussute tn quel termini 
Ma e proprio cosl? 

Siamo ancora nel pleno del 
discorso sul -mlracolO". e 
forse cosl tanto. e giustamen-
te. abblamo studiato e lavo-
rato per non liquidarlo con la 
denuncia dell'-altra faccia-

e per rnnimcntare a no! ste^si 
Campiezza r..4guinta in d:eei 
anni dalleco: omia del Pae.-e 
che oggi. a discorso pressoche 
concluso o almeno riaperto. 
nia In altra direzione (ve^li 
I'tiltimo conwjjno del -C'ram-
scl - ) . tomia:no a dimentica-
re la cosa fondamentale. e 
cioe che |":mretuoso yviluppo 
di qtie.-ti ann e stato pagato 
proprio dai jottosalaii. non 
<olo del bracc.anti degli ertiii. 
del manovali. ma degli opera: 
del settori chiave di Milano. 
che vivono - o quasi vivono 
— con 5.%-fiOiWO lire al mese 
tn una citta >>ve tre «tanze di 
affitto attorno ai N'avigll c.v 
;tano 40 00 ! re al me.«e. piu 
!e *pe*e 

Da qui tv.^igna partire non 
por noeare I"'<i*tenza di i«o';o 
d. relative - !j(>ne*<ere- d; a!-
ctinc zon» or-T.aie (Accornero 
fi e ciui?,nente :J ca?o di 
Torino, ma oi quanti e quali 
contra**! e frutto entro le 
itosje n'uri ii Torino, 11 mi-
tico - benc--<>re - dell'operr. o 
FIAT'* ma proprio. per ?<* 
ner con'o d' tutta la rea:ta 
con le «ue :-,iie e con I >'!•">• 
continent: per tener con'o 
in*omma del fatto che le spe-
rcqiiazioTi) nei livelli econo
mics e salar ill fra redone c 
regiore tra N'ord e Sud son«» 
l"a«petto rii'i importante del 
- problema laliano - OJI«J pin 
di leri pe^ch^ alle vecchle 
-stortche- contraddizon). la 
«p;nta monopolistica ne ha 
acsiunt^ altre e nitre *t.i ae-
u:iincendone ancora «ot?o * 
nostri occhi 

Significa questo che I'obiet 
tivo delie - quaranta ore a pa-
r:ta d: o a c i - sia ebavji ato 

.̂-*urdo'> Ortamente no F. 
non solo perche come nccr-
da Accornero - - le rivend:-
caziont avanzate fanno cam-
minare anche le situazloni r.r-
retrate-. ma soprattutto per
che la rivendlcazlone de'.la 
settimana corta. accanto a 
quelle per netti aumenti sa-

i.irinli corivpondenti alle qua-
litiche. roniporta I'aumento 
nella fabbnea del potere del 
sindacato e dei lavoratore. 
comporta cioe. una profonda 
modifica nel rapporto di la
voro. - meno alienazione-. e 
ciofr rafforzamento deH'auto-
nom'a della cla>se 

Il terreno 
di lotta 

Certo c'^ u probiema — 
acutamente anahzzato da Ac
cornero — dei compit- che si 
pongono al moxiniento rii 
cla^-e rcr il prob.ema d"l 
tempo libero. ne; qu.iie I'ope-
r.TO tor"nto nt'.'id no deve 
fire i conti ancora. ccn M 
- :Te;?ione - pndron-.Ie Mi 
.mehe qui un conto ^ a'fron-
tarp il prob'.ema pens.indo ehe 
la fabbr-ca sia lunico terre
no di lotta. altro con la c m -
v .nzinnc che t'operaio de!)'?a 
*oprottutto u-cire dal!< fai>-
bricT collecir.do la hatt"»cl:a 
r \end-eni:vn — della quale 
devono sempre es«ere eh-.ari 
< limiti — a quella p:u ce-
nerale 

