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« DOPOMIRACOLO» IN PUGLIA 
. <iJ 

; 

|> 

Finite lerisse 
di campanile 

ORA SI DISCUTE Dl 
PROGRAMMAZIONE 

In prima linea le amministrazioni comunali - Codono le 
illusion! sull'intervento del monopolio - Crisi del centro-

sinistra - « Siamo sulla stessa barca » 

Dal nostro inviato 
BARI, 4 

U poco spazio libero fra una vetrina 
e l'altra e pieno di manifesti, almeno 
al centro, nella zona «murattiana > 
sulla cui vecchia rete di vie intasate 
d'auto continua la speculazione della 
«edilizia di sostituzione >, la pratica 
cioe d'abbattere antichi palazzi per so-
stituirll con stretti e alti grattacieli 
(col doppio almeno di vani da affittare). 

E sugli spazi tra vetro e vetro e sui 
grezzi tavolati dei < Iavori in corso >, 
in ogni angolo libero, manifesti d'ogni 
colore offrono elettrodomestici, films 
sexy, saponi e rasoi elettrici. 

Ma ecco: rispetto a qualche tempo fa 
c'e qualcosa di nuovo a Bari, almeno in 
fatto di manifesti. C'e la preminenza 
— nei fogli affissi dai partiti o dalle 
amministrazioni comunale e provinciale, 
in inviti, appelli, annunzi di dibattiti — 
di una parola un po* ostica, astratta, 
per qualcuno forse ancora indecifra-
bile: la parola c programmazione ». E 
non vi e dubbio, l'argomento che so-
prattutto oggi ricbiama l'attenzione di 
tutti i piccoli e grandi « circoli politici * 
pugliesi — e anche delle istanze sin-
dacali e delle varie ramificazioni del-
l'organizzazione laicale della chiesa — 
e quello della programmazione, la pro
grammazione regionale, l'intervento nel-
lo sviluppo caotico dell'economia, la di-
scussione sul passato e sull'avvenire 
della Puglia. 

E non si tratta solo dell'argomento 
d'obbligo dei dibattiti interni ai vari 
settori dell'opinione pubblica, ai vari 
partiti — come un affilar di spade 
prima del combattimento — ma gia di 
un raffronto polemico delle opinioni e 
di un moltiplicarsi delle iniziative, pri
ma fra le quali la costituzione della 
c Unione delle province » che gia il 10 
gennaio scorso, con un voto approvato 
da tutti i settori meno quello liberate, 
si impegnava a procedere « speditaroen-
te nella realizzazione degli strumenti 
della pTogrammazione, indispensabile 
premessa dell'unita reale della regione 
e dello sviluppo economico e sociale » 
e dichiarava « di costituirsi in Comttato 
permanente per la programmazione re
gionale come organo direttivo della 
Commissione tecnico-scientijica, all'uo-
po nominata, e come organo deliberante 
delle proposte della medesima >. Per 
altro al centro del dibattito sono — dal 
Gargano al capo di Leuca, in decine e 
decine di piccoli e grandi centri agricoli 
e industrial! — i consigli comunali, sia 
quelli diretti dalla sinistra sia quelli 
nei quali interviene l'azione pungola-
trice e di controllo d'una forte opposi-
zione comunista. 

* • * 
• Guardiamo per esempio a una sola 

provincia, il foggiano. Qui gia da tempo 
i comuni di Apricena. Cagnano Varano. 
Casalnuovo Monterotaro, Ischitella, Mat-
tinata, Rodi Garganico e Torremaggiore 
hanno deciso la costituzione di comi-
tati e la convocazione di conferenze co
munali sulla programmazione. A San 
Severo, Ortanova, S Marco in Lamis, 
San Giovanni Rotondo, Monte Sant'An-
gelo sono in corso iniziative dei con-
siglieri comunisti alio stesso scopo. 

II consiglio comunale di Cengnola ha 
deciso di proporre agli altri comuni del 
Basso Tavoliere la costituzione di un 
consorzio di comuni al fine di concor
d a t le linee di una programmazione 
di tutta la zona; i comuni di Lucera 
e Candela hanno indetto un nuscito 
convegno sul tema « metano e sviluppo 
economico >. A Sannicandro il comune 
ha costituito un comitato di proposte 
per la programmazione nei compren-
sorio del Gargano e ha avviato la co
stituzione di un consiglio di comunita 
montane. 

