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economic! 

Occorre rompere il circolo vizioso (basso prodotti vita-basso potere d'acquisto) • Una esperienza di 

moderata riforma agraria nel Kenia - II problema chiave e sempre quello dell'unita continentale 

La morte 
diFausto 
Nicolini 

L' I N S I G N E 8TUDIOSO E 
AMICO DI B E N E D E T T O 
CROCE SI E» S P E N T O A 
NAPOLI A 86 A N N I D 'ETA' 

NAPOL1. 1. 
Si e spento oggi a Napoli, 

nclla sua abitazione di via Sal-
vator Rosa, a 86 annl, il pro
fessor Fausto Nicolini. uno del 
pii'j autorevoll discepoli di B«-
nedetto Croce. 

La morte e sopravvenuta in 
seyuito alle complicazioni eon-
segue uti ad una caduta. 

Ai familiari di Fausto Nico
lini, giungano le condoolianze 
de l'Unita. 

8 

Khan mentre rilascia dichiarazioni neH'aerostazione di Fiumicino. 

Rottame di ben tre 
regimi resta per gli 
USA I'uomo che vuole 
Fattacco al nord 

»'ii 

I 

E* questo i'uomo la cui morte vio-
lenta avrebbe determinate), come ei 
informava il set t imanale amencano 
Time il 7 agosto dell 'anno scorso, lo 
al largamento della guerra al Vietnam 
del Nord? E' proprio questo I'uomo 
di cui la sett imana scorsa un'agenzia 
amerieana di notizie ci raccontava 
che era un disonesto, avendo fatto un 
sacco di soldi e avendoli ammassati in 
qualche banca di Hong Kong? Ma e 
davvero questo I'uomo che, col suo 
melodrammatico sacchetto di te r ra 
vietnamita in mano, stabilisce una te-
lepatica corrispondenza con Ton. Mo-
ro, del quale, ha detto, ha tanto ap-
prezzato il ' recente discorso al senato 
sul Vietnam ' (quel famoso discorso 
pieno di bugie e di notizie false)? 

Noi non sappiamo, a dire il vero, se 
Khan sia personalmente disonesto. Di-
remo che non ci interessa neppure sa-
perlo e che , : semmai, ne dubitiamo, 

•perche nessun uomo potrebbe impu-
nemente por lare sulle spalle. insieme 
al •' carico pesante di una colossale 
slealta verso il proprio popolo, di in-
dicibili massacri di propri eompatrio-
ti, di pugnalate alle spalle dei propri 
colleghi in repressioni, anche quelle 
del ladrocinio, spicciolo o su vasta sea-
la che sia. Diciamo che l'agenzia ame
rieana di notizie, che ha accusato 
Khan di essere anche un corrotto, ha 
calcato un po' troppo la mano per 
screditarlo ul teriormente. Per quanto 
ci r iguarda, diremo che non ce n'era 
davvero bisogno. 

E' della classe 1927. Se e vero quello 
Che dice di lui Time, da ragazzo, in
sieme ad altri ragazzi, giocb alia re-
sistenza contro i francesi finche i re-
sistenti, quelli veri, non lo disarma-
rono e non lo r imandarono a casa. 
Khan dice che lo fecero perche « era-
vamo nazionalisti, non comunisti >; 
ma il sospetto che le cause siano state 
molto meno nobili e forte, poiche oo-
co dopo Khan nemergeva come allio-
vo delTAccademia francese di Dalat, 
dove i colonialisti addestravano i ser-
vi locali del colonialismo Nel 1950 
ebbe i! comando del primo battaglione 
aerotrasportato « indigeno ». Corse con 
esso al soccorso dei colonialisti nella 
disastrosa battaglia di Hoa Binh. nel 
Nord. e quando i francesi si rit irarono. 
con tanla fedelta quanta ne puo ave-
re una cane da guardia. Khan sostenne 
l e azioni di retroguardia. 