Piu tn >:enen»le iruomma, 
o,-eorre :iq.i.d.Tre la paura di 
quant: vedono nel prosre.-?o. 
•n :»tte le su*. forme un no-
tenziate nemico A dima^trare 
che tale oaura sia infondata 

. sta. del re«to quanto avviene 
:n Italia ove II numero delle 
ore di < c i o p e r o f» an.iito 
nrojre*«.vamente aumenta*do 
con lo «v»luppO economieo 
oarallelamente anche all'in-
dubb'O micl:oramento d' vita 
dei lavoratori 

Non si dimentich: insomma 
'̂he al culmine del - miracolo 

economico • e della ofTensiva 
dei monopoli. non abbiamo 
n\-uto in Italia uno sposta-
mento a destra dell'asse poli
tico. una vittoria - politica » 
dei monopoli 

Adriano Guerr* 

menti essonziali nci quali 
la mafia gioco un ruolo 
essenziale per In sua eni-
stenzn e. quindi, per il suo 
prngressivo inserimento 
nolle strutture stesse della 
vita sicilinna. A l ibera / io -
no nvvenuta (la mafia, at -
traverso i s iculo-americani , 
vi ebbo una parte impor
tante. anche se forse il 
Gaja la s n p r a w a l u t a ) gli 
alleati. attraverso espl ic i -
le ammissinni anche al 
* l eader» degli indipen-
dentisti F i n o c c h i a r o - A p n -
le. assunscro un ntteggia-
mento tutt'altro clip sfa-
vorevole di fronte aU'even-
tualila di un distneco del -
I'isola dal lo Stato italiano. 
La ragione e sempl ice: ne l 
la prospettiva di una Ita
lia « comunistizzatn ». la 
Sici l ia . al centro del Me-
diterraneo. avrebhe potuto 
rappresentare tina nttima 
testa di pnnte per pli im
perialist!'. 

Le loft* 
per la terra 

Poi I'atteggiamento mu-
to improvvisamente . quan
do operai e contadini . an
che in Sici l ia. cominciarono 
ad organizzarsi. a rappre
sentare una fnrza inev i ta-
bi lmente destinata a s m a -
scherare IVqtiivoco del mo-
vimento separatista. a com
bat tere decisamente le cn-
sehe mafiose e le bande 
criminall . a porsi come 
foiva rivoluzionaria che 
indicava nel decentramen-
to e nel l 'autonomia. e non 
mai neH'antistorica r iven-
dicazione indipendentista. 
In strada per la rinascita 
della Sirilin e I'avvio a FO-
lii7ione della qttestione m e -
ridionale. fA tal propnsito 
bene ha fatto 1'autore a 
l icordare nmpiamente la 
funzione del Partito Co-
munista in quel mnmento 
ed in particolnre il mpp-
sacgio di Tocliatt i al pn-
nolo s ic i l iano) . 

I /u l t imo momento della 
cuerra aperta di banditi e 
baroni 6 per la lucida in-
dagine di Gaia quel lo rhe 
si riferisce alle lotto pnpn-
lari per In terra o l 'attna-
zione della riforma- dal 
le oris ini — so^tanzi^lmen-
te c iuste a lmeno nel le pre-
mespe Hi nlcuni dei suoi 
diricenti — del l ' indinen-
dentismo. all* involtizione 
reazionaria del m o v i m e n -
to. niiando. dietro lo *oet-
t m del comnnKrrtn. il hnn-
diti":mo fu irreepimentn-
to danli aerari contro i ln-
i-nratnri. dalla <;trace di 
Porlella — nerche i veri 
mandantt cono ancora in 
l iber ta ' — ai HO .ncq.qccinii 
di d ir i fent i pnnolari Fcro 
emerr'ere le resnon^nbili-
ta del'n nostra elns^e po
litica diripente: le rpinnn-
sabilita del latifondista 
T.itcio T i srn . dei baroni 
Bordonaro. di Don CnlA 
Vizzini. di Giultano. fino -» 
nuel le de ir i soet tore di PS 
Verdiani. di Scelba. di r»o-
1i7iotti e maai'ttrati. di a-
r?rari e di mini<tri della 
Pennhblica Italiana 