Naturalmente l'azione dei comuni del 
foggiano si giova dell*iniziativa coor-
dinatrice della amministrazione pro
vinciate retta da una giunta di sinistra 
che ha fatto della programmazione de-
mocratica e antimonopolistica il punto 
fondamentale della sua attivita. Anche 
nelle altre province perd il dibattito 
e l'iniziativa sono molto avanzati e ri-
sulta in definitiva quasi completamente 
superata la corsa all'accaparramento di 
una qualsivoglia iniziativa industrials 
quella specie di c adescamento > del mo
nopolio — basato sull'offerta di suoli, 
di infrastrutture, di agevolazioni fiscah 
— che negli anni scorsi ha prima pro-
vocato una rissa di campanile e poi ha 
portato al dissesto un gran numero di 
comuni come per esempio (nei barese) 
Barletta, Triggiano, Gioia del Colle, 
Rutigliano. . . . 

In definitiva sono ormai cadute le 
illusioni di qualche anno fa, l'illusione, 
in particolare, che la Puglia potesse tro-
vare comunque giovamento — con la 
soluzione dei suoi secolari problemi, 
prima di tutti quello dell'acqua e quello 
deiraumento dei redditi — della espan-
sione monopolistica e dell'intervento 
dell'industria di stato secondo criteri di 
profitto non dissimili da quelli del mo
nopolio. 

• • • 
II volto della Puglia e indubbiamente 

trasformato; le sue citta — enorme-
mente cresciute per effetto di una im-
migrazione non inferiore, come feno-
meno, all'esodo verso il nord — hanno 
visto esplodere la speculazione edilizia, 

decadere e renders! via via piu insuffi
cient! le strutture sanitarie, scolastiche, 
civili; in alcune zone della campagna 
si sono realizzate trasformazioni cultu-
rali e della conduzione; nei « poll • di 
sviluppo > e in alcuni centri — come 
Trani — per effetto della crescente 
domanda di alcuni prodotti sono sorte 
una quantita di iniziative industriali 
e artigianali di cui il primo vento av-
verso della < congiuntura * ha mostrato 
la precarieta; i livelli dell'occupazione 
sono aumentati. Tutto ci6 per altro e 
avvenuto secondo distorte linee di svi
luppo che non tenevano affatto conto 
delPinteresse regionale bensi si basa-
vano esclusivamente sull'imperio della 
legge del profitto. Cosi lo sviluppo « a 
isole > ha condannato gran parte della 
campagna pugliese — in particolare 
nelle zone interne — alia decadenza, 
i posti di lavoro sono aumentati ma 
non hanno impedito l'esodo di decine 
e decine di migliaia di giovani (e ancor 
oggi si contano in Puglia 100.000 di-
soccupati), lo stesso sviluppo industria-
le nei c poli > e nei consorzi — scol-
legato come e da uno sviluppo del re-
troterra contadino e senza una politica 
del commercio estero che permetta un 
effettivo . e stabile allargamento del 
mercato — ha mostrato immediatamente 
i suoi limiti; infine 1'investimento dei 
miliardi del « piano verde > ha favorito 
solo l'interesse privato di ristretti grup-
pi cosi come il danaro speso dalla Cassa 
del Mezzogiorno per le infrastrutture 
ha posto le basi per la costruzione di 
alcune fortune ma non ha risolto le 
deficienze di fondo della regione. 

Nessuno pud sottrarsi oggi a un bi-
lancio di questa situazione e nessuno 

, puo negare come "questo bilancio sia 
fallimentare: confermata ne viene in-
vece la linea di critica che i comunisti 
non hanno mai cessato di avanzare pre-
sentando come alternativa alia espan-
sione monopolistica favorita dallo Stato 
l'esigenza di una riforma agraria gene-
rale e di uno sviluppo industriale pro-
grammato, su base regionale, di tutto il 
Mezzogiorno. Si e giunti cosi al ricono-
scimento unanime della necessita della 
programmazione o almeno di una di-
scussione fra le forze politiche ed eco-
nomiche pugliesi a proposito dello svi
luppo della regione. Questo non signi
fies per altro che si sia giunti a una 
qualche forma di autocntica dei gruppi 
che portano la responsabilita della poli
tica fin qui seguita; e certo comunque 
che esiste un travaglio e una vivace 
polemica sia fra le forze che si richia-
mano alia attuale maggioranza gover-
nativa sia all'interno stesso della DC. 
Come effetto di questo travaglio si ha 
per esempio il contrasto fra la « linea > 
della giunta (di centro sinistra) della 
amministrazione provinciale di Bari — 
la quale pur fra mille tentennamenti 
promuove un certo dibattito regionale 

