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r s colloquio con i lettori 

Li avevamo chiamali ((inutile kermessev Quale pensiero sta dietro alia nostra azione politica quotidiana 

1 

Sono utili gli 
esami a 

settembr e ? 
Forne la serietu degli studi trarrebbe maggior guada-
gno utiliszando qtiindici giomi in pin per le lesioni 

Ho Utto I'artlcolo dl fondo 
del 20 i»ttembr» a firmi Gior
gio Blnl, che definiice gll •st
mt dl riparaztona (maturity • 
abllittilona) « Inullla kermana 
tsttembrlna a • a luffragar* la 
»ui tail dice ch« « pariino Gui 
crltlca nella »ue Intervltta estiva 
tall aiaml ». Ho rlportato I'im-
pranlona cha I'artlcolitta non 
tanga presante I'atpetto politico 
del problem* a non vada (alma-
no non lo laicia capire) quail 
alano gll icopl della DC, che a 
mlo pirera ha la declia volonta 
dl abbisura sempra pid II llvel-

10 della icuola ttatala a favora 
della confeislonale. L'artlcolista 
forse Ignora cha nella propa
ganda dl quatto tlpo dl scuola 
al 4 arrlvatl a dire pubbllcamtn-
ta: «Qui tolo tl Integna bene 
latino a greco ». 

La facillta con cut al vtena 
promosil nella scuola dl Stato 
( t l vadano nella scuola media 
unlca la Impostailonl contraddit-
torla, II concetto Imparanta della 
promoxlonl total!) non fa cha 
avvilira sempre piu la scuoli e 
di conteguenza la cultura Italia
ns . Tuttl tappiamo dell'impor-
tama formativa della scuola per 

11 progresso tecnico, socials, po
litico, umano. Sappiamo che I'U-
niona Sovietica ha camminato 
tanto non tolo per la Rlvolutione 
d'Ottobre, ma ancha per II gran-
da Impulso conseguenta che ha 
taputo dare alia tcuola. Ho vl-
tto qualcha cosa a Mosca, dalla 
Univertlta dl Pionieri; ho visto 
qualcha cota a Vartavla, a Pra-
ga; ho vltto qualcha cosa a Pa-
rlgl, par parlara dell'Occldanta. 
Na ho rlcavato I'lmpresslone cha 
atlita vn praclso glusto rtgora 

• una nacastaria telexlone. 

In Italia tutto clb non tolo 
non c'i ma, Indulgendo alia fa-
cllonerla, moltl glornalitti, dalla 
estrema dettra alia eitrema sini
stra, t l Impennano contro una 
lllumlnata saverlta, contro la ca-
tegoria degli Insagnantl gia cos) 
sottovalutatl net trattamento •-
conomlco • pravtdenzlala. Tall 
glornalitti sambrano obbedira a 
contiderazioni non approfondita, 

• a un lassismo dl derlvaziona 
amarlcana, o, pegglo ancora, a 
rltentimenti personal!. 

Ma, • parte tutto c!6, volevo 
metiers in guardia l'artlcolista: 
oggl o domani tl toglia la bar-
matt* settembrlna • domani o 
potdoman! quelle dl lugllo e gli 
etaml varranno abolitl a la tcuo
la confessional* potra tpaziar* 
liberamenta mentre quella d! Sta
to tare la cenerantola. Quetto • 
II fin* politico della DC. 

A me • ad altri professor!, 
saguacl • tottenitori dalla id«o-
logla comunitta, appar* evident* 
cha I clerical! tono partinace-
mente impagnati a rltolvare II 
probUma tcuola secondo la lo-
ro errata visiona politica, men-
tr* nall'ambito della tinistra *s-
so non appar* sempre trattato 
con I'obiettivita • approlondi-
mento nacetsarl. E c{ addolora 
ch* cio awenga nel giornala ch* 
Mnttamo noitro. 

Ch* s* vogliamo definir* leer-
mast* I'asam* ch* ancora pre-
tagg*. male s* t l vuola, la scuo
la dl Stato, csso • tala per I'ec 
cetsiva Indulgvnza che si prati-
ca nella tcuola Italiana. Indul-
genza sollecitata spasto in modi 
non ordodosti • pretesa da una 
opnlon* pubblica mala Informal* 
• mal guidata. 

LETTERA FIRMATA 
(Venezia ) 

La «Jtermesse» e Anita. 
Fra qualche g lomo vedreroo 
1 risultatl: una parte dei non 
maturi di luglio saranno ma-
turati a settembre, una parte 
saranno rimasti acerbi. Si 
sente il nostro lettore di af-
fermare che quel giudizio sa-
ra stato obiettivo, serio. ri-
spondente alle reali situazio-
ni cultural! e intellettuali dei 
randidati? E non crede che 
se di maturita si tratta e 
non di quantita di nozioni 
rimediate 11 per H. chl e ma-
turo a settembre lo era an
che a luglio e viceversa, e 
che se si fosse concluso tut 
to in una sessione e si fosse 
utilizzata almeno la seconda 
meta di settembre per far 
lezionl anziche esami, la se-
rieta e la sevcrita della scuo
la ne avrebbe tratto guada-
gno? 

