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L'autorevole denuncia di intellettuali, 
amministratori, uomini politici 

II male di Urbino 
ha un nome: 

I' imprevidenza 
dello Sta to 

Una "tavola rotonda » sul piano regolatore dell'architetfo 
Giancarlo De Carlo - Impegno unifario di lotfa per I'attua-
zione della «legge speciale » per la rinascifa della citta 

Dal nostro inviato 
URBINO. dicembre 

Posta arditamente in cima 
a due colli, Urbino sembra al 
sicuro dalle alluvioni che, seb-
bene ormai frequenti, richia-
mano l'attenzione generale per 
i loro effctti catastrofici. Sot-

to un certo aspetto 6 una si-
tuazione disgraziata perche, 
senza un Cimabue lavato dal-
la nafta. un migliaio di qua-
dri scoloriti. centinaia di co-
dici nell'acqua, i massimi reg-
gitori della cosa pubblica non 
nvvertono che qualcosa va 
male 

URBINO - La Basilica 

Occorre un'alluvione spetta-
colare per vedere un ministro 
t con gli occhi rossi » sul pal-
coscenico del Comunale di Fi-
renze (come apprendiamo dal 
Corriere). Ma. se non c'e un 
proscenio in vista, le eccellen-
ze non si accorgono di quella 
alluvione col contagocce che. 
in Italia, demolisce i centri sto-
rici, il paesaggio. le opere d'ar-
te, provocando danni infinita-
mente piu gravi dell'improv-
viso aprirsi delle cateratte del 
cielo. 

Urbino. citta meravigilosa e 
disgraziatissima. potrebbe as-
surgere a simbolo di questa 
malattia nazionale. Un paio di 
anni or sono venne lanciato 
I'allarme: Urbino crolla! Le 
colossali mura che sostengono 
la citta per un miracolo d'equi-
librio apparivano indebolite: 
reccellente sistema di scoli 
delle acque ideato dagli archi-
tetti rinascimentali era bloc-
cato e sconvolto: il traffico 
automobilistico. dopo le mine 
fatte esplodere dalla soldata-
glia tedesca. scuoteva I'intero 
sistema. 

L'allarme lanciato dalle au-
torita cittadine e dalla stampa 
nazionale ebbe un primo mode-
sto effetto: il govemo stanzid 
duecento milioni per consoli-
dare almeno il terreno attorno 
al colossale palazzo ducale e 
rabberciare le mura. Ora. esau-
riti i fondi. anche i lavori sono 
fermi e la situazione generale 
e sempre la medesima. Ogni 
tanto precipita un muro. cade 
un cornicione. le vecchie case 
continuano lentamente a mar-
cire e questa. che pure fu la 
« citta ideale i del Rinascimen-
to. deperisce giorno per giorno. 
II comune e la Curia si conten-
dono i magri stanziamenti per 
la conservazione dei monumen-
ti. Nel mirabile palazzo del 
Laurana gelano le tele di Raf-

in vetrina a Parigi Sartre e i 
giovani «maestri» 

c L'ARC y dedica un numero 
speciale a Sartre con una in-
troduzione di Bernard Pin-
gaud. dieci testi su Sartre, un 
suo saggio inedito sul Tinto
retto, un'intervista in cui lo 
scrittore risponde a van at-
tacchi levati contro di lui ulti 
mamente. e in particolare da 
Michel Foucault in alcune di-
chiarazioni pubblicate sulla 
Quinzaine Ltfferoire. I giudizi 
di Sartre su alcuni nuovi 
« maestri » che sembrano ave-
re una notevole influenza sui 
giovani (Foucault. Lacan ecc.) 
banno a loro volta suscitato 
repliche e discussioni: la que-
stione e tuttora apertissima. 