Eliminb i generali 

uno per vofto 
Parti t i dal Vietnam i francesi. l'nl-

lora di t ta tore Ngo Din Diem lo scel^e 
come primo comandante delle for/e 
aeree sud-vietnamite. e poi lo mamlo 
a s tudiare negh Stati Uniti, a Fort 
Leavenworth, nel Kansas Torno che 
aveva 32 anni . venne fatto brigadiere 
generale, e noi nommato capo degli 
stati maggiori riuniti del Vietnam del 
Sud . 

Quando. nel 1960. vi fu il pri
mo tentativo di eolpo di Stato con
t ro Diem, Khan schiaccio il colpo di 
stato Ma quando ne venne organiz-
zato un altro. pur venendone a con»-
scenza con qualche largo anticipo, egli 
lascio fare: stavolta sembrava una co-
sa seria e Khan, cui si puo negare la 
onesta intellettuale e magari , come 
fanno gli americani, anche quella eeo-
nomica. ma non un certo fiulo per 
t rovare il modo migliore di restare a 
galln, aspetto che il suo ex-padrone af-
fondasse, e si n t rovd a fianco dej ge
nerali vincitori Poi li ehmino, uno per 
volta, e con poderose gomitate nusei 
a rajjgiuncere la sommita: ma dal mo-
mento in cui divento capo del governo 
(poi capo delto Stato, poi capo di un 
al t ro governo, poi capo delle forze ar-
mate , e cosi via di seguito tra com-
plotti , scdizioni, pugnalate alle spal

le, eccetera eccetera) non dormi mai 
piu di due volte di seguito nello stesso 
lelto. E anclie se qualche altra fonte 
sostiene che nello stesso letto non 
dormi mai piu di < tre > volte, l*im-
magine che ne esce e sempre la stes-
sa: squallida e r ipugnante di un uo
mo che ha paura anche di se stesso. 

Ci voile cosi lo stomaco forte, rotto . 
a tu t t e ' l e esperienze, di un altro gene-
rale — lo stomaco di Taylor, tanto per 
non far nomi — per scoprire che que
sto ro t tame di t re regimi (quello fran
cese, quello diemista e il proprio) era 
I'uomo che ci voleva per salvare la si-
tuazione. Lo disse a Saigon e lo ripete a 
Washington, sia pure con la consolan-
te riserva che, sulla piazza, non vi era 
di meglio. E chi poteva essere consi
derate) migliore di un uomo che sem
brava un «du ro >, e che almeno in 
principio dava segno di voler ascolta-
re coloro dalla cui presenza la sua 
stessa esistenza come «capo > dipen-
deva? 

Un intrigante 

di seconda categoria 
Ma, cosa abbastanza ironica, la pla-

cida coesistenza fra Khan e Taylor co-
mincio a cambiare natura proprio 
quando Khan, che aveva preso sul se-
rio la propria parte, comincio a gridare 
sulle piazze « Hue Tien! line Tien! » elm 
vuol dire: al Nord, al Nord Lo disse 
quando gli americani attaccarono, nel-
l'agosto scorso. la Kepubbltca demo-
cratica del Vietnam, un fatto che con-
vinse Khan d'essere giunto il momen-
to di dire quanto poi effettivamente 
disse: «Siamo pronti ad estendere la 
nostra assistenza al popolo del Viet
nam del Nord perche esso rovesci i 
suoi padroni comunisti.... Sard alia te
sta delle mie truppe.... Liberiamo il 
Nord.... Buc Tien, Bac Tien... ». Taylor 
si inquieto moltissimo, e non perche 
egli fosse contrario ad attaccare il 
Nord — era stato mandato a Saigon 
proprio per questo ' — ma perche Khan 
non doveva dire cose del genere nel 
momento sbaghato Da allora i loro 
rapporti si de tenorarono al punto che, 
ul t imaniente. gli americani li defmiva-
no « gelidi >. In occasione di uno degh 
ullimi colpi e contro-colpi di stato 
Taylor telelono a Khan, e questi gli 
chiese Se l"ambasciatore ri tenesie ciie 
la partenza da Saigon, di lui. Khan, 
sarebbe slata di qualche beneficio E 
Taylor gh rispose seccamente di si 