L'articolo non prendeva dl 
mira gll esami in generate. 
masol tanto la sessione au-
tunnale dalle maturita ede l -
le abllitazioni, anche se a dire 

' il vero la validita delle prove 
di profUto durante 1'anno e 
alia sua conclusione e tut 
t'altro che pacifica. E' un di-
scorso che non si puo fare 
qui. e mi permetto di rinvia 
re il nostro lettore al nume-

ro 5-B dl quest'anno di Ri-
forma della scuola dedicato 
alia scuola secondaria supe-
riore, che tratta anche di osa-
mi; Hll'interessante volume 
di Mario Gattullo Didaltica 
e decimoloylu, ed. Armando, 
di cui I'Unita si occupera an
cora, e al sempre attuale vo
lume dell'ADESSPI I.'esame 
di Stato nella scuola italiana, 
« IJI Nuova Italia », 10G2. 

DUE CRITICHE 

OPPOSTE 

Si dev'essere naturalmente 
d'accordo nella rivendicazio-
ne della serieta de^ll studi. 
Ma mentre i giornalistl di si
nistra chiedono una scuola 
che sla eflleiente senza esse-
re or^anizzata in modo da 
escludere i figli del meno ab-
bienti, quelli di destra tuo-
nano proprio contro quella 
riforma — imperfetta, in par
te degenerata, ma sempre ri
forma — della scuola media 
che coglieva, sia pur male, 
elementari eslgenze di giusti-
zia. La scuola media non va 
criticata perche promuove, 
ma perche non insegna bene, 
e non insegna bene perche 
l'orario e il calendario sono 
troppo brevi, perche la <Ii-
stinzione fra materie obbli-
gatorio ed opzionali e sba-
gliata, perche i professori 
non ricevono una preparazio-
ne pedagogica, psicologica, 
sociologica e didattica ne du
rante n6 dopo gli studi uni-
versitari e nessuno provvede 
al loro aggiornamsnto (que-
sta e una crltlca non tanto 
agl'insegnanti, che non sono 
responsabill dl questa sltua
zione, ma all'organizzazione 
nella scuola che perpetua 
una simile sltuazione). E se 
non si provvede a riformare 
tutta la scuola, partendo dal-
l'istituzione del tempo pieno 
per tuttl, dall'elementare al-
l'Unlversita, mutando radical-

mente programmi, contenutl 
e metodi, mandando i mae
stri all'Universita (fra 1'altro 
6 probabile che in questo 
modo si provocherebbe il 
crollo della rete di istituti 
magistral! confessional!) e 
preparando professionalmen-
te maestri e professori, sa-
remo sempre alio stesso pun-
to. cioe non alia scuola fa
cile, ma alia scuola lneili-
ciente. 

Idealisti, cattolici, la id de
mocratic! prima del fasci-
smo, quando si discuteva sul-
la proposta d'istituire l'esi-
me di Stato, volevano tutti 
che esso servisse alia scuola 
privata come mezzo di con-
correnza verso la scuola pub
blica. Sappiamo poi a quale 
risultato ha Hnito per con-
durre questa concorrenza. e 
cerchiamo di difendere quel-
lo che resta della dlgnlta 
della scuola pubblica dopo 
vent'anni di gestione demo-
cristiana. L'esame di Stato fe 
uno del mezzi, ma non si di-
rebbe il piu efficace, visto 
che per esempio lascia fil-
trare ognl anno migllaia di 
maestre provenienti da que-
gli istituti privati di cui si 
diceva. 

LA DIFESA 

MIGLIORE 

La difesa migliore della 
scuola pubblica passa attra-
verso la riforma strutturale. 
pedagogica e didattica in tut
ti i suoi aspetti, non escluso 
quello degli esami. Si sa che 
e possibile Imparare molto 
di piii e molto meglio nelle 
scuole dl ognl Hvello, e il 
discorso sulla facilita, la se-
lcttivita (dopo 1'obbligo), sul
la severita deve muovere dl 
qui. Pretendere di tenere In 
vita il s lstema scolastico at
tuale, che e pol quello del 
1860 Ca parte la scuola me
dia unlca) e contemporanea-
mente llludersl che esso pos-
sa essere efficiente, appare 
ognl giorno. alia prova del 
fattl, sempre piii pericoloso. 

GIORGIO BINI 

la tradizione del 
dibattito meridiona/ista 

Dai primi studiosi conservator, a queili di orientamento liberal-democrat.co, fino 
ai cattolici come Sturzo e ai socialist! come Salvemini, Ciccotti e Gramsci 

Ho I'lmpresslone che le no
stra discussion! su come Impo-
stare questa o quella lotta di 
carattere meridionalista (parlo 
dei dibattiti che avvengono di 
volta In volla alia base del Par-
tito), siino quasi sempre molto 
contingent!, dl carattere Imme
diate. Noi, nella magglor parte, 
non conoselamo nulla di tutto 
il dibattito politico a ideale che 
ci sta alle spall*: voglio dire 
delle poslztoni ideologiche che 
si sono scontrate e si scontrano 
dietro I vari modi di impostare 
le possibili soluzlonl della « que
stion* meridionale ». Sappiamo 
che Gramsci ha scrltto un sag. 
gio In proposito. Ma quasi nlen-
t'altro. 