• • • 

«LES TEMPS MODERNES> 
ha continuato a pubblicare a 
puntate, nei numeri di agosto. 
settembre e ottobre. il lungo 
saggio di Sartre su Flaubert, 
dal poeta all'artista. Segnalia-
mo inoltre, nel fascicolo di lu-
glio, uno studio di Jean Monod 
su I giovani, il loro linguaggio 
e i loro miti, che esamina i 
vari gruppi della capitate sul
la base del particolarissimo 
linguaggio da essi adottato. 

c EUROPE > di settembre 
dedica un certo spazio alia 
rievocazione di Paul • Louis 
Courier, il fine letterato e co-
raggioso polemista che levd a 
pid riprese la sua voce con 
tro la restaurata monarchia 
borbonica tra il 1820 e i] '23, 
anno in cui fu ucciso in cir-
costanze non del tutto chiare. 
Dal 1804 al '12 Courier aveva 
militato neU'esercito napoleo-
nico in Italia, e il lungo sog-
giomo nel nostro paese 1'ave 
va profondameme influenzato, 
come rivelano le numerose 
lettere scritte in quel periodo. 
molte delle quail anche assai 
•rit idw nei confront! della 

guerra di conquista. II nume
ro di ottobre, uscito in questi 
giorni e dedicato interamente 
al Vietnam in guerra, con una 
ampia scclta di testi (poesie, 
memorie, testimonianze), e 
interventi di intellettuali di 
vari paesi. 

• • • 
«TEL QUELi. fascicalo di 

autunno. pubblica un articolo 
di Tvzetan Todorov sulla strut-
tura narrativa delle Liaisons 
dangereuses di Laclos. che lo 
porta a svelare lo stretto le-
game che c'e fra 1'opera e la 
storia della sua creazione. La 
conclusione del romanzo — ar* 
gomento che ha sempre susci
tato discussioni fra i critici — 
appare qui per la prima volta 
I'unico suo logico svolgimento, 
implicito nella formula stessa 
scclta dall'autore. quella cioe 
del romanzo epistolare: dal 
momento in cui Valmont e la 
Merteuil. i personaggi « forti » 
delle Liaisons, hanno la debo-
lezza di scrivere delle lettere. 
la loro sorte e gia segnata. 

• • • 

c COMMUNICATIONS > n. 8. 
uscito in questi giomi. e dedi
cato a c L analyse structurale 
du recit». con un lungo scrit-
to introduttivo di Roland Bar-
tries, e contributi di Greimas, 
Bremond. Eco, Todorov Ge-
nette, Violette Morin. 

• • • 

In t CRITIQUE* (numeri di 
maggio e di luglio) Michel Bu 
tor pubblica un lungo articolo 
su Diderot le fataliste el ses 
maitres, mettendo in rilievo i 
vari gradi di autocensura a 
cui lo scrittore sottoponeva le 
sue opere per riuscire a far 
circolare in qualche modo le 
nuove idee, presso gruppi an
che ristretti. Solo grazie a que
sta tatb'ca logorante egli riu-

sci a porta re a termine la 
grande impresa della sua vita. 
l'Enciclopedia, di cui aveva 
chiara in mente fin dall'inizio 
tutta la portata. Butor sottoli-
nea poi l'importanza dell'ulti-
ma opera di Diderot, il Saggio 
sui regni di Claudio e di He-
rone; scritto come introduzio-
ne alle opere di Seneca, esso 
si pud considerare in realta 
come il testamento di Dide
rot che, abbandonata infine 
ogni cautela, finisce col par-
la re con grande chiarezza e 
violenza dei tempi suoi. Nel 
numero di ottobre segnaliamo 
un articolo di Roger Kcmpf 
Sur le corps de Julie, che e 
un'analisi dell'uso della fisio-
Iogia da parte di Rousseau 
nella Kouvelle Heloise. 

Ricordiamo infine che il fa
scicolo di giugno di Critique 
era interamente dedicato a 
Maurice Blanchot. con testi di 
Char. Pcnilet. Starobinski. Fou
cault. ecc 

(a cura di E. Cantoni) 

Dal classicismo 
al futurismo 

Esce il secondo volume del Di-
zionario encidopedico della let-
teratura itahana, diretto da Giu
seppe Petronio e edito dalla La-
terza-UNEDI. Del primo volume 
e del piano generale delTopera. 
il nostro giornale ha ampia-
mente parlato. 

In questa seconda parte, si 
ritrovano autori classici e mo-
derni, movimenti cultural! e ri-
viste. termini tecnici e concetti 
ricorrenti nella critica letteraria: 
da « classicismo > a < futurismo », 
da « De Sanctis » a c Flora >, da 
«degiambo» a «evask»e>. 