Da allora non si guardarono piu in 
faccia. se non il giorno, pochi giorni 
fa, in cui Khan, delinitivamente — 
per ora — rovesciato. si reco all'aero-
porto di Saigon per volare. dicono le 
agenzie di siampa amt-ncane. verso le 
banche «h Hong Kong Allora Taylor, 
sorndente . cordiale, ando a salutarlo. 
e a fargh gli auguri per la sua nuova 
missione. quella di « amba>ciai«»re vo-
Ian te^ : dovra i!lu>trare a; govern; la 
ragione per cui gh amer:c.m: hanno 
davvero ragione di attaccare :1 Nord. 
sulla ba>e d; quel piano che Taylor, m 
agtso, gli aveva rimproverato vl: aver 
rivelato ai quat t ro venti. 

Era stato allora. tut to sommato, in 
anticipo sui tempi, e questo e lalvolta 
un peccato grave Ma glielo perdone-
ranno, oh, se glielo • perdoneranno". 
perche Khan sara un'ombra di uomo 
ed una earicotura di intrigante di se
conda categoria, ma e dopotutto luni -
co, sul inercato, che sappia parlare la 
lingua vietnamita. e dire in lingua 
« indigena > quanto il grottesco « libro 
bianco» di Washington diceva I'altro 
giorno in anglo-amencano: « 11 Nord 
ci attacca, il Nord ci attacca Bac Tien, 
Bac Tien, attacchiamo il Nord' >. 

e. s. a. 

i 

Dal nostro inviato. 
NAIROBI, marzo 

Si e conclusii nei giorni 
acursi nellu City Hull la sel-
timu sessione della Commis-
sione economwu per I'Ajri-
ca, che e un oryuno delle 
Nuzioni Unite (ami, del Cun-
siglio economico e socinle 
dell'ONU) e lui una sede per-
munente ad Addis Abeba, ptii 
quattro sedi sub-rcgionali: a 
Tunueri per I'Ajrica del nord. 
a Niamey per I'Ajricu occi-
dentule, a Leopoldville per 
I'Africa cenlrule e a Lusaka, 
capitale della nuova liepub-
bitvu di Zambia, per I'Ajri
cu orientale. Come e nolo. 
esislono per VEuropu, e per 
allre parti del mondo analu-
ghc istiluzioni che in vio-
menti diversi sono state di 
qud(c/ie utilitu. La Commis-
sione per VAfrica — CEA — 
si distingue in ogni caso da-
gli organismi consimili cosi 
per la vastita dei problemi 
che e chiamata a discutere, 
come per il fatto di dover 
tenere conto di particolan 
difficoltd e impedimenti di 
fondo, di carattere pregiu-
diziale, in rapporto ui quali 
non ha essa stessa poteri di 
sorta. D'altra parte, pun 
svolgere una funzione im-
portunte nel senso di forni-
re ai youerni_ interessati, at 
paesi africani di nuova indi-
pendenza, criteri interpreta-
tivi e strumenli nnalitici per 
una politica economica ten-
denzialmente comune. 

Questa settima sessione, 
che era cominciata due set-
timane fa, ha accolto come 
sostanziali punti di riferi-
mento due conferenze del
l'anno scorso: quella del
l'ONU sul Commercio e lo 
sviluppo, tenuta a Ginevra 
tra marzo e giugno, e quel
la piu breve (21 aprile-7 
inaggio 1964) di Addis Abe
ba, sulle Misure atte a pro-
muovere la transi/.ione dalla 
agricoltura di sussistenza al
ia agricoltura di mercato in 
Africa Essa ha inoltre preso 
atto delta crcazionc della 
Banca africana di sviluppo. 
con sede ad Abidjan, defini-
ta a Lagos nello scorso no-
r e m b r e con la partecipazio-
ve di venlicinque Stati mem-
bri, cioe praticamente di tul-
tti VAfrica e dellTstituto afri-
cano di sviluppo, a Daka*. 
dove vengono tenuti corsi di 
specializzazione a livello uni-
77ersitario o post-univcrsita-
rio. sulle discipline ecom>-
miche con particolare n-
guardo alia progrnmmazionc 
dello sviluppo. 