Chi sono stall, e come hanno 
Impostalo il problema, 1 pensa-
tori cattolici e liberal) che si 
sono occupati del Menogiorno? 
Quando, per la prima volta, la 
question* meridionale a stata de-
finita a affrontata, appunto, co
ma una « questione »? Quali so
no oggl le posizloni nostre e 
quelle degli altri? Credo che una 
migliore conoscenza, ancha torn-
maria, del pensiero ch* sta die
tro la nostra aziona quotidiana 
ci sarebbe utile per affrontarla 
meglio, con piu capacita e con. 
vinzione. 

TOMMASO LUCIDI 
(Foggia) 

• 
Abbiamo chiesto di rlspondere 

al prof. Rosario Villari, direltore 
della rlvista « Studi Storicl » • 
autora dell'antologia « II Sud nel
la storla d'ltalia » pubblicata in 
•dizion* economica dall'editor* 
Latarza. 

E' lndubblamente necessa-
rio conoscere, almeno nel 
termini essenziali, la storia 
del dibattito politico suiia 
questione del Mezzogiorno 
per poter affrontare con 
chiarezza i problem! del pre-
sente. Non a caso, negll an-
ni scorsi, la rlvista « Crona-
che meridionall», dlretta I-
nizialmente da M. Allcata, 
G. Amendola e F. De Mar-
tlno, mentre seguiva lo svi-
luppo della lotta meridiona
lista e contribuiva ad essa, 
riesaminava contemporanea-
mente, in una rubrica a 

Francesco S. Nitti 

parte e con diversl articoli. 
le posizioni degli studiosi e 
degli uomini politic! che nel 
passato si sono impegnati 
nella lotta per la soluzione 
del problema meridionale. 
Questa indicazione ha avu-
to una larga eco nel Par-
tito, con ri.sultati in gran 
parte positivi; possianio di
re che, proprio per opera 
delle organizzazioni politi-
che del movimento operaio, 
il pensiero meridionalistico 
— non solo quello di Gram
sci, ina anche di coloro che 
lo hanno preceduto, di Pa-
squale Villari, Leopoldo 
Franchettl, Sidney Sonnino, 
Giustino Fortunato, Napo-
leone Colajanni, Gaetano 
Salvemini — ha avuto do
po la seconda guerra mon-
diale una diffusione assal 
piii larga di quella che ave-
va avuto In passato. L'af-
fermazlone del compagno 
Lucidi: «Sappiamo c h e 
Gramsci ha scritto un sag-
gio In proposito. Ma quasi 
nient'altro » non deve essere 
generalizzata, altrimenti !n-
durrebbe in errore sia sul-
1'atteggiamento politico-cultu-

Gaetano Salvemini 

rale che 11 Partito ha avu
to tin dall'inizio di fronte al
ia questione meridionale sia 
sulla reale eflicacia dell'ope-
ra svolta per far conoscere 
lo sviluppo storico del di
battito meridionalista. 

Detto questo, qual e, in 
generale, 1'importan/a che 
puo avere la conoscenza del 
«dibattito politico e ideale 
che ci sta alle spalle»? E' 
inutile sottolineare, mi sem-
bra, la necessita di conosce
re il modo in cui si sono 
venute formando e svilup-
pando le nostre posizloni po-
litiche attuali, studiare e 
trarre concreti insegnamenti 
dalle esperienze che il mo
vimento democratico ha c m -
piuto nelle varie fasl della 
sua storia. Ma non e meno 
utile la consapevolezza del 
modo In cui la classe dl-
rigente (o almeno una par
te di essa) si e posta il pro
blema ed ha cercato di ri-
solverlo. 

I priml a denunciare l'ar-
retratezza del Mezzogiorno e 
lo squilibrio tra Nord e Sud 
furono dei conservator!: Vil
lari, Franchettl, Sonnino, 

Un aspetto del acolpo di Stato strheknte* contro I'esercWo democratico del potere comunale e provinciate 

Attacco contro le Sndennitd degli 
amministratori di Enti local! 

Cost si ostacola la partecipazione delle classi lavoratrici alVattivita ennmimstrativa 

Tutta I'opiniona pubblica co-
nosc* il trattamento riservato 
dalla legge al parlamentarl, con 
ognl forma di assittenia a pr*-
videnza compresi gli infortunl. 