URBINO — I torricini del Palazzo Ducale 

faello. di Paolo Uccello, di 
Piero della Erancesca. Un ca-
pitale immenso non pud venire 
sfruttato per mancanza di fon
di e gli urbinati che guardano 
alia televisione il «Conte di 
Montecristo » possono parago-
narsi all'abate Faria morente 
di fame nonostante i suoi mi-
liardi senolti. 

Contro questa situazione van-
no lottando da anni il Comune, 
l'Universita. i parlamentari 
della provincia, gli uomini di 
cultura. Uno dei primi risultati 
di questa battaglia e il Piano 
Regolatore che, approvato al-
1'unanimita dal Consiglio co
munale, parte proprio in que
sti giorni per gli ardui lidi 
ministeriali. 

Questo piano, di estremo in-
teresse anche perche affronta 
un problema comune a tutti i 
centri storici italiani. costitui-
sce la parte fondamentale del
la splendida pubblicazione del-
l'editore Marsilio (« Urbino. la 
storia di una citta e il piano 
della sua evoluzione urbanisti-
ca »). presentata sabato in una 
tavola rotonda presieduta dal 
rettore dell'universita Carlo 
Bo. ed a cui ho avuto il piace-
re di partecipare assieme al-
l'architetto Giancarlo De Carlo 
autore deH'opera e del piano. 
all'architetto Benevolo, ad Al-
be Steiner cui si deve la strut-
tura del volume, al sociolotro 
Pizzorno. al prof. Sichirollo e 
al sindaco Mascioli. appassio-
nati assertori dei diritti delle 
citta. ai senatori Venturi e 
Tomasucci. 

II problema di fondo. come 
scrive De Carlo, e quello di 
« restituire alia citta di Urbino 
una condizione urbanistica che 
le consenta di rientrare nel 
mondo moderno >. II che signi-
fica darle una funzione che ie 
si adatti. puntando sui'due ele
ment]' fondamentali che in essa 
si integrano: il centra monu-
mentale e 1'universita. La rina-
scita di Urbino e cioe legata 
alia continuazione e al poten-
ziamento della sua antica tra-
dizione culturale e artistica. 
A questo scopo la citta deve 
essere eollegata alle grandi ar-
terie del traffico e le sue strut-
ture devono venir risanate 
« estirpando le cause e le con-
seguen7e della segregazione» 
ma con<*?rvandone 1'inimitabile 
fisionomia. 

Si traita di un lavoro ad un 
tempo grandioso e minuzioso. 
condotto ad un tempo sulla pro 
spettiva generale e casa per 
casa: un lavoro che richiede 
l'investimento di crandi capi-
tali. Purtroppo. come ricono 
see francamente 1'architetto 
De Carlo. «non esiste alcuna 
possibility che gli obietthi ver
so i quali e stato indirizzato il 
Piano, possano essere raggiunti 
con le sole forze del Comune 
perche il territorio alio stato 
attuale non ha neppure risor-
se sufficient! a soprawivere ». 

Per valorizzare questo gioiel-
lo tramandatoci dai secoli oc
corre cio£ l'intervento dello 
Stato. Qui come in tutti i centri 
storici. A questo scopo. con 
un atto reso ancor piu ammi-
revole dalla sua rarita. due 
senatori di opposta colloca-
zione. il democristiano Venturi 
e il eomunista Tomasucci. han 
no presentato assieme in Par-
lamento una legge speciale de-
stinata a realizzare le opere 
indi-pensabili al salvataggin 
della citta pagando cosi «il 
debito che I'ltalia e il mondo 
civile hanno verso Urbino >. 

Legge e Piano sono quindi 
strettamente legati. II Piano 
e lo strumento per la rinascita. 
ma sonza i fondi necessari re-
sterebbe immobile come una 
macchina perfetta priva di car-
burante. L'ha detto il senatore 
Venti'ri durante il cortese di-
battito della tavola rotonda. 
Ed ha spiegato come la situa
zione sia divenuta pio difficile 
dopo l'aTIuvione perch£ i mi-
nistri finanziari che si erano 
« quasi convinti > della neces-
sita di allargare i cordoni del
la borsa li hanno nuovamente 
ristretti. 