Abbiamo lettn una parte 
del materialc presentato e 
discusso in quindici giorni di 
Invoro della CEA, abbiamo 
seguito qualche fuse del di-
battito. parlato con qualcn-
no. anche con il srqretario 
generale, il gliunesc K.R 
Gardner: e abbiamo raccob 
to, insomnia. Vimpressione 
che. sehbenc nessuno si at-
tendesse da questa confercn. 
za risultati decisivi. si sia 
latta strada e cominci a pe-
sare la sensazinne di muover. 
si in un cerchio. « da una 
commissione a un comitato 
al nulla > secondo Vesprcs-
sione di uno dei dclegati.\ 
sotto il peso di fattori ester-
ni all'Africa. La CEA. nei 
sum sci anni di attivita. la 
conlcrenza ginevrina dell'an
no scorso e ancora altri si-

L'ADESSPI contro 

il piano Gui 
f 

Sul piano Gui d'Adesspi ha 
emes?o un comunioato nel 
quale rileva che il piano 
- 50stanz:almente rifiuta an
che le pur timide riforme 
proposle dalla Comm:ss-.one di 
indagine per la scuola e viene 
meno porlino agli impegni pro-
crammatici del primo e del se
condo governo Moro suscitando 
1' unanime disapprovazione di 
tulte le categoric inleressate al 
problema della scuola -. A que
sto punto. dice il comuiv.calo. 
-nel momento delle iratiativt* 
per il rimpasio i partiti laici 
non solo non possono recedere 
dalle conclusion: della Commis
sione di indagine. ma debbono 
aperiamente nservar>i la p:u 
piena liberta di pronmovere ini 
Parlamento una riforma piu 
Sivan/ala della scuola ••. Inlinej 
il comnnicato informa che I 
1'ADtSSPI - ntiene lmpmponi-
Inle la richicsta di uno >tralc.o 
delle spese rnr la scuola "in 
particolare dei <)0 mdiardi pre-
visti p<r la scuola privnta) dal 
piano di sviluppo economico del 
paese poiche tale straleio. ISO-
lato dai provvedimenti di rifor
ma. creerebbe una cornice fi-
nanziaria che precostituirebho 
di fatto la riforma nel senso 
voluto dal ministro in caries ». 

mili organi e istanze hanno 
fornilo un eccellente e copio-
so materiale di studio, e in-
dicaziom molto ragionevoli, 
clie i governi africani vor-
rebbero seguire, e cercano di 
seguire per quanto e in lo
ro potere; ma il loro potere 
e limitato, e le contropurti, 
cioe i paesi svilupputi, non 
tengono in generale alcun 
conto di tali indicazioni, e 
continuaiio per la loro stra
da piti o meno trudizionale. 

Poiche siamo nel Kenya, il 
riferimento piu diretto ci e 
fornltn dalla agricoltura, per 
cm. come abbiamo delto, il 
problema, sollevato I'anno 
scorso ad Addis Abeba e ri-
preso qui dalla CEA, e il pus-
saggio da una economia di 
sussistenza a una economia 
di mercato. Ma quale mer
cato? Gli stessi studi • con-
dotti dalla CEA sconsigliano 
di puntare sulle esportazio-
ni, perche i paesi sviluppu
ti d'Europa e d'America, 
massimi consumatori di pro
dotti alimentari (come di 
prodotti industriali), sono 
praticamente. nel complesso 

va il potere d'acquisto delle 
masse. 

D'altro canto, accrescere il 
potere d'acquisto delle mas
se e cosa che si pud fare so
lo migliorando la produtti-
vitii del lavoro, e la produt-
tivita a sua volta dipende so-
prattutto dalle dimenstoni 
del inercato: reule, non po-
tenziule. Cosi il. circolo, vi
zioso, si cliiude. Il modo di 
romperlo ci sarebbe: la bu*-
sa produttivitu del lavoro 
agricolo dipende, nbbidnio 
detto, dalle dimensioni del 
mercato reale, mentre esisie 
— in Africa e negli altri con-
tinentt — un vusto mercato 
potenziale; percio, se si tro-
vasse il modo di finanztnre 
inizialmente dull' esterno 
(proposte in questo senso so-
no state fatte, ma finora so
no rimaste sulla carta) la 
espansione dei consumi ali
mentari, si potrebbero crea-
re le condizioni economiche 
per Vespansione delle attivi
ta agricole nei paesi in via 
di sviluppo, quindi per Vau-
mento del potere d'acquisto 
di un numero crescente di 