Complementare all** F-
percito della lupara » di Fi-
l iono Ga'a nu6 conside-
rar<:i U t Mafia e politic;? •• 
di ATiehelo Pantaleone. una 
raccolta di cacni ed arti-
coli rielahorati in no OUT-
dro rhe <n]o n trr.tfi r ie-
sce ad espere orcanico o 
preciso Pantaleone — vit -
t irm in^ipmp a Li Ciu^i 
delPatfentato n Villalha 
orran'77ato nel '44 dnl ca
pomafia don P.al^ V?77i-
ni — traccia un o n f d r o r e 
.altri versi imnrrt^i'inrnlr 
dell'' cittiazi^^e deiro*"^'"*** 
ni'' , ,bI'ro in Si~ : ' :a o d^"^ 
rol!n<ion' tra HP " Tinf'.a 
Dal lihro ernercono le <:.an-
r»uino«e vi.-eride .•'el I a t ' n -
rn di PorteMa. di P o ' l e o -
ne. di Villalha. di f.anano-
reale. di diecine di al»ri 
centri della Sieilia occi-
dentale. dove jl numero 
dei morti f* d^pttamente 
pronor7tonale slla ri<-che7-
7a deuli apoalt i . o alia v.a. 
it ita dei con«or7i di ""<.-i-
"ifica. o alia notpnra d<»lle 
fn^'oni democri<=tiane 

Tntti onecti f-ift? .̂ario 
.->'m.a; <;tor:.a _ pri P «tor:.a 
c^r la S'HIia m ^ t ' i i i a a 
v ivcre ' —' ma attendono 
ancora u - niudice one-
•tto e intran<:?fentp- la 
f*ommis<:ionp narlamentare 
d'inchie«ta Senoure e*;<!a 
sara mai istituitn: se cio^ 
la DC non franoorra an
cora ostacoli alia sua isti-
tuzione. 

G. Frasca Polara 

rivista 
delle 
rovBste 

Spagnu 
tradita 

Tn- iiMiliniriiii.' Li Sp.i^II.I 
«• î.'i >I.II.I ir.ulii.i din- \iilu-
dalle democrazic ai-i-idenlali: 
durante l.i gucrr.i civile con 
la conimedia del uoii-intcrvcii-
to, nel 1915, quando hastuvu 
un miniino di luiona voloiu.'i 
dpinocralira ptr *eacciare 
I'rancn. Ora. in onu^uio jlla 
sle.̂ sa caiija, alia vergo^ii(i*:i 
caiK.i ik'iranticoniiiniimo. ei 
si preparj a Irailirla una lor-
/a volla, laiciando intaita la 
nalura fa«ci»l.i. reazionaria. 
olixarchira. inililarc^ia del 
Uegime e rnandandn in a huen 
retiro o Franco? Quesi.i la do
manda die, ap|iassi(iiiaiaiiH'iile 
rivolpe Giau Carlo Vipi»rHli 
a^li uomini di ruliura siill'ulti' 
mo IIIIIIUTO deirf."iiro;i.| Irttr-
rnrin. 