Situazione paradossale per-
ch6. mentre l'impre\idenza di 
ieri ha provocate i disastri di 
oggi, la necessita di sanare 
questi disastri viene ora invo-

cata per giustificare una nuo-
va imprevidenza che rendereb-
be inevitabili i disastri di do-
mani. Per uscire da questo cir-
colo vizioso e per evitare di 
avere in futuro — come ha det
to il sen. Tomasucci associan-
dosi al suo collega — una bel-
lissima strada ai pietli del col-
le di Urbino senza piu la citta 
sopra, i due parlamentari si 
sono impegnati a « lottare •» per 
I'approvazione della legge spe
ciale. 

Speriamo in bene. Le cata-
strofi di queste settimane do-
vrebbero avere insegnato ai no-
stri governanti. e persino agli 
onorevoli Moro e Colombo, che 
costa meno risanare Urbino o 
rialzare i murazzi di Venezia 
prima dei crolli. piuttosto che 
mettersi le mani nei capelli e 
affondarle nelle tasche dei cit-
tadini dopo. Altrimenti. un ma-
laugurato giorno. il mare ar-
rivera in San Marco e la reg-
gia del Laurana scendera a 
valle. E allora si rinnoveranno, 
tra le universali deprecazioni. 
i soccorsi. le condoglianze e le 
lacrime ministeriali. Estrema 
jattura di cui tutti preferi-
ranno fare a meno. 

Rubens Tedeschi 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Una nuova inchiesta di Dolci a Palermo 

CHI GIOCA SOLO... 
«Studio» e «inizialiva»- La vita di gruppo in Sicilia - La mafia 

Famiglia e scuola - L'emigrazione - Come emerge il nuovo 

«Chi gioca solo non perde 
mai * e un vecchio proverbio po-
polare siciliano, che Dando Dolci 
lia axsunto a simbolo della men-
talita die ha consciitito, e con-
sente tuttora. I'esistema di un 
regime maftoso clientelare nella 
Sicilia occidentale. Chi gioca solo, 
pubblicato da Kinaudi. e presen-
tato dall'edttore di Dolci come 
«una nuova inchiesta a Paler
mo*. richiamandosi al titolo di 
un libra di Danilo comparso or 
sono quasi dwei anni. U richia-
mo e oiusto: la Inchiesta a Pa
lermo del 1957 e la premessa 
diretla. nece.ssana del volume 
Chi gioca solo del 19C6: polrem-
mo chiamare i due libn due parti 
di una medesima opera, che e 
insieme di studio e dt iniziativa, 
per utare la formula cara al 
riroluzionario von violeuto trie-
stmo, da ormai quasi quindici 
anni dicenuto siciliano per libera 
e meditata scelta 

La tecnica della indaqine so 
ciolonica rtmane quella dello stu
dio di dieci anni fa: la inchie
sta colloquio. arricchita ora da 
un Diario di Franco Alasia (I'ope-
raio milanese che ha seauito 
Danilo. e che con lui collahora 
fedelmente da oltre un decen-
nio). dai dibattiti pubblici tenuti 
a Palermo, e a Castellammare 
del Golfo. durante Vultimo dipiu-
no di protesta di Danilo. Inter-
vistati. opal come dieci anni fa. 
uomini e donne rappresentativi 
dei piu diversi ambienti: proprie-
tari di fabbrica. diripenti indu
strial!. operai: conladini. sinda-
calisti. studenti. professori; an
che qualche mafioso. Le doman-
debase riouardano la «vita di 
qruppo» in Sicilia. mirano ad 
accertare quale sia nella provin
cia di Palermo la vita associa
tiva. quale I'atteggiamento verso 
di essa. 

Le prime 
difficolta 

c Prima difficoltd. la famiglia 
stessa. tutta la parentela che non 
permette ad una figlia un'atii-
vita fuori della famiglia >. dice 
la studentessa Enza. Anche la 
scuola. spesso. ostacola la forma-
zione di uno spirito associativa. 
cduca all'individualismo. In colle-
gio. «il modello era la ranazza 
che stava per lo piu silenziosa. 
vicina alia suora, ma non trop-
po» (Nina). In una quinta ele-
mentare, la maestro dice: < Si 
deve fare ognuno per se» (Li