— e per esempio la amministrazione 
provinciale di Brindisi che si fa lar-
gamente portatrice delle tesi confin-
dustriali e non riconosce programma
zione < lecita > se non sotto il rigido 
controllo delle camere di commercio 
e dei consorzi. Come effetto di questo 
travaglio — la dove i compagni socia
list! non accettano di farsi continuatori 
delle vecchie impostazioni della DC — 
esplodono anche alcune crisi del « cen
tro sinistra > che o vede conclusa la 
sua rapida esperienza o cade gia sulla 
definizione dei programmi. 

• • * 
L'esigenza del dibattito viene ribadita 

del resto anche dalla conslatazione degli 
effetti della «congiuntura > in Puglia. 
La limitazione del credito ha messo in 
difficolta ia piccola azienda artigiana 
(sono ben 21 000 quelle iscntte alia 
Camera di Commercio di Bari) mentre 
1'aumento dei prezzi di quasi tutti i 
genen di prima necessita (fanno ecce-
zione certi ortaggi che non trovano piu 
la via dell esportazione per cui il prez-
zo di vendita oggi e cosi basso che quasi 
non con viene coglierli dai campi) ha 
dato un grave colpo ai salari S'aggiun-
gano i licenziamenti in atto nei settore 
dell'edilizia e in alcune Industrie, e il 
tentativo di nfarsi sui salari delle dif
ficolta vere o presunte del momento 
Tutto cid pone il problema delPavvenire 
della Puglia e Jo pone in un modo nuo^ 
vo. diverso che nei passato Non vi e 
dubbio che per certi settori la discus-
sione sullo sviluppo regionale — lo si 
e visto nei convegno tenuto a Bari per 
ascoltare e dUcutere le idee del presi-
dente della « Breda > a w . Sette — puo 
avere come obbiettivi quello di riba-
dire I vecchi schemi di intervento o di 
richiedere nuove agevolazioni o ancora 
di riproporre alia collettivita l'esigenza 

.. di far nuovi sacrifici sulla base del prin-
cipio che « siamo tutti sulla stessa bar
ca »; il fatto preminente comunque e 

' che col dibattito »n corso e con la spinta 
• delle masse che vanno riproponendo 

tutto 1'arco dei loro problemi (dal sa-
lario alle condizioni di lavoro, dai tra-
sporti alia casa, all'acqua, alle strutture 
civili), avanza e si generalizza una co-
scienza nuova dei problemi della Pu
glia: avanza il significato d'alternativa 
alia attuale situazione e agli attuali in-

: dirizzi politici che e compresa nei con
cetto di « programmazione ». 

AWo De Jaco 

UNA COMUNISTA DAVANTI AL TRIBUNALE SPECIALE 
Adele Bei 

ha 60 anni 
La compagna Adele Bei ha compiuto ieri 60 

anni. . . . i \ 
II compagno Togliatti ha inviato il seguente 

telegramma di augurio: < Adele Bei — Federa- • 
zione comunista di Pordenone — Ricevi le no-
stre piu vive felicitazioni per jl tuo compleanno. 
Salutiamo oggi in te una delle donne piu intre-
pide del nostro paese e del nostro partito, che 
ha tutto sacrificato nella lotta contro il fascismo, 
ha affrontato a testa alta il Tribunale speciale, 
il carcere e il confino, ha dedicato tutta se 
stessa alia guerra di Liberazione e alle battaglie 
democratiche degli ultimi venti anni. 

c II nostro augurio cordiale e fraterno e che 
tu pessa continuare ancora a lungo, efficace-
mente come sempre, la lotta comune per la 
pace e il socialismo. PALMIRO TOGLIATTI >. 

Agli auguri del segretario generale del PCI 
si uniscono quelli di tutto il Partito e de 
I'Unita. 