Non vogliamo qu! certo crltl-
:ar* quasi* condizionl del par
lamentarl, ch* sono proportio
nal* all* Incombenz* ch* I* Ca
mera del Deputatl • II Senato 
della Repubblics richiedono * 
ognuno nella elaborazion* della 
linea politico-economic* • legi
slative; ma tarebb* certo I'o.-a 
ch* II Parlamento italiano si 
prtoccupast* ancha degli altri 
•nt i , Comunl • Province, ch* 
•volgono attivita collegata • non 
m*no rasponsabile a contatto con 
I* asigenz* delU mast* popola-
r i , I cui amministratori sono 
spesto tgnorali • compensati con 
una IndennitJ ridicola • umilian-
I * sanza dirilto dl assistenza n* 
pr*vid*nta. 

Questa situation* non fa cer
to onor* alia class* dirigent* • 
oregiudica l» continuitt « fun-
zionalit* degli enti locali, I qua
li hanno bisogno dl dirigantl rin-
novali • sempr* piii capacl per 
•fTrontare i compitl piu rattl • 
compless! che derieeranne dalla 
programmazion* • dallTstituiio-
n* delle region!. 

MARIO BENVENUTI 
(Sindaco dl Cerrete Guldi 

Firente) 

L'opportuno richiamo del 
Sindaco di Cerreto G u l d i 
circa lo « status » degli am
ministratori degli Enti loca-
1! offre 1'occasione, Innanzi-
tutto, per raccogliere ed e-
sprimere una protesta nei 
confrontl del comportamen-
to degli organ! di controllo. 
In ossequio alle direttive mi
nisterial! sul restingimento 
della spesa pubblica, questi 
hanno scatenato una vera e 
propria offensiva contro le 
spe ie minime ed Indispensa-
bili erogate dagii Enti loca-
Ii, sotto forma di gettoni o 
di rimborso forfettario delle 
spese aflrontate dagll am
ministratori, per assicurare 
1'efncienza degli organ! demo-
craticamente eletti. ai quali 
compete il pesante onere dl 

amministrare gll interessl 
delle collettivita locali. 

Gli esempi di non ricono-
scimento di spese di tal ge-
nere sono ormai innumere-
voli. Lo stesso Consiglio di 
Stato sembra mutare rotta 
su tale argomento: in prece-
dente occasione (sez. V del 
26 settembre 1964, n. 1107), 
riferendosi al principio della 
gratuita delle funzioni del 
Consiglieri comunali e pro-
vinciali sancito dall'art. 285 
del T.U. Iegge comunale e 
provlnciale del 4 febbralo 
1915, aveva awert i to che la 
sltuazione oggi e da ritenere 
totalmente mutata, in quan-
to la tigura del funzionario 
onorario tende a scomparire 
dal nostro ordinamento giu-
ridico, che va riconoscendo 
a coloro che esercitano fun
zioni politiche indennita a 
carattere continuativo, con 
tendenza anche al pensiona-
mento di esse, per cui spet-
ta agli amministratori co
munali 11 rimborso delle spe
se sostenutc non solo nel-
I'esercizio delle loro cariche, 
m a anche relative ad inca-
richl speciall. Lo stesso Con
siglio di Stato sembra per6 
ora (sez. IV del 21 giugno 
1967 n. 233) voler « riabilita-
re » l'art. 285 del T.U. citato, 
prospettando la legittimita 
deU'esclusione dal b i 1 a n c 1 
delle somme relative al rim
borso spese agli amministra
tori In misura predetermina-
ta e forfettaria. 

ATTEGGIAMENTI 

menti elettivl alia vita am-
ministrativa locale, con l'e-
vidente intento di aifidarla 
sempre piii ad organi buro-
cratici gerarchicamente di-
retti dal potere centrale; e 
per tale obiettivo si accam-
pano argomenti contestati 
dalla realia. 

UN IMPEGNO 

DEMAGOGICI 

Si tratta di atteggiamentl 
senza dubbio demagogic! ri-
spetto alia grave crisi flnan-
ziaria dei Comuni e delle 
Province, che richiede ben 
altri prowedimenti legisla-
tivi. In verita s iamo di fron
te ad un altro aspetto del 
• colpo dl Stato st risci an
te • , ad un ulterlore inter-
vento diretto a limitare so-
stanzialmente l'esercizio de
mocratico del potere locale: 
si mira cioe a ridurre il piu 
possibile l'apporto degli ele-

ASSAI GRAVOSO 

Nessuno pub oggl discono-
scere quanto sia gravoso am
ministrare un Comune e qua
le formidabile impegno di e-
nergie e di tempo si richie
de agli amministratori. Ri-
cordiamo una interrista del 
13S2 rilasciata dall'on. Gio
vanni Leone, il quale awer-
Uva che «l'amministrazione 
comunale e in genere diven-
tata una responsabilita gra
ve, pesante. che esige spic-
cata competenza e, innanzi-
tutto, probita; esige ancora 
laboriosita, dihgenza e no-
tevole impiego di tempo. La 
amministrazione di una gran 
de citta, poi, costituisce una 
responsabilita di eccezionale 
gravita che pu6. in alcuni 
momenti, essere piu gravosa 
della responsabilita che ha 
un ministro nella direzione 
di un dicastero ». E lo stesso 
uomo politico notava pol che 
a il fenomeno piii appariscen-
te e senza dubbio quello del 
progressivo ridursi del iivel-
10 rappresentativo degli am
ministratori locali e del cor
relative grave pregiudizio per 
11 progresso delle ammini-
strazioni locali e delle cit
ta* . 