zione dei costi, e conseiitireb-lmoti. A7e (picst'tdtimo scopo 
be un margine di yuadaynn\pud essere utilmente assolto 
sufficiente a finanziare lo\in modo diverso, per esem 

autosufficienti a questo ri-\addetti, vale a dire per la 
guardo. sebbene in ciuscu-\trasformazione della domun-
no (/; essi notevoh strati del Ada lutente in domundu rea-

acquisto, da parte dei paesi 
interessati, di beni capituli. 
i4prirebbe cioe la via alia in-
dustrializzazione di questi 
paesi, superando il punto 
morlo uttuulmente ruppresen-
tato dal crescente divario fra 
il valore delle esportuzioni 
dei paesi in t>ici di sviluppo. 
e il valore delle mucchinc e 
altri prodotti industriali clie 
essi importuno (fenomeno 
conosciuto come deleriorn-
mento delle ragioni, o dei 
termini, di scambio). 

Ma chi e disposto a formre 
il finunziumento initiate? Ln 
questione, sollcvata nella con-
ferenza ginevrina dell'anno 
scorso — che in parte sc-
gnimmo personalmente — e 
ancora sul tappeto. Pud dar-
si che fosse formulata in 
modo non del luttto convin-
cente: i 75 paesi in via di 
si>ili/ppo la sollecitarono in-
jatti nella forma di un au-
mento dei prezzi dei loro 
prodotti, e in questa forma 
la proposta uon fu accolta 
nemmeno dai paesi sociulisti. 
Fu vista con simpatia da uno 

la popotazione siano sotto-ah. 
mentati. Nella stessa Africa. 
e (incur piu in Asia, la sotto-
alimentazione e quasi gene
rale; esiste cioe, in^ termini 
economici, r itna estestssimu 
domanda latente di prodotti 
agricoli, quindi vastissimi 
mercati potenziali. Ma la do
manda continuera. '• a essere 
latente e il mercato poten
ziale finche non sard accre-
sciuto in misura significati-

le e per uno stabile allur-
gamento del mercato. 

Per questa via si arrive-
rebbe anche a un nuovo equi
libria fra prezzi industriali 
e prezzi agricoli: questi ul-
timi attualmente sono poco 
redditizi perche (in un mon
do per due terzi affamato!) 
Vofferta supera la domanda, 
quindi i costi rimangono ele-
vati. Valtargamento del mer
cato comporterebbe la ridu-

pio come — secondo notizie 
recenti — si unrirebbe pru-
oeitfindo negli Stati Uniti, 
cioe con la distribuzione (fi-
nanziuta internuzionulmen-
te) delle eccedenze di quel 
paese e di qualche altro. 
Questo significherebbe solo 
la continuazione della disa
strosa politica dei cosiddetli 
* diiifi >, che non solo ha 
eluso e rinviuto, ma finan-
che pregiudiculo lo svilupjto 
economico dei beneficiari, i 
quali nel complesso, come e 
ben noto, hanno perduto, pel 
la caduta del valore dei loro 
prodotti sui mercati interna-
zionuli, molto pi it di quanto 
non nbbitino riceunfo. Su 
questo punto — nel rcspin-
gere cioe la politica di « ciiu-
fi » — anche questa settima 
sessione della CEA e slata 
assai ferma. 

U problema di fondo ri-
mane dunque aperto, o pivt-
tosto. come si diceva sopra, 
chiuso in un cerchio che non 
si perviene ancora a rompe
re. La via macstra dello svi-
luppo economico. industriu 

solo det paesi svilupputi: la le e aurieoto dei paesi afri-
Franciu. cite produce essa)cani rimune bloccata; e qne-
:;tesr.a a costi piuttosto ele-\sto ci autUi a enpire I'impor 
vuti. ed e interesstita ad ar-ifunru prcminente che rive-
yinurc il dumping dei sur- ste in Africa il problema po
p/us agricoli USA 

Da un punto di vista eco-
nomicHHientc sano, il proble
ma in ogni caso non va ri
sotto con Vaumento dei prez
zi, ma con Vaumento della 
produttivita. in accordo con 
la responsabilitci morale di 
dar d« mangiare agli affa-

TV-7 SENZA MARA MARTIN 

E domani 
(inciso 

il disco) 
a scuola! 