>. * » ""K fi.§$i&<$ft < ^ Riportiamo il testo dells di- t 
chiarazioni che la compagna 
Adele Bel /cce davantl al Tri
bunale speciale nei corso del 

• processo del 1934. 
PRE8IOENTE: Perch* laiclaste I'ltalla 

per tratportarvi con la vottra famiglia al-
I'eatero? j -

IMPUTATA; Perchd I miel bambini man. 
cavano del pane, lo e mlo marito non era-
vamo fatcittl e eld e eufficiente per avere 
riflutato il lavoro. 

PRE8IDENTE: Come avete vltsuto al-
I'estero? 

IMPUTATA: Lavorando. lo sono una ope-
raia e ho sempre lavorato. 

PRE8IDENTE: Quale e ttata la vostra 
attivita politica all'eitero? t 

IMPUTATA: Ml eono sempre Interessata 
del movimento operalo, cioe della claise 
della quale facclo parte. • 

PRESIDENTE: Vol avete dlchlarato nel-
I'lnterrogatorio di essere comunista; lo rl-
confermate oggi? 

IMPUTATA: 61. Un operalo non pud es
sere altrlmentl. 

PRESIDENTE: Perch* vl slete portata 
in Italia, quail erano I compltl che vi pro-
ponevate di svolgere In Italia? 

IMPUTATA: Quelli che competono ad una 
iscrltta al Partito comunista, cioe essere 
alia testa degli operai, del lavoratori, nella 
lotta che essi conducono ogni glorno. 

PRESIDENTE: E non avete pensato che 
venlvate cosi a mancare al vostro dovere 
dl'madre in quanto cid comportava per vol 
I'abbandono dei voetrl flgll? •-,.'•• > • 

IMPUTATA: Proponendoml dl facllitare 
le lotte proletarie contro II fascismo, con 
la mia esperienza di rivoluzionaria comu
nista, assolvevo anche al mlo dovere dl 
madre polche I'opera del mlo partito e 
quella dl dare con la rivoluzlone proletarla 
II maggior benessere ' ai lavoratori, una 
niagglore slcurezza al flgll del proletarl che 
oggi crepano dl fame. 

PRESIDENTE: Chi sono gll element! che 
vol avete avvlcinato nei vostro lavoro? 

IMPUTATA: Gil element! componentl le 
masse lavoratrici. La mia funzlone non e 
quella di speclficare chl fra questl. 

PRESIDENTE: Sapevate che con la vo-
sira azione complvate un atto crlminoso 
contro la patrla, contro II fascismo che ha 
ridato all'ltalla e al popolo itallano slcu
rezza e benessere? 

IMPUTATA: 8apevo e so che I'opera dl 
un comunista non e contro i lavoratori, 
mentre e contro chl sfrutta questi ultlml. 
Sapevo e so che la mia attivita contrlbuiva 
a spezzare II regime dl oppressions e dl 
fame che II fascismo eserclta contro gll 
operai, I contadlnl, i piccoli esercenti, I 
lavoratori. 

PRESIDENTE: Bastal VI Impedlsco dl 
parlarel 

/n /fo/io e dif/iW/c /eggcre 

LA BIBLIOTECA S0PRA WIVE 
IN UNA VECCHIA FILANDA 

Una mostra di Cagli 

Questa sera a Roma, si apre alio « Studio A>, in via del Babnino, 76, ana scelta di 
quadri e disegni di Corrado Cagli. La scelta, che va dal 1930 al 1964, raccoglie opere 
pubblicate sul recente volume monografico del «Disegno moderno*. a cura di Raffaele 
De Grada e Franco Russoli, e altre opere che a quelle strettamente si collegano. 
Nella foto: c Partigiani », 1953 

Lettera alTUnitd di uno dei 27 di Crema 

In ospedale senza 
lavoro e pensione 

" CREMA. 4 
Dall'ospedale. dove e stato 

ricoverato quarantott'ore d«>-
po il rilascio, ha scritto a'-
Y Unit a Timbianchino Bruno 
Secchi, uno dei ventisette del
la ormai famosa « banda dei 
cremaschi >. « Scusi tanto se 
mi permetto di importunaria 
— ha scritto ad un redattore 
del nostro giornale — per 

questo mio piccolo problema* 
II suo « piccolo problema * 

e quello del lavoro e, quindi. 
deU'esistenza. 

