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reliquiario dato a Pienza 
eamblo dl quello Inviato 

, metropolita dl Patraaso 

II prezioso reliquiario bi-

zantino di S. Andrea pre-

levafo da Pienza e spe-

difo in Grecia contro tutti 

i vincoli e le leggi italia-

ne. La bandiera di Le-

panfo regalafa ai turchi 

violando il Concordafo 
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Paolo V I con 
il gioiel lo b i . 
zant ino du
ran te le ce-
r i m o n i e che 
precedet te ro 
la donazione 
a l ia Chiesa 
g reca . 

Un viaggio nella metropoli americana 
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Anche il Vaticano 
saccheggia 

*%. 

le opere d'arte 
Che i saccheggiatori del nostro patrimonio artistico e 

storico siano tanti e nolissimo (comprendendo nel nu-
mcro e gli autori materiali dei furti e i disinvolti specula-
tori che dei primi sono le levatrici) . Meno noto e che 
in tale e lenco vanno inserili il candido ministro doroteo 
della Pubblica Istruzione, Luiyi Gui, e — ineredibile — 
le s o m m e sfere vaticane, sia pure per speciali motivi . 

11 26 settembre scorso una commiss ione di autorevoli 
prelati, guidata dal cardinale Agostino Bea, parti dal-
l'aeroporto di Fiumicino alia volta di Patrasso. Fra uli 
scarsi bayagli dei delegati c'era un particolare astuccio: 
conteneva il pre/ ios iss imo reliquiario greco di S. Andrea, 
raffinata opera di oreficeria bixantina databile grosso 
modo al X o all'XI secolo dopo Cristo. 

,La miss ione ebbe enorme rilievo, soprattutto negli 
ambienti religiosi, cattolici e no. Proprio nel corso della 
terza sess ione conciliare essa aveva infatti l 'ecumenico 
compito di restituire, dopo cinque secoli, il reliquiario 
al metropolita ortodosso di Patrasso. Gesto di fratellan-
za, dunque, e di pacifica/.ione; segno tangibile della 
buona volonta e del r innovato universal ismo della 
Chiesa di Roma. Non a caso il pontefice aveva fatto 
precedere la restituzione da solenni cerimonie Hturgichc, 
per la venerazione del s imulacro che conterrebbe un 
frammento della testa dell'apostolo, in San Pietro e 
in S. Andrea delle Fratte. 

Personaggi coinvolti 

Tutto bene. Scnonche l'edificante vicenda ha un ri-
svolto terreno di ecce / ionale gravita. Significato mistico 
a parte, il gioiel lo bi /ant ino e stato prelevato da una 
chiesa italiana e alienato, disperso, sottratto per sempre 
al patrimonio d'arte nazionale in barba a tutti i vincoli 
e a tutte le leggi del lo Stato. Fatto questo, nella sostanza 
ultima, non diverso da quelli che di tanto in tanto por-
tano alia ribalta le s istematiche spoliat ion! del le tombe 
etrusche o dei musei . Piu grave, scmmai, per l'ufficialita 
datagli e per gli altissimi personaggi coinvolti . 

II reliquiario di S. Andrea fu portato a Koma nel 1462 
da Tommaso Palcologo dopo che anche Patrasso, ult ima 
roccaforte cristiana. era caduta nelle mani del sultano 
Mehmet II di Costantinopoli . Pio II, un Piccolomini, 
lo r icevette a Ponte Milvio il 12 aprile di queH'anno. dai 
cardinali Piccolomini (suo parente) , Bessarione e Oliva; 
lo reed trionfalmente nella basilica di San Pietro e 
fece costruire in questa una apposita cappella per custo-
dirlo. Fatti dividere i resti dell'apostolo e ordinata al-
l'orafo S imone Giovanni da Firen/e una nuova teca fi-
gurata, il papa invio l'originale bizantino a Pienza. la 
citta presso Siena patria dei Piccolomini che alio stesso 
P i o II deve il nome e l'affascinante struttura urbanistica. 

• Passati c inque secoli , il gioiello ha abbandonato 
l'ltalia e prosaicamente e emigrato a bordo di un « jet *. 
Tutto per le sempliei decisioni. anche nobilissime quan-
to alio scopo, del Vaticano e per la privata condiscen-
denza del capitolo della cattedrale di P ien /a . In cambio, 
la citta dei Piccolomini ha avuto 1'altro reliquiario del
l'apostolo, quel lo del f iorentmo Simone Giovanni datato 
1463. 