La m&ncata soluzione del 
problema relativo alia inden
nita di carica adeguata alia 
funzione, al correlativo trat
tamento assistenziale e pre-
vldenziale, unitamente all'of-
fensiva contro i rimborsl del
le spese sostenute dagii am
ministratori, crea una preoc-
cupante sltuazione; Innanzi-
tutto per quanto riguarda la 
partecipazione delle classi la

voratrici e del ceti med! al-
l'attivita amministrativa. Si 
rnoltiphcano l casi degli am
ministratori locali che non 
sono in grado di pagare le 
spese sostenute per ricoveri 
ospedalieri e che non riesco-
no piii a far fronte alle spe
s e necessarie alia vita quo
tidiana. E ci6, mentre a que-
gll stessi uomini vengono af-
fidati compitl gravosi e po-
teri di decisione in ordine a 
prowedimenti che spesso in-
vestono, nel campo del tri-
buti, delle spedalita, dell'e-
dilizia e cost via, valori di 
centinaia di mihoni. Non si 
pu6 lasciar correre una si-
tuazione del genere senza 
rendersi compllci di uno sta
to di fatto che a lungo an-
dare puo Incidere anche sul 
retto funzionamento d e l l a 
pubblica j»rnm:nistrazione. 

In realta il problema della 
condizione degli amministra
tori locali investe aspetti del
la pubblica amministrazione 
che vanno ollre ie giiijte ed 
inconfutabili esigenze degli 
interessati: gia nel 1920 Gia-
como Matteotti presentava 
un progetto dl Iegge per la 
Indennita agli amministrato
ri, awertendo l'esigenza di 
nmuovere gli ostacolt eco-
nomici che si frapponevano 
alia effettna partecipazione 
dei ceti meno abbienti alia 
vita pubblica. Oggi i termini 
del problema possono appa-
n r e anche diversi, ma non 
v'e dubbio che la condizione 
degli amministratori attiene 
direttamente all'erlettiva rea-
lizzazione dell'autonomia lo
cale, al concreto esercizio del 
potere locale da parte degli 
eletti. Va chiaramente ribadi-
to che deve lntendersi or
mai superato ogni reslduo 
del principio della gratuita 
della funzione pubblica. che 
corrispondeva al principio 
della presenza dei ceti pri-
vilegiati nell'attivita ammini
strativa locale, oppure dl per-
sonale altrimenti remunera
t e e supinamente acquie-
scente alle direttive del po
tere centrale. In tale senso 
e sufflriente porre mente al-
l'onerosita della funzione del-

1'amministratore locale, al 
dovere di garantire a perso-
ne di ogni ceto sociale la 
possibility di ricoprire ed e-
sercitare funzioni pubbliche, 
nonche al principio costitu-
zionale secondo il quale chi 
esercita un'attivit^ lavorativa 
ha diritto ad una retribuzio-
ne. L'opinione pubblica, giu-
stamente reattiva dl fronte 
agli scandali. comprende che 
una spesa in tale senso co
stituisce un necessario inve-
stimento proprio contro pos
sibili fenomen! di corruzio-
ne e per il potenziamento 
della vita democratica locale. 

LE PROPOSTE 

DEI COMUNISTI 

Sosteniamo quindi incondi-
zionatamente ogni iniziativa 
che tenda sul piano legisla
t ive a risolvere il problema 
sollevato, per tuttl, dal Sin
daco di Cerreto. Guldi. 

Davanti al Parlamento so
no stat! presentati a questo 
proposito vari progetti di 
legge, dei quali ncordiamo 
quello a firma di Ingrao e 
di altri sull'indennita di cari
ca da corrispondersi agli am
ministratori dei Comuni e 
delle Province, e 1'altro. pre-
sentato al Senato a flrma d: 
Fabiani e di altri. relativo 
all'assistenza sanitaria ed a:-
l'assegno vitalizio agli ammi
nistratori degli Enti locali. 
Si va rap:damente verso la 
fine della presente legislatu
re: gli aspett! tecnici del 
problema sono stat! affron-
tati ed anche risolti nel cor-
s o dl questi anni. per cui 
non vl sono ostacoll sotto 
tale pronlo. Non v'e dubbio 
che e questione di volonta 
politica: 1 necessari prowe
dimenti legislativi potrebbe-
ro essere rapldamente adot-
tati dal potere legislativo. E 
lntanto si ponga termine al-
rintervento degli organi sta-
tali di controllo. diretto a ne-
gare agli amministratori per-
sino 11 diritto al rimborso 
delle spese per lo svolgimen-
to del mandato. 