"mm 

& 

MAKIIn 

LA FARO' 

L'annunciato debutto tcle-
visivo di Mara Martin, la 
sludentessa di Novara sospe. 
sa per il tenia < poco riguar-
doso > verso un'insegnanle e 
successivamente lanciata co
me nuova stellina della can
zone. non e'e stato. O hanno 
preso una papera i giornali-
sti che l 'avevano annunciate. 
o TV7 — essendo un scttim-i-
nale — ha inserito all 'ultimo 
momento un servizio non 

preventivato e ha tagliato, o 
rinviato, I'intervista di Gre-
goretti alia sedicenne Mara. 

Alia TV nessuno sembra 
saperne nulla, e Vecchietti 
non lo si trova. 

Chi ei e rimasto piu male. 
probabilmente. e stato Gian
ni Cortese. il manager della 

polo di attrazione commercia. 
le: ha stretto i tempi, ha im-
posto Mara a una casa disco-
gratica, ne ha creato un pro-
filo tagliato su misura per i 
giovnnissimi, ha portato la 
sua protetta fino al video. Ed 
ecco che non gli passano il 
servizio! Come inizio. andia. 

studentessa: aveva capito al mo male 
volo, leggendo la storia del 
tema punito. che e'era modo 
di fare della sua antrice un 

Qualche giornale aveva gia 
descritto Tintervista: tut ta la 
famiglia attorno a un tavolo. 
il padre che fa il burhero 

jhenefico (<I dischi vanno 
bene, ma bisogna che Mara 
prenda il " d ip loma*) . il 

jmonnqer che imbastisce gio-
ichi di prestigio, e spiega 
che questi resern famosa la 
sua sala Music /iox in Bra-
sile. Mara doveva apparire 
in un abito a due pezzi. 
bianco, con una magl ie t t ina 

jtraforata nera. Poi. con un 
i rapido cambiamento di am-
! hiente. doveva essere tra-
jsportata nel forno dove ogni 
'giorno il padre impasta il 
| pane, nella frazione di I.es-
i sona. 
j Xiente Mara.' 
I Domani la giovanetta tor-
'.nera a scuola !o >tes«o. per 

litico. il problema del pote
re: della forza che e neces-
sar'ui per far vulere nei con
front i delle contropurti an
che le esigenzc che si pongo-
no sul terreno economico. 
Quindi, il tema della unitu 
africana non solo come mo
mento ideate, ma soprattutto 
come momento di forza. •'-' 

In queste condizioni, si ca-
pisce che la CEA sia slata 
costretta a l imitare I'oggetto 
del suo studio a quello che 
e possibile fare fin d'ora. Che 
abbia sconsigliato ; massicci 
investimenti in agricoltura — 
in vista delle condizioni di 
mercato — e percio anche 
trasformazioni di tipo molto 
avanzato. salro che a titolo 
di esperienza-pilota. L'orien-
tumento generate sembra es
sere per un graduate migliit-
rumento delle collure attra-
verso t'introduzionc di mac-
chine e di fcrtilizzanti e di 
assistenza speeiulizzata. sulla 
base delta conduzione fami-
liare integrata con la coope-
razione; e con I'assistenza 
dei governi per quanto ri
guarda sia i finanziamenti e 
i crediti. sia la stabilita dei 
prezzi nei mercati tnterni. 
Apparc problematica anche 
In possibilila di sostituire 
prodotti agricoli di tmporta-
zione con prodotti africani. 
(luando il divario dei costi e 
troppo elevato. Considcrevo-
le invece e la spinta verso la 
larorazione in loco dei pro
dotti agricoli, c verso lo svi
luppo delle comunicazioni, 
I'una e I'altro intesi a pro-
curare condizioni di merca
to sufficienti almeno a inco-
raggiare modernti aumentt 
della produzione. 