Vorremmo sbagliarci. ma le leggi italiane non con-
sentono, anzi proibiscono espressamente. simili aliena-
zioni. Nel caso di spostamenti di un'opera d'arte da 
ente ad ente, ma sempre sul territorio dello Stato. e pre-
visto in modo tassativo il permesso del ministero della 
Pubblica Istruzione e il parere (pur non vincolante) 
del Consigl io superiore delle antichita e bel le arti. Qui. 
addirittura. il Capo di uno Stato straniero preleva dal-
l'ltalia e spedisce all'cstero: una eventualita nemmeno 
ipotiz /abi le . 

Non lo sapevano? 

E" possibile che il soprintendente sone-e Carb. il 
Consiglio superiore e il direttore genorale Bruno Mt>-
lajoli non sapesscro niente? Forse. Che se poi tutti 
costoro si fossero guardati dal l intervenire , come era 
dovere. solo per lautor i ta del richiedente il discorso 
diverrebbe ancora piu serio. Resta il ministro Gui. massi-
m o responsabile in materia. S e ha ignorato o se ha se-
gretamente consentito aH'operazione e indifferente: la 
sua posizione e comunque in<;ostenibile. Xon conoscerc 
un episodio che tutti i giornah e Ic fonti di informa-
zlone nportarono con straordinaria e v i d e n t e da inca-
paci: a \ e r la^ciato correre >igmfica addos^arsi una com-
plicita che altri, nelle stesse condizioni. paghere'.be 
penalmente. 

Vero e che la d e v w i o n e di Gui per Paolo VI e scon 
fmata. Non fu smgolare p r h i l e g i o del * leader > doro'.en 
far arrestare il corteo pontificio. il giorno del rientro da 
Bombay, dinanzi al ministero della Pubblica Istruzione 
cosi come nessun protocollo prevedeva? Ma la devo 
zione d e l l u o m o privato non puo avere a che fare con le 
pesanti responsabilita di un ministro il quale, per quanto 
demoerist iano. giura fedelta alia Costituzione della Re-
pubblica. 

11 caso del reliquiario di S Andrea non e i<olato. Al-
trettanto recentemente il Vaticano ha fatto restituire 
ai turchi la bandiera della hnttaglia di l .epanto. nmuo-
vendola dalla bn*ilica romana di S Maria Maggiore Qui 
si tratta di un c imel io storico e di una sede che gode 
dell 'extraterritonalita I.e leeci italiane non c'enlrano. 
va bene, ma e'entra il Conconlato. il quale prevede che 
i beni ceduti alia S. Sede. debbono conser \are la loro 
integrita artistica e slorica 

Un'altra clamorosa violazione (sare1 be bella se il 
Vaticano decidesse una mattina di regalare la « Picta > 
di Michelangelo ai californiani) e un'altra questione 
bruciantc da porre anche alio stesso onorevole Gui. 

Giorgio Grillo 

La democrazia 
- <>*'* v ">" 

della Resistenza 
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NEW YORK: Impressioni contrastanti e difficili 
problemi nella piu ricca concentra-

zione urbana del mondo 
mm 

CITTA IN CRISI? 
Dal nostro inviato 

DI RITORNO DA NEW 
YORK — MARZO. 

' Crcdimi, oggi non c'd una 
citta al mondo doi;e si uiua 
mcylio e in modo piu inte-
ressante che a New York; 
dove si possa stare a propria 
agio, pagati come si deve per 
il proprio lavoro e in grado 
di impiegare meglio quel po-
co o quel tanto che si gua-
dagna; dove si possa frcqiipu-
tare gente affascinnnt? c. ucl-
Jo .slesio tempo, ottencre che 
ncssuno si ingerisca nella tva 
esistenza; dove tu possa co
noscerc tutte le manifestazio-
nj delta cultura e avere la 
piii abbondantc scelta di be
ni a tun disposizione. Beh. 
d'accordo, questo non varra 
per tntta la sua popolazione 
Chi sta male sono I negri e i 
portoricani. ma per loro e'e 
I'assistenza pubblica che ci 
pensa. No, non e'e una citta 
uguale al mondo. Parigi? Ma 
e direntata impossibile: ccra 
da far spavento. odiosamen-
te piccolo borghese e con/or-
mista ai piedi di De Gaulle. 
No. non farei il cambio con 
New York nemmeno per ttit-
to Voro della terra -