DOMENICO DAVOLI 

Fortunato. L'atto dl nascita 
del meridlonalismo (come 
corrente dl Idee che rlcono-
sceva nel mancato sviluppo 
economico-sociale del Mezzo-
giomo uno dei piii gravi pro-
blemi nazionali) pu6 essere 
considerato la pubblicazione 
delle I.etterc meridionali di 
P. Villari, nel 1875. Che la 
denuncia sia venuta inizial-
mente dalla parte politica 
conservatrice non deve sem-
brare strano: in quel gruppo 
politico si esprimevano ten-
denze ed interessi dell'oppo-
sizione agraria; quegli uomi
ni, in particolare, ntenevano 
che la situazione politica e 
sociale del Paese sarebbe 
stata piii stabile se la bor-
ghesia agraria avesse sapu-
to realizzare legami di so-
lidarieta con il mondo con-
tadino e contenere l'ascesa 
politica delle forze nate dal-
i'industria. Risolvere il pro
blema meridionale signiiica-
va per loro accentuare il pe
so del mondo agrario (in 
cui essi vedevano la possibi-
lita di reali/zare una unita 
di interessi tra proprietan e 
coltivatori) nella vita politi
ca italiana. Nel perseguire e 
indicate tale obiettivo, 1 
gruppi meridionalisti conser
vator! non lesinarono rim-
proveri ne al governo ne al
ia stessa burghesia terriera; 
e soprattutto non esitarono 
— e qui sta uno dei loro 
grandi meriti — a svelare 
Mtuaziom drammatiche. a 
met t ere a nudo, spesso con 
indagini dirette, una realta 
che er;i esattamente il con-
trario d: quello che essi au-
spicavano. 

lntanto, per opera di al
cuni esponenti del meridio-
nalismo conservatore (For
tunato) e dl studiosi di o-
rientamento liberal-democra-
tico (Francesco Saverio Nit-
tu si veniva formando la 
convinzione che le cause del 
permanere dello squilibrio 
tra il Nord e 11 Sud risalis-
sero alia politica flnanziaria 
ed economica del governo, 
che attraverso 11 sistema fi-
scale e doganale aveva im-
poverito il Mezzogiorno dl 
capitali e favorito l'indu-
strializzazione del Nord. Que-
ste critiche erano in parte 
giustificate, anche se non ap
pare piii giustificata l'affer-
mazione che il « sacriflcio » 
finanziario del Sud sia stato 
un fat tore importante dello 
sviluppo industriale d e 1 
Nord; ma in questo modo 
la polemica si indirizzava 
verso richieste di alleggeri-
mento della pressione fisca-
le, di esenzioni tributarie, di 
modifiche della politica do
ganale, coniigurandosi esclu-
sivamente come un conflit-
to tra agricoltura e industria 
e deviando da quello che 
era il vero e pnncipale osta-
colo alio sviluppo economico 
e sociale del Sud: l'ordina-
tnento arretrato della pro
priety fondiana e la perma-
nenza di gravi residui feu-
dali nella struttura sociale 
del Mezzogiorno. 

I primi prowedimenti a 
favore del Mezzogiorno, pre-
si dal governo Giolitti nel 
primo decennio del Novecen-
to, erano ispirati all'idea — 
che e stata dominante in 
tutte le miziative meridiona-
listiche dei vari governi fino 
alia istituzione della Cassa 
per il Mezzogiorno ed oltre 
— che fosse sulflciente crea-
re le infrastrutture (strade, 
ferrovie, scuole, &•»?.), for-
nire incentivi (agevolazioni 
fiscall, creditizie, ecc.) e fa-
vorire l'emigrazione per met-
tere in moto anche nel Mez
zogiorno un meccanismo au-
tonomo di sviluppo. A que-
ste posizioni il movimento 
democratico e operaio ha op-
posto un programma di tra-
sformazione democratica del
la societa e delle istituzioni 
politiche, dl nforme di strut
tura. di intervento diretto 
dello Stato per promuovere 
1'industrializzazione. 

I termini del dibattito sul
la questione meridionale han
no cominciato a modincarsi, 
rispetto alle prime imposta-
zioni, quando nella lotta per 
la sua soluzione si sono im-
pegnate forze nuove di orien
tamento democratico e so-
cialista, da Gaetano Salve
mini ed Ettore Ciccotti fino 
ad Antonio Gramsci. Anche 1 

j cattolici, per opera di Luigi 
i Sturzo, hanno portato il lo-
I ro contnbuto alia polemica 

meridionalista, in parte ri-
prendendo i temi del meri-

i dionalismo liberale ed in par-
j te msLstendo sulla prospetti-

va di una articolazione auto
nomist :ca dello Stato. 

Questi accenni non voglio-
no essere una nsposta alle 
domande del compagno Lu
cidi. Soitanto la lettura e lo 
studio della vasta letteratu-
ra meridionalista possono 
dare una visione concreta dei 
problemi che si sono posti 
lungo un secolo di storia e del 
significato che I'eslstenza del
lo squilibrio tra Nord e Sud 
ha avuto ed ha nella vita po-
'Itica e sociale del nostro 
Paese. Questo studio pud es
sere agevolato da opere re-
centemente pubblicate che 
tracclano le linee di una sto
ria complessiva della questio
ne e che possono fornire 
quella prima sommaria co
noscenza di cui il compagno 
Lucidi giustamente awer te 
la necessita. 