Prima dell'arresto Bruno 
Secchi lavorava a Crema per 
conto di un'impresa locale. 
appunto come imbianchino. 
Nei lavoro aveva impiegatn, 
per intero, il suo capitale. I 
carabimeri di Bergamo anda-
rono a prelevarlo costringen-
dolo ad abbandonare tutto a 
meta Cosa dice il contratto 
di lavoro che Bruno Secchi 
aveva stipulato col suo im-
prenditore quando ancora 
non poteva neppure sognarsi 
quello che stava per capitar-
gli sul capo? 

Che in caso di sospensione 
del lavoro per causa sua egli 
avrebbe perso qualsiasi dirit-
to di rimborso, anche sulla 
parte del lavoro ch'egli aveva 
gia ultimato. Cosi e puntual-
mente avvenuto Pur trovan-
dosi in ospedale, 1'imbianchi-
no si e in questi giorni mte-
ressato per sapere quale sorte 
lo attendeva. E cosi ha saputo 
che gli impresari edili, aven-

do dovuto rivolgersi ad altri 
per portare a termine i Iavori 
in corso, si appellavano ap
punto ai termini del contrat
to. In una parola, l'interru-
zione del rapporto di lavoro 
era avvenuta «per colpa> del 
Secchi.. • - - ' 

« Se ho una colpa — ha 
scritto Bruno Secchi — que
sta e quella di essere capttato 
nelle mani di un paranoico: 
let capisce di chi sto parlan-
do. Aggiungerd che jtrana-
mente, dal giorno del mio ar-
resto non ho piu nemmeno 
ricevuto la pensione che per-
cepisco da anni in qualiti di 
invalido di guerra. Anche 
questo fatto, non me lo so 
proprio spiegare! *. 

Cosi Bruno Secchi ha per
so non soltanto il lavoro (an
che Ia parte che aveva ulti
mato) e la pensione; ma si 
trova pure nell'impossibilita 
di saldare i conti col suo for-
nitore dei colori e con il pro-
prietario dell'albergo in cui 
era alloggiato fino al momen
to dell'arresto. . 
-.. « Qualcuno — ha scritto an* 
cora l'imbianchino — mi ha 
consigliato di rivolgermx ai 
carabinien di Bergamo. Chi 
ha il coraggto di tornare da 
costoro? Piuttosto aWinferno; 
ma a Bergamo mat piu. / me-
diet curanti mi consigliano la 
calma. Mi si dice che tutto 
andra a posto. Ma come si fa 
a non pentare a tutti questi 
problemi? A Bergamo e- a 

Torino ho sbattuto la testa, 
per la disperazione, contro i 
muri e contro le vetrate, fe-
rendomi piu volte. Dovro for
se nfarlo? Prima ancora di 
uscire da questo ospedale so
no preoccupato per quello 
che mi aspettera fuori *. 

Questa e una conseguenza, 
non certamente trascurabile. 
della operazione iniziata il 
trenta gennaio scorso dal co-
mando dei carabinieri 

Alcuni degli innocent:, do-
po la scarcerazione, hanno 
potuto, per fortuna, riprende-
re gli affari interrolti senza 
eccessive preoccupazioni; ma 
per altri, al danno morale e 
fisico si e aggiunto quello eco
nomico. 

Val la pena di sottolineare, 
a questo proposito, che colo-
ro che hanno gettato Bruno 
Secchi ed altri cittadini in 
una condizione cosi disperata 
si trovano tuttora ai loro po
sti! Fino a questo momento 
non risulta che gli ufficiali e 
i sottufficiali d: Bergamo che 
fecero < confessare » i 27 cre
maschi siano almeno stati so-
spesi dalle loro funzioni, in 
attesa che un'inchiesta ne ae-
certi le responsabilita. N^ si 
deve dimenticare rhe uno de
gli ufficiali, il capitano Ro-
tellini, che ha al suo attivo 
dei precedenti in fatto di ba-
stonature, se la cavd a sua 
tempo grazie all'amnistia, ma 
poi, trasferito, fu addirittura 
promosso. 

Due awenturosi anni di fatiche di un gruppo di giovani a 
Villa San Giovanni - La collezione di Corrado Alvaro nella 

« Comunale » di Reggio Calabria 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 4. 