• New York p la piu gran-
dc citta del mondo e in es^a 
ttitfo e sbagliato. tutto va 
male E* la citta dove la po
verty e dappertutto e I'abis-
so fra tl ricco c il povero di-
rcnta piu profondo e insor-
montabile OQni giorno.. I 
srmplici problemi della cit
ta richicdono ri'ivoste rora-
plesse J problemi complesii 
sembrano atsolntamentc sen-
za soluzionc In mancanza di 
vie di uscita ragioneroli. il 
malcontento dei citfadini si e 
fatto introverso: e diventato 
smarrimenio. fmstrazione. 
rabbia e. finalmente. panra o 
indifferenza -

Vi*ta da destra e rista da 
sinistra'' No II primo gindi-
zio c di un glornalista. ame-
ricano di oripine niwa, un 
tempo trozchista. che e vis-
tnitq lunaamentc a Pariah mi 
pariara in Que! modo mentre 
correramo in macchina lun-
uo la hichvvny (*trada di 
scorrtnicnto rclocet del-
Vovr.it sopra le banchine 
portuali drlVHudion con il 
loro <:ucccdcr*i di tran«attan-
tiri II \econdo guidizio c. in 
tin errfo «en^O. piu autor*'-
role Con quelle parole THc-
ra!d Tribune, uno dei piii 
tmportanti aiornali di Ncir 
York, ha cperfo alia fine di 
aennaio una Innoa inchiesta 
dal titolo ' New York cittd in 
orisi -. chr dura luttora. oc-
cupando oam oiorno quasi 
un'mtera paqina Si e trat-
tato di una coraaaiosa ed 
csemptare tniziatira piorna-
li*tica (una ^quadra di re-
dattori comprrndente quat-
tro r.nti reporter*, ha tarora-
fo sci mr<i per prepararla). 
anche *e non prira di sropi 
eletloraii in ri<fa defle efe-
rzoni muntcipaH dell'anno 
pro*simo *i delinen una grot-
*a battaalta politic a. in cui 
sono impeanate due fazioni 
democraliche che aid lottano 
fra toro — quella di Bob 
Kennedy, che qui a Neio 
York prepara la <ua ascca 
alia presidenTa. c quella de] 
sindaco Waanrr — oltre ad 
alcune - tperanze - del parii-
fo repubbtirano. quali il <jio-
rane deputato John Lindsay 

A questo pnnto dorrei 
prenderr posizione e dire rhi. 
a mio parere. ha raaione. sen-
za potermela carare soitoli-
neando solianto git elementt 
di forzatura polcmica che ci 
sono in quci due giudizi .Ma 
il fatto e che in un mese e 
mezzo di permanenza a New 
York io mi sono scntito co
me una valla da tennis sbal-

lottato bruscamente fra le 
opposte imprcssioni e gli op-
po.iti giudizi. Quando sono 
cntrato net musei, organiz-
zati con passione. ho riscon-
trato un pubbtico non sofi-
sticato, popolare, interessalo 
e curioso. sostanzialmente si
mile a quello che avrci po-
tuto trovare a Mosca. II boom 
delle case editrici e I'elevata 
attivita delle biblioteche, di 
cui tutti mi hanno parlato, 
sono la prova di una nuoru 
e vasta avanzata della cultu
ra Ma il tassnta a cui chicsi 
di portarmi nel quartiere ne
gro di Harlem mi confidn: 
' Fra tre ore vl avrei detto 
di no per che col buio non mi 
fido a andare da quelle 
parti: Altri — e non sono 
dei reazionari — vi dicono 
che non metterebbero mai 
piedi ad Harlem di sera. 
Qualcuno addirittura erita a 
tarda ora di prendere la me-
tropolitana. perche troppo 
frequenti vl sono risse e ag-
gressioni 