ROSARIO VILLARI 

La campagna della stampa 

Raggiunti 1 miliardo 

e 700 milioni di lire 
32 Federazioni al 100 per cento e 

19 di esse ad un passo dall'obiettivo 

Con gli ultimi versamenti pervenuti :eri pomeriggio alia Ammi
nistrazione centrale del Partito la sottoscrizione per la stampa 
comunista ha praticamente raggiunto la somma di 1 miliardo e 
700 milioni, un nuovo avanzato traguardo che avvicina notevol-
mente il lavoro delle organizzazioni e dei compngni nll'obiettivo 
finale di 2 miliardi di lire. 

Da sottolineare che ben .12 Federazioni hanno superato o rag
giunto il 100'c. mentre l'J di e>=e sono mo!to vicine nll'obiettivo. 

Ecco la graduatoria Fcderazione per Federazione: 

Fetierazioni raccolte % 
Somme 

Modena 
Ravenna 
Gorilla 
Varese 
Sassarl 
Caserta 
Bologna 
Verbania 
Pordenone 
Belluno 
Rovigo 
Forli 
Benevenlo 
Templo 
Flrenze 
Barl 
Prato 
Pesaro 
Rlmlnl 
Imola 
Polenza 
Como 
Massa C. 
Catanzaro 
Lalina 
Cagliarl 
Agrigento 
Ascoli P. 
Avellino 
Matera 
Nuoro 
Sondrio 
Lecco 
Cremona 
La Spezia 
Reggio E. 
Novara 
Cosenza 
Vicetua 
Trapani 
Avezzano 
Ragusa 
Bolzano 
Arezzo 
Viaregglo 
Biella 
Mantova 
Parma 
Caltanissotl 
Trlesle 
Ferrara 
Bergamo 
Froslnone 
Fermo 
Crema 
Verona 
Viterbo 

105.912.000 
67.400.000 
6.634.000 

21.0CO.OOO 
4.250.000 
8.715.000 

132.000.000 
6.817.500 
4.020.000 
4.020.000 

16.050.000 
33.660.000 
4.312.250 
1.602.500 

84.000.000 
24.000.000 
22.650.000 
20.000.000 
15.000.000 
12.000.000 
8.980.000 
8.500.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.OC0 
6.300.000 
6.000.000 
5.605.500 
5.3O0.5SO 
4.980.000 
3.300.5C0 
2.200.000 
6.311.500 

12.319.000 
20448.000 
66.975.000 
12.920.000 
9.167.500 
9.500.000 
7.6C0.000 
2.280.000 
5.922.000 
2.491.000 

23.375.000 
6.184.500 

12.150.000 
25.480.000 
19.747.000 

a 5.551.000 
13.600.100 
36.000.000 
8.455.000 
7.480.000 
4.872.000 
4.350.000 

10.350.000 
6.880.000 

132,3 
129,6 
110,5 
107,6 
106,2 
105 
101.5 
101 
100,5 
100,5 
100,3 
100,2 
100,2 
100,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
97,1 
97 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
94 
94 
93,5 
93 
91,3 
91 
91 
91 
90,6 
90 
89 
88 
87 
87 
86,2 
86 

Taranlo 
Imperla 
Alessandria 
Salerno 
Tcrnl 
Milano 
Piacenza 
Udine 
Oristano 
Ancona 
Teramo 
Campobasso 
Carbonia 
Llvorno 
Savona 
Treviso 
Brindlsi 
Brescia 
Padova 
Genova 
Pisa 
Pavia 
Pescara 
Grosselo 
Torino 
Lucca 
Leece 
Asti 
Cuneo 
Roma 
Siena 
Venezia 
Macerala 
Rieti 
Pisloia 
Trento 
Perugia 
Napoli 
Aquila 
Foggia 
Chieti 
Palermo 
Reggio C. 
Sciacca 
Vercelli 
Aosta 
Catania 
Enna 
Capo d'Or. 
Siracusa 
Messina 
Crolone 

Emlgrati: 
Svizzera 
Belgio 
Germania 
Lussembu 

Varie 

7.704.400 
6.820.000 

21.675.000 
9.052.500 

11.172.000 
110.000.000 

9.624.000 
6.158.250 
1.602.000 

16.000.000 
8.000.000 
3.200.000 
2.800.000 

30.000.000 
15.000.000 
6.750.000 
6.000.COO 

21.5CO.OO0 
10.780.000 
52.000.000 
27.300.000 
17.5CO.OOO 

7.000.000 
13.339.300 
38.513.900 
1.800.000 
4.500.COD 
3.550.000 
3.000.000 

52.000.000 
26.000.000 
15.500.000 
6.090.000 
2.400.0CO 

14.000.000 
2.700.000 

15.110.000 
18.010.000 
2.140.000 

11.755.003 
2.040.000 
9.000.000 
4.000.030 
1.475.003 
4.280.000 
2.405.000 
5.390.000 
1.800.000 
1.237.500 
1.520.000 
1.362.500 
1.150.000 