Delle centocinquanta filande che, ancora fra le due guerre, 
davano attivita e lavoro a Villa San Giovanni — il nodo princi
p a l del traffico tra continente e Sicilia a dodici chilometri da 
Reggio — se n'e riaperta, ai primi di quest'anno, una: ma non 
c'e piii lavorazione della seta. Vi hanno preso posto, faticando di persona a 
rimettere in sesto il capannone, un gruppo di giovani che costituiscono l'unico 
centro culturale del paese, e che hanno messo insieme — in due anni di 
travagliatissima attivita — Tunica biblioteca pubblica del posto. «Quattro
cento volumi, certo non 
sono molti, ma sono 
qualcosa: e intanto, per 
lo meno, sono stati letti 
tutti e piu volte. E poi non 
c'e niente di meglio >. Due 
giovani dirigenti del c:^-
tro, universitari, mi fanno 
visitare la sede; mi mostra-
no gli scaffali con i libri, 
le schede di catalogazione, 
le copie degli inviti a con
ferenze e dibattiti. «Ab-
biamo cominciato due anni 
fa, come " Circolo del li-
bro *\ aff iliato all'Alci, 
quell'associazione di Silo-
ne. In realta, siamo stati 
dei soci particolari: lo sta-
tuto prevedeva l'esclusione 
dei " partiti totalitari", 
senza fare differenze a de-
stra e a sinistra. Ma ab-
biamo sempre avuto comu
nisti e, per esempio, h ve-
nuta anche Giglia Tedesco 
a parlare per noi. II fatto e 
che ci mandavano dei libri 
ed il primo nucleo l'abbia-
mo iniziato proprio cosi >. 

Un modo per comincia-
re, in pratica; per rompe-
re, in una situazione di ab-
bandono e di equivoco (la 
«liberta della cultura > si 
presta a comodi giochi di 
parole) il clima stagnante 
del paese. 

< Non e durata molto, co
munque. Al principio ave-
vamo una sede sul corso: 
12 mila lire al mese. Fa-
cevamo pagare ai soci una 
quota mensile. avevamo 70 
soci ^ (II primo lavoro e 
stato quello di spulciare 
all'anagrafe di Villa tutti 
gli abitanti tra i 16 ed i 35 
anni: 3500 ciclostilati di in
vito ad aderire all'inizia-
tiva) 

Sbandamento 
c Ma l'Alci, non ci na su-

stenuto piu, ad un certo 
punto e non sapevamo co
me fare. C'e stato un mo
mento di sbandamento: e 
intervenuto il parroco. C: 
ha chiamati, poi, con un 
bei discorso, ci ha detto 
che eravamo liberi di fare 
quello che volevamo e che 
ci ospitava nei local! del-
l'azione cattohca, con tutti 
i nostri volumi. Siamo n-
masti soltanto due men, 
anche se era tutto gratis: 
infatti, dopo un poco, ha 
cominciato a chiedere di 
non tenere " esposti" certi 
volumi, non si sa mai. Tan-
to per- dire: " Moravia. 
Avremmo dovuto tenerlo 
nei cassetti, cos! che non 
fosse visibile nei caso di 
qualche ispezione ecclesia-
stica...». 

II Circolo ha rifatto i bd 
gagli. E in mancanza di 
qualsiasi sovvenzione si e 

rifugiato nella filanda ab-
bandonata, ai margini del 
paese. Contributi, infatti, 
niente e da nessuna parte. 
II Comune di Villa ha da 
pensare alia squadra di cal-
cio e da Reggio non c'e 
da aspettarsi niente. 

A Reggio, del resto, i 
guai sono tanti: tanti, ap
punto, che a Villa hanno 
sentito la necessita — mal-
grado gli stretti legami che 
la uniscono alia citta — di 
impegnarsi in proprio, con 
molti sforzi, anche a co-
sto di ottenere soltanto 
«qualcosa*. r 