bera); in una terza della stessa 
scuola: c In fondo ciascuno fa per 
conto suo* (Bruna). Cost Piero 
Calcara: «nessuna traccia del 
lavoro di gruppo.. nella scuola 
media e nel liceo » St tratta pcro 
di una faccia della situazione: 
c'e un'altra faccia. pasittva. o 
quanto meno c'e qualcosa di nuo
vo. II nuovo vien fuori da altre 
testimonianze: di una studentes
sa di liceo di Palermo, che ha 
trovato a scuola stimolo e occa-
sione per un lavoro insieme: di 
studenti universitari che sottoli-
neano I'esigenza di una vita col-
lettiia (alia quale, certo. le vec-
cliie strutture fanno ostacola); 
di scienziati che sono stati ca 
paci di creare un t gruppo scien 
tifico» autentico (testimonianza 
diretta per Vlstituto Fisico. indi 
retta per quello di Biolaqia) 

Kcco: lo svilupparsi — se pure 
tra contrasti e difficoltd — dt una 
tendenza all'associazione nella di 
sareaata sacictd di Palermo e 
della sua provincia. e il fatlo 
nuovo documentato da Dolci nel 
suo ultimo libro: il fatto nuovo 
rispetto all' inchiesta del 1957 
Certo. ancora oggi. come ci dice 
Gaspare Raqona. « nell'ambicnte 
di campagna... ognuno per se »; 
ancora oggi. dice il pescatorc 
Minico. «.si e insieme seduti al 
sole, o a lavorare alia rete. ma 
ciascuno e per conto suo »; cost 
tra gli artigiani caldcrai. < uomo 
e quello die si fa i fatti suoi e 
non s'intcrcssa degl't altri * Ma. 
aggiunge Ragona. il contadino 
« andando via dalla campaana e 
trovandosi nell'industria. lavora 
con gli altri. d meno solo, e m 
gruppo »; lavorare in fabbrica e 
* fare scuola di socicia ». <r L'ope-
raio del cantiere vive oggi pin 
in comunitd del contadino ». D'al-
tra parte, come dice il vecchio 
Sariddu Turdo. anche il conta
dino capisce che « il gruppo ha 
la forza, si sa imporre* (Turdo 
c incoraggiato da una ripresa 
dell'Alleanza contadino nella sua 
zona). Ma e soprattutto la com-
missione interna, il sindacato di 
fabbrica che fa maturare il nuo
vo spirito: « prima ciascuno pen-
sava al proprio caso e pensava 
che da solo poteva mcalio risol-
verlo trovando la strada oppor-
tuna, poi di colpo ci si e accorti 
che per risolvere il proprio pro
blema. che era il problema di 
tutti. bisognava essere tutti in
sieme » (Gaetano Alfano). Osser-
viamo marginalmente che gli in-
tervistati parlano del «sindaca
to >, senza riuscire neppure a 
spieqare sempre perche milita-
no in questa o in quella orga-
nizzazione sindacale (dalle rispo 

ARTI FIGURATIVE 

PASCALI: 
LE MOSTRE A ROMA 

II cimitero degli animali 

Pino Pascali: insieme delle sculture esposte aU'Atttco 

Fatti poehi passi di approcdo 
per le stanze deWAttico (piazza 
di Spagna, 20). sentiamo Ie lab-
bra tirarsi in un nso invo!onta-
r:o e strano: ci sembra di nde 
re gu>to>amente in un c:m:tero. 
Poi. girando fra le monumental] 
carcasso gessose di nnoceront:, 
re:tili. g rafTe e dinosaun che Pi
no Pascali sembra a\er allarga-
to sal pavimento come una man-
ciata di ossiomi po!iti — eppare 
si tratta di grosse armature di 
legno grandi grosso modo al ve-
ro sulie q-.iali e tirata la tela 
bianca — Ie sensazioni si accu-
mulano velocemente e disordina-
tamente. Potremmo essere dentro 
un qpadro di De Chinco o di Mo-
rand i. di Magntte o di Tanguy: 
ma a coinvolgerci nelFeccitante 
profanazione piu che lo spirito 
burlone di un Disney, del quale 
si fa il nome sul catalogo. sa-
rebbe lo spirito critico di Jonny 
Hart, il disegnatore ineguagliato 
dei fumetti di c B.C. >. 