2.500.000 
875.100 
803.325 

rgo 700.500 
219.780 

85,6 
85,2 
85 
85 
84 
80,8 
80,2 
804 
80,1 
80 
80 
80 
77,7 
77,6 
75 
75 
75 
74,1 
71,8 
70,2 
70 
70 
70 
69,1 
68,7 
67,9 
67,6 
66,9 
66,6 
65 
65 
64,5 
6?,7 
60 
58,3 
58 
56,6 
54,5 
53,5 
53,4 
51 
50 
50 
49,1 
47,5 
40 
36,7 
37.5 
33,9 
24,1 
20,4 
16,4 

To». na*. 1.688.423.455 

Dopo la chiusura della graduatoria sono pervenuti all'Amml-
nlstrazione centrale del Partito i segtienti versamenti: Palermo 
L. 2.090 500; Enna 1.394.000; Catania 1 7G0 500: PiV.oia 1.000.000; 
Siracusa 372.875; Sciacca 300.000; Messina 116.125; Capo d'Or-
lando 58 075. 

DRAMMATICA VOCE 

FATTA CIRC0LARE IN BOLIVIA 

«Che» Guevara 
accerchiato? 

La notizia e stata comunicata ai giornalisti dal
le autorita militari di Camiri - II « Che» sarebbe 
stato intrappolato in un canyon della giungla 
Berretti verdi statunitensi guidano il rastrella-
mento - In Brasile i militari hanno tramutato in 
arresto il fermo dei due giovani italiani Urbano 

Stride e Dario Cartale 

J 

LA PAZ. 30 
Continue la cnccia. da par

te dei fascists boliviani. a Er
nesto <Che» Guevara. Le au 
torita militari della zona di 
Camiri. hanno comui;cato 
questa matlina ai giornalisti 
che il leader rivoliizionario sa
rebbe stato accerchiato in un 
canyon della giungla. a circa 
130 chilometri daila cittadina 
mirieraria boliviana. Si tratta 
della stessa zona nella quale 
furono catturati Regis De-
bray. il pittore argentine B J 
stos e i quattro minaton boli-
viani che veneurKi p.-ocessati 
in questi giorni da! Tnbunale 
di guerra di Camiri. Sempre 
secondo !e fonti militari. 1.300 
uomini de'.I'e^-rcito di I-a Paz 
sanebbero impeanati nella cac 
cia a « Che » G'jeva.-a. e tra 
questi 800 uomini particolar-
mente addestrati Covviamente 
da t consiglieri » americani) 
alia controguerngha. c Pren-
deremo il "Che"' v i \ o o mor-
to ma possibilmente vivo, e 
lo mostreremo la dentro» — 
ha dichiarato un ufficiale delle 
forze di represisione, indican-
do la prigione dove sono de 
tenuti Debray. Bustos e gli al
tri. Catturare il * Che » sta di 
ventando una vera ossessione 
per i fascisti boliviani. che at-
tribuiscono a Jui l'aumento del
la guerriglia in tutte le zo
ne del paese ; piu volte lo han
no gia dato per preso. due vol
te lo hanno addirittura dato 
per morto. II che rende o w i a -
mente assai poco probanti le 
attuali dichiarazioni di < ac-
cerch iamento*; anche se ri-

m-irie la prcoccupazione che. 
nono?ta.i!e tutto. la notizia 
p̂ >si>a esser \ e r a . 

Anche gli americani delia 
CIA sono impegnati per la 
cattura di c Che > Guevara. 
che t-^si ritengono il capo d: 
tutti i movimenti rivoluzionan 
deH'Am^rica Latina. E. nor. e 
da escludere. a questo p.-opo 
5ito. che alcuni t berretti V-T 
di c statunitensi s iano alia 
testa delie truppe <iituairnent»:-
impegnate nel rastreilamento 
del canyon dove e stata segna-
lata ia presenza di t Che > 
Guevara. 

Da San Domingo, e eiunta 
questa mattina no*.izia che pat 
tuglie anti guerriglia deli'eser-
cito si sono scontrate cm nu
clei guerriglieri ?.ui!e rro.-ira-
gne a nord della capitaie. 
nei pressi della cittadina di 
Banao. Tre partigiani sareb-
bero stati uccis; e una \ent i -
na di contadini. sospettati di 
simpatie per i partigiani. ar-
restati. 

A San Paolo, in Brasile. si 
e appresa una notizia gravis-
sima. II Consiglxi permanente 
della Giustizia militare ha tra
mutato in arresto il fermo dei 
due giovani italiani. Urbano 
Stride e Dario Canale. En-
trambi i "'io^'ani ?or>o accusa* 
ti. come e ormai noto. di de-
tenzione abusiva di materiaje 
bellico e attivita s o w e r s i v a . 
Un genere di accusa c classi-
ca >, che sa di montatura po-
liziesca: i due italiani sono 
detenuti presso la compagnia 
di guardia della settima R*-
gionc militare brasil i i 
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