La quia di Vigorclli e di 
Rrande ollualii'i politica e ri-
Irvansa morale. La manovra, 
infalii. gia si delinea larpa-
menie e nil essa. mile forze 
capilali^tirlu- e fondiarie <pa-
encde. pnrteripano forze stra-
nierc. aurora una volla in fun
zione anlironiunisia. dalla 
Chies.a afdi Stnti (Jniti. Si 
rnnMinierehbp rosi tin nunvo 
delillo contro il popolo spa-
pnnln (i» rontro qurllo pnr-
tnclie^e). iili *] darehhe una 
nuova vi'isinne ili oppressin-
ne politica c sneiale non la 
pos«ihilila di uno *viluppo de-
morralico. Visnrelli smantel-
In effirarentenle 1'inlerprela-
zione cccondo mi n la Spagna 
e anrlie il Pnrlnc.allo. non ah-
hinnn allra «re|ia <e non il 
na**a2eio ilnl fa«ri«mo al co-
muni<mo n. La pro^peliiva del
le fonrc atnifa<ri»ie «papnnle 
rnerenii. quelle dei rom»ni<ti 
In primo lunzn. <* quella di 
nn pa<*a»2in paeifieo a un rt»-
2ime ri "rlamenlnro eln- rrsiail-
ri Ii- lilii-rla ilrn'nrraiirlie tiel 
P.ie-c i- In ,iv\il a uiii-llt- ri-
forrnp #li «|riilliir.i i\'< roi lia 
iirartiir IIUI>I:IIII 

M.i il dNrfir-n av\ i.u>> *ul-
Vh.nrnnn Irllrrnrin non ri-lin. 
na <i)|lnnlo rome mi emu pa-
nello d'allarme: e rivoltn an-
elio :i™li MDfiiini di en II tirn eu-
nqiei nffinclir ci rendano eon-
vinii in primo Inniin rhe la 
e.au*a della demnera7i.a «pa-
snnla i' la loro Mf*";i eau^a. 
nii =erillnri '-[(.ijnoli In li-sti-
moniaim run un imp.-iriin e 
una <peran/.i i-lie e una lezio-
lie per Intti La npposizione 
morale r pnlilira I-|H» p<«i ro-
«lilni>i-iimi a! re-iimc fr.inrlii-
«t.i e fatta in nninc deali iilea-
li |iiu veri. e rammii. di tin 
impeirno a =rrvire la «oeicln. 
a prep.ir.ire tin fntllro mizlin-
re per lnlla rFuropa non per 
l.i «ol.i Spasrn.i Perein — pun 
enneluilere effiraci-mente VI-
cnrelli — i i| ter/n 'railimen-
lo <arehhe il nn<in». pin che 
il lorn tradimenin L.a «ilti.a-
/ione *i e capnvoha. !*F.iirn-
pa ilete libera re d.il La-rUmn 
— nel 10fi2 — Spaina e Pnrto-
eallo |M*r libera re e ilenmcra-
tizzare definilivamente. iilti-
malivamenle. *e <les«i. la sua 
ro«rien/a. la oi.t <nri^:,i, la 
Mia ruliura n. 

L* qiic-in un i-(iil(''tt<i mollo 
imporl.inlo. cite nei recente 
<-nn\«-j;iii( roiiuiin MIII.I liltcrlii 
5papuola. fu riludiio in piu 
d'nn infen-entn. Oncila con-
quista di lihcria. queH'aiuto 
che ilnhhinmo dare a I pnpnlo 
f alia ruliura «pa~nnl.i. non 
*nno tin faiin di icn--r.^*ila. o 
un hiMi::no (del re»in <acro-
.•.anio) di riparart- ai iradi-
menii n all'jlihjndnno del 
fias-ain: sunn nn aium. sono 
una rnnqiiMfa. prr noi. per la 
democrazia in tulta I'Furopj. 
L'na SpJsn.i liln-r.i e ilcmnrra-
tica ?i cni fit'a re-pirn e «vilup-
po demoeraiini per l.i Francia 
c per I'ltalia .ilninm ahrci-
tanto che per *e Mc.«j 

p. S. 