Potremmo trovarci nelle sale 
d"un museo senza tempo dove un 
conservatore stravagante si fos
se divertito a mescolare grandi 
resti fossili di animali preiston-
d con i cakhi in gesso delle 
sculture d'ogni tempo e paese. Ci 
si potrebbe ballare fra le c scul
ture » di Pino PaAcalL Anzi vien 

da chiedersi come mai nessuno 
si sia accorto del senso dello 
spettacolo che posslede lo scul-
tore: Ie figure del periodo « neo-
classico » di Strawin.>ky o anche 
della Cinderella di Prokofiev o 
della Creazior.e del mondo di 
MiJiaud si troverebbero a loro 
ag,o. piroettando fra la se\er.ta 
costruttiva metafisica e 1'iroTiia 
fumettistica « pop >. Scultura co 
me se fosse un osso sono nusciti 
a fame un Moore, un Archipen-
ko. un Arp. un Brancusi Da un 
punto di vista strettamente pla-
stico sj deve dire che Pascali e 
ancora pu un dissacratore iro-
nico di forme che on costruttore: 
questo giustifica la sua rozzezza 
elementare. il suo fare provoca-
torio ma stimolante. il suo vol-
gere al riso la nflessione cul
turale. 

Innegabile e U suo tempera-
mento monumentale. il suo sen-
tire piu che grande, grosso. Ma 
se Pascali non fosse dotato di un 
raro senso di e humour » e non 
sentisse subito il nsvolto ridi-
colo di una monumentalita senza 
contenuto. egli, come tanti altri, 
resterebbe schiacciato sotto la 
seriosita avanguardistico-accade-
micau Invece, aocompagna lui 
stesso i suoi bestkmi al cimitero, 
TCTM un lacrimon« per il rism-

ceronte che perde il corno come 
tutte Ie statue perdono il na^o. 
poi sembra naseondersi divertito 
dietro una delle tante carcas.se 
in attesa di quanti co-npuntamen
te porteranno fton. 

(ill animali. in questi g'Orni. 
sono stati soslituiti con un mare. 
una scogliera. una barca che af-
fonda e due balene: non e cam-
b.ato gran che. forse soltanto 
accentuato il Sc-n=o del palcosce-
n'.co. C'e un che di precano nel 
divertimento di Pascali: difficile 
e intuire quanto puo reggere il 
giuoco per quanto spassoso e col-
to sia. Piu durevole era. in un 
certo senso. l'erotLsmo cartello-
nistico « pop > delle precedenti 
sculture colorate: bocche. seni. 
monti di Venere. ecc. trattati co 
me grandi segnali della citta. Le 
sculture attuali sono a un passo 
da quelle gigantesche figure che 
vengono fatte saltare, in Mess: 
co, per la festa dei morti. a for
za di fuochi artificial]. Ma non 
e detto che Pascali. col suo estro. 
non sia capace di fare anche que
sto, magari per ripresentarsi ck> 
mani con tutto un suo nuovo 
mondo di forme, forse meno pre-
carie. 

Dario Micacchi 

ste viene fuori, insomma. uno 
spirito unitano di sindacalismo 
di classe). 

Un altro sommovimento di co-
scienza e stato portato dalla 
emigrczione. Molto spesso I'emi-
grato torna, perche «la man
canza della famiglia era un hi-
sogno terribile»; rifrora In fa 
miglia. ma si accorge di aver 
<t pcrso la socialitd che aveva 
incontrato da poco ». Un grande 
cambiamento psicologtco. e so-
ciologico: «tutti i mestieri die 
si facevano una volta. dieci anni 
fa. come andare a verdura. an-
dare a premiere lumache e raue, 
andare a carbone sulla ferrovia, 
a spiaolare. ogai ognuno non 
vorrehlw andarci...* (Sariddu). 
11 « Pozzo della Morte » non e.s-i 
ste piu: sono sorti quartieri nuo 
vi. c'e stato « un imborqhesi 
mento da poveracci > (come dice 
i' nostro Gino Orlando, il quale 
anmunge acutamente che si e 
persa cosl la « vecdiia vita di 
comunanza »). 