Questi criteri. in ogni ca
so. sono seguiti nel Kenya. 
forse il piu imoortante pae
se agricolo dell'Africa equa-
toriale. e comunque presen-
tcmente il pih impegnato in 
qwsta direzione. con il suo 
piano resettlement che solo 
nel primo anno ha invcstito 
una snperficie comjtlessiva di 
quasi ottocentomila acri pa
ri a 300 mila eltnri. Di que
sti. 277 mila acri sono stati 
tolti ai precedenti padroni. 
r distribuiti agli africani. 
Seimila famiglie contadine 
airicane. trentaseimila per-
sone, sono state insediatc 
sulla terra, e ciasenna ha ri-
cevuto un prestito per lo svi
luppo della rclativa azienda 
ngricnla. 11 piano proccdrrii 
nei prossimi anni con lo stes
so passo. p con la prospelti-
va di assicurare a ogni uni-
tn prnduttira la sussistenza 
piii un guadagno di cento 

Fausto Nicolini era nato 11 
20 geunaio del 1879 a Na
poli". Kutrato nella carriera 
statale. fu direttore degli Ar-
chivi di Firenze. Siena e Ve-
nezia e. quindi. ispettore ge
nerale degli Archivi di Stato. 
Pote quindi alimentare I suol 
interpssi storici e letterarl 
attraverso la quotidiana con-
suetudine con i pivi impor-
tanti depositi archivistici. 

Dal 1904 (a quesfanno ri-
sale il suo primo lavoro, oio£ 
la pubblicazione delle «Me-
morie •> di un suo antenato, 
il giurista Nicola Nicolini) al 
l!H)i; diresse la rivista Napoli 
nohilis.sfma. Poi, nel 1910, 
assunse la direzione della 
collami Scrittori d'Italia 
dell'editore haterza. mantc-
nendn (juesto imDortante in-
carico fino al 1920. 

Accademico dei Lincei. 
presidente della Accademia 
Pontiniana, Fausto Nicolini 
scrisse numerosi lavori tto-
rici. concentrando la sua at-
tenzione soprattutto sulla vi
ta culturale e civile del 
Mezzogiorno nel '<>00 e nel 
'700. Oli autorl su cui la
voro con maggiore impe-
gno furono Ferdinando Ga-
liani (del quale ristampo, 
nel 1021. il Diciletto napole-
t(ino), Pietro (tiannone (del 
(piale puhhlico r.-tufobiopra-
tin). Viiieenzo Cuoco e. spe-
cialni e n t e . CJiovambattista 
Vico. del quale euro fra 
I'altro. con il Croce e il 
Gentile. l'edizione critica 
deH'Operrt ornriio (I.aterza, 
1914). Di notevole rilievo 
sono anche i suoi studi sul 
governo spagnolo in Lom-
bardia. oltre alle edizioni 
delle Lettere dell'Aretino, 
delle opere del Metastasio, 
del Saggio storico sulla ri-
volu:ione napoletana del 
1799 e del Plntone in Italia 

; di Vincenzo Cuoco. e al vo
lume L'Enropa durante la 
guerra di successione di 
Spagna. 

Hedattore unico, nella sua 
qualita di..'direttore ^dell'ar-
chivio'del Banco di Napoli. 
del BoKeftino storico del 
Banco di Napoli, aveva Ini-
ziato il Dizionario biogra-
fico degli autori napoletani, 
giungendo, con gift 800 pa-
gine scritte. alia sola let-
tera B. 

Fausto Nicolini aveva vis-
suto ed operato nella cer-
chia idealistica di Bene
detto Croce (a lui si deve 
anche un'ampia e preziosa 
- bibliografla - degli scritti 
del maestro), condividendo-
ne le fondamentali posizionl 
filosoflche e politiche, sia 
durante il fascismo, di cui 
fu un fermo oppositore, sia 
dopo la Liberazione, quan
do collaboro a numerosi 
giornali e rivistc di orien-
tamento liberale. fra i quali 
II Mondo. 