SEGNALAZIONI 
t o n ll unmem ill iiur/u-

aprilc. ora u-ri:n, I'ulitntl Cil 
/.(ii'iomni prende ron;cil'> «lli 
sunt letiori. lr.l-m.-l I.-niln la 
-iia cretlilj tli iii;.rr?-i. -tmlin 
c rircrca al M turn in i,;- Kiri'i-
>iiln, -iiM iiliimn uunu-ro vrn-
jiiinn piildilicaie le rrlizmni 
pre.-cnljle al rer.nte cnntrcnn 
-idle lenden/c del cjpiuli-mo 
iljliaim. \ i imi Irgtimrnli. 
nel fj-cicn|n :iij;:i.i^:iijm>, 
o-pila un .i.-npj.i -.asJin •!• 1'ie-
tro iecchia > l„i n-.i»ien/a 
iulian.i, imnl e -u.| c. in n-pn-
«U a qiirlln detlir.itn a I tenia 
IIJ (riaiiipier.i L a m m ael nti-
incrn preretlenie In Dr-rmcrn-
ztn r diritin. n 3, l'.ili>-»r.li> 
IVrnj alTnuiia j-peiti jnrnli-
ci r polilni J. I p'-.ilil,-:<i.i del
la rifnrntj tlell.i pulildnj jrn-
mini-lrj/UHle Ni I'm'tlr -u ,lr I 
»«»r*<l/i\frin, \ nn e'l/ > (Iain 
forni«re una -efn di uii'i ele 
menti inftirmaiixi r di ciinli-
im *ulla Iiill^ rnntrn it -rtla-
ri*mo a Lulu Ln inippci di 
pit»\ant detnnrraliei fior<-niini 
c romani ha pulililieatii una 
nuova rivi-t.i dal 'itnlo // ma-
lintcso. II primo num.'m »i 
apro con uno srriito tli I. P. 
Sarlrc *nl tema della violenzi. 

schede 

Le tappe 
della 

Rivoluzione 
russa 

Nella foi'.unata coliatu "En-
I'leloped .1 tuac.ibde" dscU 
Kd toii Kuiiiit: .ippuru ora un 
vohinietto (Giuseppe Boffa: 
Lc tuppe deNa risoluzione 
russa, paijg 80, lire 300) che 
raccoghe una serie di arti-
coh che furono pubblicati 
qualche tempo fa sulle pagi-
n e de L'fJnitd e vennero »c-
colti con grande interesse 

Il libriccino non vuole ee&c-
re affatto un'opera storica m a 

l.i competenza dell'autore (in-
dubbiamente uno dei piu FC-
r| conoscitori e studiosi delli 
realta sovietica) o l'lnteresse 
degli argomenti trattati fan-
no si che ch( gia lesse gli ar-
ticoli su queste pagine sia in-
dotto a rileaeerll ora. raccol-
ti in volumetto, con maggior 
attenzione. con piu cainui. 

Lo seppo essenziale di'quc-
ste pagine e quello di ricor-
dare e puntualizzare alcune 
delle piu significative fasi di 
quella storia (ecco 1 titoli del 
sei capitoli — quanti eran<> 
gli articoli da cui ha preso 
origine — i n cui si divide II 
volumetto: - La scelta di Le
nin- . -Operai e contadini-. 
- 11 soclallsmo in un solo pae
se -. - La collettivizzazlone 
delle campagne-. - G l i anni 
delle repression!-. -11 dopo-
guerra-) . 

Esse mentre affrontano al-
cuni dei cento Interrogativi 
sorti e non risolti dopo il 
XXII Congresso del PCUS of-
frono — oltre che alcune pri
me rlsposte — argomenti e 
spuntl. non secondari. per la 
ulteriore " ricerca nel campo 
di quello studio approfondl-
to e completo dell*esperienza 
storica deH'Unione Sovietica 
che dovra necessariamente es-
sere fatto. 

f. f. 