Il fenomeno 
della speculazione 
Questo faticoso emergere di 

forme nuove di lavoro e di asso-
ciazione e di cosaenza e contra 
stato dalla persistenza del regi
me mafioso clientelare nella pub
blica amministrazione. a Paler
mo e nella sua provincia < La 
mafia, attraverso i Mini leaami 
politici... c nuscita a portare fi-
no all'esasperazione il fenomeno 
della speculazione. pur presen-
te in altre citta... Naturalmente. 
essendo la mafia una forza pa-
rassitaria, incide in tutti i gan-
gli della vita cittadina. dal mcr-
cato ortofrutticolo al certificato 
di buona condotia. dalla racco-
mandazione per il figho che deve 
essere promosso alia raccoman-
dazionc per il posto di lavoro. ai 
pcrmesst per mettcrc pompe di 
benzina. all'apcrtnra di nuovi ne-
gozi. alia collocazior.e delle In
dustrie. alia pressione sul ter
reno del collocamenio e delle li-
bertd sindacali» (Michelangelo 
Russo. Scgrctario del PCI). L'e-
lemento die viene sottolineato 
dalla inchiesta di Ddlci d il le
gume tra la mafia e la pubblica 
amministrazione: < la mafia eser-
cita un'influcnza ancora deter-
minante sui centri di potere co-
munali e provinciali — anche se 
non cosl diretta come avveniva 
negli anni precedenti. in cui pa-
reva di essere nella Chicago 1929 
— servendosi della copertura dei 
partiti che hanno amministrato 
la nostra citta; un'influcnza di
retta in alcuni centri economici 
chiave come i mercati. la specu
lazione delle aree e I'edilizia. il 
rifornimento dell'acqua alia pe-
riferia della citta > (Lino Motta. 
Segretario del Psiup). 

Momento decish-o per il regime 
ma fioso-clientelare sono le elezio-
ni. J caporioni mafmsi mobilitano 
per quella occasione bande di 
spostati. di disperati. di delin-
quenti. per i quali la campagna 
clettorale £ «come un mestiere 
stagionale > (alle volte, la ricom-
pensa e un fogho da diecimila. 
e basta). Danilo Dolci ha rilcnu 
to — a mio avvuso assai giusta-
mente — che OCCOTTCSSC concen-
trare lo sforzo della documen-
tazione antimafia su qjiesto pun-
to: pubblica m questo volume de-
cine di testimonianze firmatc. 
nelle quali si dichiara — con da
te, luoghi e nomi — che « gran
di elettori * dt Bernardo Matta 
rella sono stati t maftosi dt Ca
stellammare del Golfo. di Alca-
mo. dt Trapani. di Monrealc. di 
Salemi. Come e noto. il Matta-
rella (c con lui il Volpe) hanno 
querelato Dolci. che e ora sotto 
processo. Come «• anche noto. 
non it la prima volta che Dani
lo sta sul banco degli imputati, 
e non e la prima volta che in 
Tribunate vince una grande bat
taglia civile e morale, coll'ap-
pogaio degli onesti. 

Ancora una volta. con il stto 
studio e la sua iniziativa. Danilo 
ha mostrato di possedere il co-
raggio e I'ir.telligenza del rivolu-
zionarw. Da lui abbiamo molte 
cose da imparare. per perfezio-
nare la nostra azione rivoluzio-
nana affinehe < i gruppi demo-
cratici crescano... alternativi apli 
attuali gruppi di clientela mafio-
sa >. Dallo studio di Dolci vien 
fuori con chiarezza che la classe 
operaia e. piu in generale. i la-
voratori sicihani. t loro sir.dacati. 
i loro partiti di avanguardia so
no la base organica per una vita 
associativa c civile pulita. per la 
lotto contro il regime clientela
re mafioso. EmcTgono pcro anche 
alcune critiche parziah: un invi 
to. dirci. a essere piu radicali a 
differenvarci ancora piu nrtta-
mente in tutto dai « recchi poli
tici ». ad essere in modo pm en-
dente quei « nuovi politici > che 
Danilo trattegoia in una delle 
assemhlee popolari chiamate da 
lui a discutere sulla mafia a Ca
stellammare del Golfo. la antica 
roccaforte di Bernardo MattareL 
la. il c ministro a vita >. oggi 
non piu ministro. 