Potrei continuare con una 
specie di diario giornaliero a 
cadenzare la stessa altalena 
di impressioni. La dolcczza 
di un pomeriggio domenicale 
attorno alia fontana di Was
hington square, dove un ra-
pazzo con la chitarra basta a 
far capannello e organizzare 
un coro di canzoni radicali 
negrc. a poca distanza di 11. 
al di sopra di un ni^ht del 
Villaac. una specie di alber-
go dei povcri, un'otsessiva 
coitruzionc a ballatoi e eel-
lette. rimasta su per giu co-
m'cra all'tnizio del secolo e 
come Dreiser la ride in uno 
dei suoi primi racconti Da 
una parte la democraticitd 
dei prodotti abbondanti e lar-
gamente accessib'ili nei pran-
di mapazzini: dall'altra una 
delle piu sordide metropoli
tan che abbia mai risto II 
mondo dell'aria condizionata 
nelle case appena di un cer-
to lirello. difesa artificiale e 
insufficicnte contro Vatmo-
sfera inqninafa di una citta 
senza albert, che porta un ve
to di polrere nera a deposi-
tarsi sn ogni opaetto non ap
pena apri la fincstra La vi-
vacita di un'intcllighcntia. qui 
pcriicolarmente concentrata, 
che si apre ad ogni manife-
\ia:i*i-r: di cultura e a ogni 
probh ma politico e sociale: 
e. subito dopo. il Urnore del 
rindacalista. anche di sinistra, 
che evita di ricerere un gior-
valista comnn'ista. proprio 
vcrche piu facilmcnte csposto 
all'aceusa di cssere * rosso». 

Poverta 
Fra amici e cono«cent: ho 

troralo un contrasto di opt-
n:oni che sembrara ricalca-
rc le mie contrattanlt im
pressioni Ce il p:ccolo indu-
\triale che da trent'anm vire 
fuori citta e che ha lentalo 
recentemente I'esperimento 
di tornare a .stabilirsi a Man
hattan. ma .<pbbene are.̂ ^e i 
soldi per paoarn un otiimo 
appartamento. e fugpito di 
nuovo perche a • .Veic York 
non si puA rirere - CV inre-
re Vamico che ama New York 
al punto da non vapersene piii 
siaccare 

Che cosa lamenta I Herald 
Tribune aurai-er^o la via do-
cumentata inchiesta? IAI po-
reria dj una rasta porcione 
delta popotazione (un qnin-
to), poverta che e abbn. tan-
za rjAibite e che sembra sen
za rcdcnzionc. tanto che il 
numero degh aw'stitJ. pia ar-
rivato a un milione (su una 
popolaztone di otto milioni), 
contmua a crcscere: U caos 
dello sviluppo edtlizio per 
cui, mentre sull'cicgante Park 

Avenue nuovi grattacielt 
prendono il posto dei palazzi 
di un tempo, i progetti di 
rinnovamento urbano batto-
no il passo, I'attivita edilizia 
tende a decresccre e troppe 
case restano del tutto inade-
guato anche rispetto ad esi-
genze elementari. La diffu-
sione della delinquenza. spe
cie minorile. con piii di 70.000 
ragazzi che trascorrono il 
tempo nelle strade, senza la
voro e senza scuola; la fuya 
nei dintorni, durante gli ul-
timi quindici anni. di 800 000 
persone, appartenenti alle 
• classi medic; che a New 
York ' non possono vivere ». 
£ ancora: la deficienza dei 
trasporti pubblici. una certa 
inadeguatezza delle scuole e 
d°t'li ospcdali. specie nelle 
zone piii povere. la crisi fi-
nanziaria dell'amministrazio-
ne cittadina e le proporzioni 
prese dalla burocrazia 