La belva 
in gabbia 
L'n nuovo lihro su E".ch-

mann. E* una raccolta di im-
pressionl e documenti stesa 
dal gtornalista Sergio Miner-
bi che segul il processo con
tro il nnnistro deUa morte 
e contro il nazismo nel suo 
complesso, per conto della 
Radiotelevisione ttaliana (II 
volume e stato pubblicnto dal-
Fedltore Longanesi: - La bel
va in Rabbia - rZichmann -. 
pacg. 240. lire 1C0O) Imprey-
sioni o documenti seguono 
1'ordine stespo in eui si svol-
se tl processo. =;:cch»'» la for
ma e quella del diar.o-

Ktchmann ora e morto «otto 
In forca. Riu=;t:zinto dm rap-
pres^ntanti del popolo che 
p:ii ha soffertn deiratroc'.ta 
nazista Qualcuno pud pen-
sare che giustizia e stata fat
ta? Anche il libro di Miner-
bi distrugge questa prete?a-

- La morte dl Eichmann non 
saldera il tragico conto che 
il popolo ebr.i'co ha con la 
Cprmania nazista La pena 
comminatagli e sproporziona-
ta alia vastita dei crimini che 
eeli commise Ma essa e an
che l'unica possibile. e do
vra servire di monito al mon
do intero-

II petrolio 
sulla via 

di Damasco 
I saggi polittco-giornaliitici 

centrati su particolari pro
blcmi del momento. su t;n-
goli paesi o reg:oni - di cui 
si parla - (che fino a qualche 
anno fa parevano esspre *ina 
caratteristica quasi esclusi-
va d.^lie edizioni di attualita 
dt ca<e stramere. soprattutto 
francesi. ingles! e americane) 
si vanno per fortuna molt;-
plicando anche in Italia, do
ve gia si contano buone ope-
rp — In specie sul mondo ex 
coloniale — come ad e.«emp:o 
quella reeentissima dellav-
vocatesja Zahra S ina Alcar-
d;. pubbltcata dall'cditore 
Parent;: - Il petrolio sulla 
v.a d D:ms?ro - . P^ZZ -''•*•«• 
! re 20PO 

II I:bro della signora Al-
Rard; e «tud:o e test:mon;ar.-
ZA a retta ?u un momento tra 
-. p ii d'-'cis.vi dello sviluppo 
n.,z onale arabo- quello della 
!o:ra contro le superst.t: 
*tni?turA del vecchfo colon:«-
I*TIO: d'Mla spinta verso la 
tin :.. .-.rah-, e dello s fono 
d< modern zzaz.one che a1.-
ciin: tra I p.ii avanzati pses-
ar^.b- romp ono pur tra in-
q'i p'ud-m. tncrtezze. con-
t r i d d z on- e 'alvolta contra
st: -n oeni rettore- economi
co. soc A.e poltt co del co
stume 

II filo condu;:ore deU'operx 
e naturalment^. come ;nd.---
1 : *o!o -1 petrol o. :mrrer-

«a reeh^zz^ » cau-a pr'm-
dA!> accr^s« on : ar.t'che t 
fcer. ' i eon-ro la liberta d*-

popol' arabr fino alle ult -
me singu.nosissime. come lo 
.-.•:,-:ce.a -.nclofrancese all'Eg.t-
*o r.e; l0.5!^ Ma orrr.a: "1 r>,-
"rcl o e <ti!la via d' D»m->. 
sco «• anntinc a per i popo". 
arab un a w e n re in cm que-
*• mrr-T*^ r cohezz.a r.on «ar.-
fnr"-'4 d 'u** * cau«a d foc-
\-.°7 o: e "--ia T i v r s d Ibr-
r-,7 eir^ e d' nr"cre*«a V. 
«TCC o d 7a^r^ *!c-rd- e 
apehe nr. rv-to e un me 
nfo ail'Occ Heme grande ac-
cu«at<> -n tut:- * pses: ex eo-
IOI al- i vecch' c stemi noi 
sr.ro p u n<* huor.i ne nVl 
e Inn ca s'r-id.a ne! rapport 
con quelle na7 ori e quella 
de'.la trattat.va da pari a 
par.. 

m. g. 
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