La sua biografia di Bene
detto Croce (UTET, 1962). 
come, del resto, era gia av-
venuto in precedenza. per i 
suoi saggi vichiani. fu am-
piamente recensita e diseua-
sa su Rinascita (28 luflio 
1962) da Palmiro TogliattL 

Conferenza a Roma 

che scade il * permesso > che 
jil preside le aveva concesso \stcrhnr annue. 
Iper prepararsi alia registra- ~" 
j / ione del disco 
I E a scuola ci deve proprio 
jandare, perche oramai, se 
non prende quel diploma, il 

'mito della studentessa corag-
giosa cade, e addio popola-
rita I ragazzi (e le ragazze) 
spreciudicati piacciono sol-

itanto quando sfondano, si 
limpongono, vincono nono-
Stan te le avversita 

F' comunque uno sforzo 
nntevole, c probabilmente. 
r.elle condizioni che abbia
mo indicato. non polrebbe 
essere meglio indirizzato 11 
governo — r partwolarmen-
te Jomo Kcnyatta che e an
che personalmente legato al. 
la terra — appare molto im
pegnato nel distogliere i gio-
rani dntrinurhamento. per it 

\fpmle non si presentano fino-
i r, i i , rn opporfFinitd concrete rhe 

Dopo il diploma ancora n o „ f i „ n o dj de(ITa(inrnrnU, 
canzonelte. se la voce d. M a - | ^ fl Knir„bi il sottoproleta-

!ra. se il suo modo incon're-" 
' ranno il puhhlico Se no — 
limpnsto dalla previdenza pa-

M1LANO — La giovane Mara Martin ascolta il suo 
primo disco inciso ierL (Telefoto AP1'« Unita >) 

.lerna — un buon impiego da 
jsegretana, che la casa disco-
Igrafica ha comunque promes-
so alia potenziale neo-regi-
netta. 

I Nella foto in alto: la co-
pertina del disco inciio dal-

1 la atudenteasa Mara Mart in . 

riato. la cui formnzmne e sta
tu farorita dai vmcoli trihn 
h. gin tocca dimmsioni Tife-
vanli in rapporto alia popo 
tazione). e spingcrli verso la 
terra, e naturalmente ver
so le scuole e le qualifiche 
connesse con lo sviluppo del
la agricoltura. 

Francesco Pistolese 

di Viktor Lazarev 

la pittura 
russa delle 

origin! 
Ten sera, nella Fa colt a di 

Lettere e Filosofia dcll'unlver-
sita di Roma. Viktor Lazarev 
deirArcademia delle Scienze 
dellURSS ha tenuto una confe
renza sul tema: - La pittura rus
sa di cavalletto dei secoli XII 
e XIII *. ii lazarev. che e ita-
fo presentato dal professor Qiu-
lio Carlo Argan. e autorc di 
important! studi sull'arte italia-
na. su quella del Rinascimento 
in particolare. di fondamentali 
ricerche e studi sull'arte bi-
zantina e russa. ed e una delle 
Rrandi personality della storio-
grafia artistica sovictica cui si 
deve 1'imponente opera di ii-
scoperta. restauro e valoriaa-
zione. in IJRSS. dell'antica pit
tura russa erede deH'ellertSTno 
sviluppatasi dall'arte hizintina 
con caratteri autonomi.y«ra il 
XII e il XV secolo. nt/centri . 
di Novgorod. Mosca. ^d imlr -
Suzdal . IVkov e Kiel 

Con una appassiona*** anali-
si di alcune magniphe iconi 
conservate nei rnu/ sovietici, 
analisi p.-.rlicolarmf'6 condotta 
sulle iconi di Xo/>rod. il La
zarev ha ilhistr/ , a '<?nta e 
progressiva u/szionc delle 
»>o!teghe e d e / a r , , s , « russi di 
cavalletto da/ s r n en>i trascen-
dentali biza/*11 ne> s ^o l i XU 
e XIII. I ib/Z 1 0 n e che poaa 1» 
basi di li/a8«'<> plastico 
la g rand /° , n t u r a delle 

/tri russi dei 4 
sivi. 

a.' 
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