I . Lombardo-Radice 

I'Un'rtAj gratis ^ 

per il mere di 
dicembre ai nuovi 

abbonati annui 
per il 1967 

l/omaggio 
dr " Rinascita » 
ai suoi abbonatl 

Socialismo 

e socialisti 

in Italia 
Si tratta del libro di A l 

fredo Angiol ini , nato alia 

f ine del l '800 come opera 

a « dispense » 

Dai «precurson » al 1900: 
cinquant'anni di socialismo in 
Italia, in un tcsto redattn quan-
do ancora il distacco dagli 
avvenimenti o PU1 Quello del
la cronaca che della storia: 
scritto con 1'impeto di una 
convinzione morale che rasen-
ta talvolta rinpcniiita e che 
tenta dclibcrntnmciHe il tono 
oratorio anzicche quello del-
I'interpretayione scientifica. Un 
tcsto da leggere con emozione 
ma anche da meditare per la 
mole di dati, citnzioni. rifo-
rimenti di cui e intessiito e 
che restituiscono con cccezio-
nale vigore i primi anni del 
movimonto democratico nazio
nale. 

Questo e quanto ci offre So
cialismo e socialisti in Italia. 
di Alfredo Angiolini: nato co 
me pubblicazione a dispense (e 
siamo alia line dcll'HOO!) e 
raccolto poi in volume da 
qucll'intclligente. modernissi-
mo editore che fu il Nerbi-
ni di Firenze. Un testo che. 
dopo un'immensa fnrtuna — 
conobbc infatti numerose ri-
stampe tra il 1900 e il 1920 e 
fu ripreso e proseguito lino 
alle date del Congresso cli Li-
vorno da Eugenio Ciacchi — 
era diventato una preziosita 
bibliografica. e che oggi la ri-
vista Rinascita ci ripropone 
(per i tipi degli Editori Riu-
niti) come strenna fuori com 
mercio ai suoi abbonati 

L'iniziativa e felicissima. 
giacche. come osserva con acu 
me la prefazione di Paolo 
Spriano «il valore del docu 
mento e duplice... fornisce una 
immagine spesso vivacissima 
del movimento fotografato qua 
si giorno per giorno nelle sue 
manifestazioni esterne pii'i cla 
morose (quelle che facevano 
notizia. diremmo oggi) e insie
me offre una spia nnn me
no istruttiva sulla mentnlitn. 
sulla formazione ideale e cui 
turale tipiche del quadra in-
tellettuale medio dei socialisti 
deU'epoca ». 

In effetti. non v'e davvero 
bisogno di essere stonografi o 
specialisti per gustare le pa-
gine deH'Angiolini. rileggere i 
verbali degli interrogatori ai 
processi che coMclIano l primi 
anni del movimento operaio. 
ritrovare il sajxire delle po-
Icmiche tra mazziniani e ba-
kunisti. sfogliare gh atti del 
congresso di Parma del 95 o 
quello del '902 ad Imola (con 
il quale si chiudc il volume). 
II tono dell'opera. ripetiamo. 
e infatti piu quello della cro
naca che dell'analisi storica ed 
anche la dove I'intcrpretazione 
e tentata e ricercata. il taglio <j 
quello che si convicne ad una 
pubblicazione a dispense, sia 
pure ante litteram: piano. 
asciutto e vagamente roman-
zato. 

Una volta iniziata la letlura 
non e facile interromperla: 
gli avvenimenti si accavalla-
no frenetici e la grandiosa ra-
dicalitn degli intcnti unita alia 
elementarita dell'ideologia co-
stituisce un meccanismo narra-
tivo al quale e impossibile 
sfuggire. 

A scssant'anni di distanza. 
insomma. 1'opera di Alfredo 
Angiolini si ripropone intatta 
nella sua freschezza; utile sia 
ad un pubblico collo — capace 
della lettura su due piani pro-
posta dallo Spriano — sia ad 
un pubblico meno esperto. che 
ne ricavi soltanto una docu-
mentazione di prima mano. 
nuova nella sua abbondanza 
di testimonianze dirette 

Col vantaggio oltretutto. che 
I'emozione intensa che se nr 
riceve pu6 essere stimolo pvr 
un ulteriore apprnfondimi ntu. 
e certamente assai utile in v -
momer.to storico e polilicc co 
si complcsso e dubbioso qual 
6 quello attraversato oggi dal 
movimento operaio italiano ed 
internazionale. 

Dario Natoli 
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