E* poMtiro che i problemi 
della citta siano francamente 
dibattutt. anche con accenti 
di alta drammaticita. sulle 
pagine di un piornale impor-
tante. Lo dimostra Vinteresse 
che Vinchiesta ha incontralo 
La sola lettura delle risposte 
che il quotidiano ha ricevuto 

dal pubblico offre un. pano
rama della cittd, vista dal-
Vinlerno, con gli occhi di chi 
vi abita, che difficilmente un 
visitatore potrebbe avere in 
altro modo Spesso i lettori 
rincarano la dose. Uno pro
pone di eleggere un cervello 
elettronico al posto del sin-
daco perche e I'unico mezzo 
per farla finita con la corru-
zione e I'incrzia dei dirigenti 
cittadini Un altro chiede che 
le forze di polizia siano rad-
doppiate per garantire la si-
curezza della • popolaztone. 
Piii tranquillo, il presidente 
del Macy's. il piii colossale 
dei * grundi magazzini» di 
New York, interrogato e-
spressamente dal giornale in-
sieme ad altri notabiti. di-
chiara: 'New York ha gli 
stessi problemi e le stesse 
complicazioni — solo su sea-
la piii vasta — di tutte le 
grandi citta di oggi» 

Per molti casi quest'ultimo 
giudizio sembra ineccepibile: 
il caos del traffico, le diffi-
colta edilizie, le insufficien-
ze delle scuole e degli ospe-
dali. non sono problemi che 
esi\tono solo a New York. 
Eppure ve ne sono alcuni eke 
sono tipici di questa citta — 
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o, altneno, di tutte le prandi 
cittd americane — e che sono 
indubbiamente fra i piu serl. 
Quello dei ghetti e forse tl 
piii impressionante. 1 due piii 
cstesi sono nella stessa Man
hattan. Cd Harlem. E e'e 
quella che si chiama la * Har
lem spagnola : dove abitano 
molti portoricani. Delia pri
ma riparleremo. Quanto ai 
portoricani, ce ne sono 650 
mila a New York, circa il 70 
per cento di quelli che vivo-
JIO negli Stati Uniti. Nell'in-
chiesta dell'Herald Tribune 
si legge che le loro condizio
ni sono peggiori di quelle dei 
negri- - Se le opportunitd di 
un buon lavoro sono limitate 
per i negri, lo sono ancor piii 
per i portoricani. Se le care 
sono povere per i negri. sono 
ancor peggiori per i porfori-
caai Se i prepiudiri contro i 
negri sono forti, lo sono an
cora molto. molto di piii con
tro i portoricani -. 

Contrasti 
Sono problemi csfremi. di 

accordo, ma pure toccano 
un'alta percentuale della po-
polazione nuovauorkese. A 
questo punto interviene una 
ultra riflessione che ho in-
contrato in un lettore del-
t'Horald Tribune: -Si puo 
dire che New York e la citta 
dove le cose vanno peggio. 
perche e quella che ha meno 
sense perche vadano male -
New York e da anni la cittd 
piii ricca del mondo. vetrina 
e avanpuardia del paese che 
c di gran lunga il piii ricco e 
potente del mondo. Ren po-
che cittd hanno avuto altret-
tante possibilitd e mezzi di 
risolvere i propri problemi 
11 fatto che qnesti si presen-
tino oggi ancora con tanta 
acutezza non rorrd dire che 
qui e dove - le cose vanno 
peggio -. come polemicamen-
te sotteneva quel lettore, ma 
e certo una smentita al mito 
di un capttalismo - rinnova
to - che gradualmente O.SMCU-
rerebbe it »na<.simo proprev*o 
po.^ibite e il superamento 
delle proprie contraddtziont 

- New York non e I'Ame
rica - mt sono sentito ripe-
tere ad ogn\ passo come or-
rertimento E" probabde che 
alcuni contract americani 
qui si presenttno con mag
giore asprezza Tuttavia ho 
Vimpresswne che quella co-
statazione abbia un colore 
anche per il resto del paese. 
E" stato lo stesso pensiero 
critico americano che si mas
se attorno a Kennedy — e dt 
cm si trora una traccia in 
un'inchie.^fa come quella su 
.Yetr York — a riattirare la 
attenzionc sui contrasti dcqli 
Stati Uniti La - grande so-
cietd • di Johnson & una ri-
vpo*ta? Troppo presto per 
dirlo Gli ammiratori del nuo-
ro presidente assicurano di 
5i. Dicono. anzi, che col suo 
spirito pratico questi saprd 
fare piu del suo predecesso-
re. Aitri continuano a dubi-
tarne fonemente. L'atmot/e-
ra mitica di cui Johnson cir-
conda i suoi programmi e le 
sue promesse potrd solleti-
care una certa retorica ame
ricana. ma in qualche caso 
lende a sostituirsi a quel pen
siero critico che fu la torza e 
la debolezza di Kennedy La 
eiperienza di New York sem
bra dire piuttosto che un an-
dace penuero critico e pro
prio cio di cui I America ha 
maggwrmente bisogno, anche 
se il mo prezzo e la caduta 
di miti che daWAmerica ten-
devano a diffondersi nel re
sto del mondo. 