Basti dire che la biblio
teca comunale del capoluo-
go (caso quasi eccezionale: 
e stata costruita pochi anni 
fa una nuova sede a due 
piani) non compra libri 
nuovi da almeno un lustro. 
La dotazione che — a forza 
di donazioni private — e 
arrivata a 40 mila volumi, 
e dunque invecchiata e non 
c'e studioso, professionista 
reggino che non me ne ab-
bia parlato male: come di 
un colosso senza forza, in-
capace quasi sempre di for-
nire anche i testi di piu ov-
via consultazione. Malgra-
do la sua veneranda eta 
(fu ufficialmente costitui-
ta in ente pubblico nei 
1818 da Ferdinando I di 
Borbone) e le sviolinature 
al glorioso passato" e al 
fulgido avvenire contenute 
nell'opuscolo celebrativo 
edito in occasione - del-
l'apertura della nuova se
de. la « Comunale > di Reg
gio e poco piu che inesi-
stente. c La frequentano, 
dice un noto studioso di 
Reggio, gli studenti delle 
medie in cerca di tradut-
tori >. E probabilmente, 
nell'amarezza del giudizio, 
c'e quasi tutta la verita. 
Quel poco che ne resta fuo
ri e costituito dalla do-
nazione di Corrado Alvaro: 
una stanza con la bibliote
ca (una parte?) dello scrit-
tore calabrese, la sua scri-
vania. < Dove due ragazze, 
dice il vicedirettore, hanno 
preparato una tesi di lau-
rea su Alvaro, studiando 
per giorni e giorni » (e c'e 
molta • ammirazione nelle 
sue parole). 

Alio studioso — mai al 
lettore medio, comunque, 
interessato alia - narrativa 
o alia saggistica di attuali
ta, legata a problemi di 
piu immediato interesse — 
Reggio offriva fino a po
chi anni addietro un vero 
centro di ricerche: era la 
biblioteca Sandicchi, cui 
in questi giorni si e inte
ressata anche la sovrinten-
dente di Napoli, professo-
ressa Guerrieri. Una colle* 
zione ricchissima, partico-
larmente dedicate alia sto-

ria calabrese e meridiona-
le (qui sono stati svolti gli 
studi per molte e note ope
re di storici meridionali-
sti contemporanei). Ma la 
Sandicchi, dal giorno della 
morte del suo appassiona
to fondatore, e chiusa. Gli 
eredi, e non ci riesce di ca-
pire perche, non hanno al-
cuna intenzione di affidar-
la alia pubblica iniziativa 
e i topi, mi dicono, e for
se e vero, anche facendo 
la tara al tradizionale pes-
simismo, ne stajino facendo 
scempio. 

Da questa condizione ge
nerale, al decidere di rifu-
giarsi in unav filanda ab-
bandonata pur di non do-
ver cedere le armi, il pas-
so e breve. Anche se le 
difficolta, naturalmente, 
continuano. 

Tentatm 
< Adesso non siamo piu 

un "Circolo del libro". 
Siamo un " Circolo di col-
laborazione civica", afii-
liato al Movimento nazio-
nale: e la Cassa del Mez
zogiorno dovrebbe darci 
qualcosa. Ma siamo anche 
aderenti alia " Federazione 
Nazionale delle Biblioteche 
Popolari" ed all' "Ente Na
zionale delle Biblioteche 
Popolari e Scolastiche ": 
cosi. ogni tanto, ci arriva 
corrispondenza dalla quale 
risultiamo come " bibliote
ca popolare di Villa San 
Giovanni " e basta ». 

Nuovi tentativi, insom-
ma, per trovare sconti, iov-
venzioni, uscire dalla cer-
chia chiusa di una ristretta 
categoria di lettori. II Cir
colo di Villa ha perso soci 
nella vicenda degli ultimi 
mesi: sono ridotti ormai a 
30 iscritti (ma il movi
mento del prestito conti
nua). «Col 25 aprile, ab-
biamo tentato di riprende-
re contatto con la citta. 
L'anno scorso, per la pri
ma volta a Villa, ne abbia-
mo commemorato 1'anni-
versario. Quest'anno abbia-
mo organizzato una Mostra 
del libro della Resistenza 
con i volumi che abbiamo 
ed altri che ci hanno man-
dato; abbiamo proiettato 
"Roma citta aperta" e 
" La giovane guardia ". Se 
vogliamo sopravvivere e 
andare avanti e nec^ssario 
che ci colleghiamo a tutta 
la citta, che i nostri.soci 
vengano da tutte le parti». 

Dalla filanda di Villa la 
battaglia continua, dun
que: due anni, AIci com
presa, sono un'esperienza 
che insegna molte cose. 

Dark) Natoli 
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