Giuseppe Boffa 

D i pure celcbrazioni nc alibia-
itio d a w e r o nbtiastanzn. I 'no dei 
imradossi, anzi due dei parados-
si altuali sono questi. I I pr imo, 
(ho la Resisif i iz j c <li\cntnlii. 
a l l ra \ r rsu le a vori n tifliriiili 
t lc i r in formtr ione pu!>!>lira > ( la 
I ta i -TV , ail e.«empio), un tenia 
Mam-amcnte r ie \oca l i \o , di g<>-
Ma e di \ i l l inie sirrhe i parti-
giani, quel l i rl ic giuManirnle 
hanno sempre dillnlalo di paro-
loti i , pennarclii , mril i igli i ' , ret-
loriea, tenilono a rilrnrsi da un 
euro insinreru o l iquidalorio. I I 
rt'tliu'i'iiio nliltiamo comiuriulo 
ad otlinrlo nrll'uili>li'sron7ii e a 
leinerlo come un male da re-
tpinjiere al l ' imlomnni Me«M> dcl-
l.i l i l i t 'r . irinnf. 

l / a l l ro paradosso !• rhe i pio-
\ a n i . aiiclie i noslri coiiipatuii, 
linnnn I'aria «li creilere ehe uoi 
siamo dei noslaUici di una pri-
na\era ormai lonlann e rhe in 

quella noMalpia non riu«ciamo 
iifi a \edere i l iui i l i di ipiella 

i">perien/a ni- ad indiv id iure 
quale fu o quale ilovrelilie es-
't-re o^t:i la prospell i \a di una 
lotta ili l i l iera/ ione. ( ' i» elie fa 
aiienra pin raliliia p e n l i e , inve-
ce, queslo di'seorxn {• 1'imico 
rlie loi i l inua ad nppaosionarei e 
a f i i i e iiiili*pen«al»ile rl ie ?li 
iioiuiiii i l f l ln I(e<iisteii7a porliuo 
un loro contriliiilo e aiiitino l<i 
rieerea eomiiiie. 

V i sono papiiie. nel lie I l i l iro 
reeenle cli ^iario (>io\aua. (« Sto
ria di una formazione pnrlipia-
iinn. Kinaiidi. 1061, pp. 305. l ire 
2.500) r l ie latum riflettere «ii 
uno dei tenii es«en/iali elu* <le-
\on i i rara!teri /7are un \ e r o r i -
pen«amenlo ileU'esperienya della 
HesiMrii7a: la mi^tira. gli Mru-
menti , i l imit i drU'e^perien/a 
deinorraliea elu* e**a \i«;«e eil 
("ipresse eouu* « r in i l i i / i one au-
l i fasti- la ». Smm Ii* pajsine in 
cui. i i i inutamenle. eilando mani-
feMi. relazioni. d iuumenl i il'uf-
tieio. quasi i eonli della spe.*a 
Taulore anali?7a il sorftere e i l 
f i in/ innari* "Ii n u o \ i orpaniMiii 
i-i\ilt (amministra7iiuii t-omunali. 
organi77.a7ione alinientare e sa-
ni laria, poli7ia, propasanda) in 
pi ieole. picrolissime repulil i l irl ie 
parligiane, « zone liliere n della 
primaxera e ilell'eMale del 1011: 
la val Mar ia e la val Vara i la . -so
pra Dronero, i l pae^e di Gio-
l i l l i . 

Q u i \ i la (lemoera/ia eelelira i 
suoi fasiigi piii aulent ir i . Uni lo 
alia for7a armata dei partigiani 
(•zarilialdini e a giel l iMi n) i l 
C \ L loealc'prenrle a fun/ innare 
e la popolazione nel suo insie-
ine nioslra una capaeita «li anlo-
governo. di relta amminis lra / io 
ne. di chiare7za proepeltiea elie 
•iarehlie slialordiliva (dopo ven-
t'anni «li fa«eismo) se non na-
«ee«se dal profondo della eariea 
r innovatrire insila nella Resi
stenza. Le rose eamminano de
ne. e, nonnstanle il elero e i 
\ e r r l i i notalii l i n giolit l iani » si 
traggano da parte, sono i rag-
gruppamenti pol i i i r i e mi l i tar i 
popolari a dar \ i l a a un esperi-
niento demoeraliro eflieiente, in 
un'alnio«fera di l i l ierla quasi 
inenarrali i le. E se eio av\ iene 
in una zona soeialnienle alilia-
stanza rli iusa, di tradizioni ra l -
lo l i ro - l i l i r ra l i , in pireole vall i 
alpine, tanto piii riero fn il 
sureesso delle forme di demo-
r ra / i a direl la, nel * . i \o ilell.i 
lolln di Iil)era7inne. rl ie si ri-
srontri> in zone piii ampie. nel
le fablir ir l ie. nella dialel l i ra po-
l i l i ra d r i ( ' L N piii grandi. 

Ci i i porta immedintamenle a 
ron«iderare due aspetti genrra-
l i . I I pr imo h appunlit quello 
dei earalteri della » r ivo lu / ionr 
anli fasrisla» iniziata dalla Ite-
si«lrn7a. Qursti raratter i . rlie 
non furono soltanto mi l i tar i o 
tnorali . I i pntrenuno ritrovare 
c indirare nr l rapporto nu ino 
rhe si slaliilisre Ira le ma««e e 
i par l i l i , tra nn froutr romune 
di Intia e la spinla dal lins««i 
\o l ta a mulare profondamenie 
\r lta«i della soriela. M a la pe-
rul iar i la n anlifasrisla it risirde 
piii addentro. nel fattn d i e si 
apre una fa««* slnrira in m i r 
po««ihilc indi \ iduare o h i e l l h i 
i progres«i%i cnmiini ». tli uno 
«r l i i r ramrnlo soriale molto \ a -
«lo. E ?:h c anrhe iS r i 'u l la lo 
delle esperienze ne?ali»e del 
pr imo dopoiuerra . di quella 
smnfi l la slnrira ilella rlas<<> 
operaia. e insieme i l f ru l lo d i 
un maltirarsi, di un rinno*.ar«i 
dei pat i i l i operai non solo nel
la l ine* pol i l i ra ma nella lorn 
stmtlurazione. nei loro ' legami 

col Paese renjc, eon In rlasse, 
eon i euntailini, eon gli Intrl-
leltuali. t , r, 
; Percio r i pare fundamental- > 

menle sterile, antistoriea, ipiel- • 
la crit ira elie . « da . sinistra o 
viene mossa, espliritainento Ha 
parte di gruppi eulturali o per-
sunalita singole. seeoudo cut 
I'anlifaseismo e la sua piat la-
forma coMiluirono un arretra-
menlo (leirimpostazioue sorla* 
lista, r ivoluzionaria, un arren-
dersi e \u\ eirroserhersi den-
It o i l imi t i dettati dallo slesso 
c jp i ta lUmo europeo. I n I tal ia ' 
la « r i \ol i i7 ione anli fasrisla» 
*<iguiliea\a per il nmvimento , 
operaio un eonereto ini/'io di i t i -
peramenlo dello slaliuismo, da 
un lain, e della prospeltiva so-
eialilemoiTaliea, (l . iH'allro; for
nix a liu.i voce e uu'espressione 
alle atitenlidie forze di base, 
ereava la possiliilila di sfuggire 
all'isolamenlo della elasse ope
rai a (e permi***, ol lrelul lo, una 
risposla valiila, ellieaee ni con-
Imllaeeli i della reazione). 

Perelii*. pei i i . — eeeo i l • * -
rondo a«pello — i l iu i i l i sono 
ri sul t nl i nisi pesanli e quella 
riwil i izioue m m lia proseguito 
come si spera\a e si \uleva? 11 
iliscorso e \asiissimo. t)ni vor
remmo appeua far emtio ad al
cuni Hloiii ili rirerca. Uuo . su 
cui si e f.Uia ancora pora lure, 
t- eosiiiuito dal peso c daH'inei-
ilcnza tleirocctipaziotie nlleata, 
del eontesio inlernazionale in 
cui ei si \enne a trovare per la 
r ipar l i / ione delle zone d' inf luen-
7it delle poletize \ inc i l r ie i . E* 
un peso, d ie forso risullo ileel-
si \o a liloreure un eerlo s\i l ttp-
po politico e sociale della Resl-
sleii7ii (elie pure fu possibile e 
\iltorii><-a — non comiene nep-
puie »conlaie «pie»to — perche 
jili escreili a l l ta l i i la iauo il eon
li i l iulo maii i- ioif alia l iherazio-
ne de l l ' l l a l i a l . 1'n altro a«pcllo 
cii l ico da sludiare e quello di 
come si i n i \ i i il Paese xenl'anni 
fa, di come era il Suil e di co
me eia il N o n l . <li una Resi-
slcii7a elie non incise in mol la 
parte del territorio nazionale, di 
un esercilo na/ ionale elie non 
esislcva piii (eon mi l ioni di no-
mini prigionieri oltre i ennf ini ) , 
di forze come quelle ilella D C 
e del PE1 le quali slaxano pii i 
fuori d i e ilenlro i C L N . 

Ma e'e anche il prohlema de
gli error i romme«si. di tutte le 
forme di nuova democrazia che 
\ennero lusciale. cadere o ven-
nero falle * svnntare dalle loro 
p r i m i l h c e aulenlir l ie f imzioni 
(dal sisicnia dei ( M . \ a quello 
dei Consigli i l i pesiinne). I / o r i -
gine ili quella crisi di isti luli 
espressi dalla lotta r i pare for
se gin rolla da Itodolfo Moran-
di sin dal gennaio 10(5 ( ! ) 
quando Bcri*>e\a: n I I C I / N non 
si e trovato pii i in grado di i m -
printerc una diretl iva pol i l i ra 
pro|ir ia alia lotta di l iherazionr, 
a rnniinciare dal momenlo in 
cui. con la cnstit imone del go
vern o democralico, la ronrentra-
7ione d r i par l i l i si sdoppiava 
ressamlo di a \e re come espres-
sione rsrlusUn il C E N ». E* ve
ro d i e , nel iN'ord. la primavera 
del 1015 cosiimi un enorme r i -
Inncio dei C E N come forma di 
go \e rnn . di polere pnpolare a l -
I'allo deH'insurrezione. M a la 
radice di una sticressha rapida, 
d i 'prrpn/ inne. era slata colla 
esallamenle ila Morandi («r Lot 
ta ili popolo i>. p. 00 ) . O meglio, 
era statu ro l lo un elemento di 
contraddizione imporlante quel
lo esistenle tra la eoalizione po
l i l i ra sorla nel n Regno del 
Slid » i* IV 'pre 's ione pi i i d i 
rella della ltc<-i<i<-nza. Senonehe 
nel quailro \ a anche ronsiderato 
l"a«pell» posi l i io . d i e ehhe — 
spcric nella siluazione inlerna
zionale nella quale la Resistenza 
era ro«tre||a a mnoversi — la 
partecipazione dei par l i l i operai 
alia formazione di g n i r m i d i 
uniia nazionale, una del le basi 
della Repuhlilica e della Costi-
luente. 

Non alihiamo qui ehe accen-
nato. iroppo snmmariamente. ad 
alcuni t rmi rhe e imporlante 
«*.i«rerare perr l ie sono. e nnn 
possnno non e«*ere. d'ai lnali ls 
dinanzi alia rr i« i nd iema, grave. 
della democrazia i tal iana. I I d i -
•rorso della Resi«lenza, Tent'an-
ni dopo. ha nn sensn — ci pa
rr — se ripropone la qnestione 
di una democrazia che viva del 
la partecipazione delle masae, 
dei loro ist i lul i . delle loro la*)-
le, del la loro uni la . 

Paolo Spriano 

Leonardo da Vinci 

Folco Ouilici 
I MILLE FUOCHI 
dal Sahara al Congo 
Seconda edizione 
• ...un libro di viaggi e di 
avventure. ma anche un 
quadro assai vasto e ar-
ticolato della crisi o ma-
lattia che investe oggi « 
paesi africani > 
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