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f r e persone, tin'Alfa Romto e un itinerario per un diario di 
viaggio nolle vacanze nei paesi del socialitnto 
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Passata la frontier a tornano 
gli spazi liberi ed il verde 

Lungo la cosla dalmafa un dono insoslifuibile: la solitudine - L'italiano cerca e frova anche la mondanita - A Spalato ci danno la buo-
na nolle con un cioccolafino - Cerchi di farti capire con inverosimili pronluari in slavo poi scopri che quasi tutti parlano italiano 
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Spalato, una delle perle della 
costa dalmata. 

MARTEDI' ORE 12 - L'alba 
su Zara $ slupenda; il mare e 
piatto, solo solcato dai vapo-
retti che trasportano i lavora-
tori che raggiungono le fab-
briche provenendo dalle isole 
e t primi fanatici della pesca 
subacquea che — procedendo 
in senso inverso — partono da 
Zara inseguendo le loro av-
venture. Uno spettacolo stu-
pendo; ma to non avevo nes-
suna voglia di vederlo: il mio 
amore per la natura non e 
cost sconfinato da Jarmi alza-
re alle quattro e mezza del 
mattino. E' solo successo che 
la tapparella della camera era 
rimasta bloccata in alto e le 
prime luci dell'alba mi hanno 
costretto a svegliarmi. L'ho 
fatto presente alia direzione 
dell'albergo e la reazione i 
stata fulminea: non potendo 
cambiare immediatamente la 
tapparella mi hanno cambialo 
la stanza intera. 

Poi la seconda parte della 
giornata: andare a cercare un 
fotografo che ci mettesse a 
disposizione I'attrezzatura per
che noi si potesse sviluppare 
e stampare le Joto scattate du
rante la prima giornata. Ci 
siamo armati di un « prontua-
rio di conversazione» e via; 
ma i stato imbarazzante: U 
prontuario era fatto come i 
prontuari delle barzellette: 
< Mia zia ha un cappello ros
so >; c La mamma nuota be
ne * eccetera. La frase piu. 
chiara che abbiamo imparato 
dice c Nista za javit ^ che si-
gnifica «non ho niente da 
dire ^. Noi invece avevamo un 
mucchio di cose da dire al 
fotografo che avevamo trova-
to in Ulica Serajevska e gliele 
dicevamo nel nostra jugoslavo 
mentre lui ci girava intorno 
come un satellite, guardandoci 
con aria sbigottita, Poi si i 
fermato e ci ha domandato 
educatamente: *Qualcuno di 
loro parla italiano? >. Abbia
mo scoperto due cose: che il 
fotografo parlava benissimo 
l'italiano (come metd della 
popolazione della Dalmazia) 

'< ed era completamente sordo; 
per cut, per capire che dia
mine dicevamo. doveva vede-

1 re i movimenti della bocca 
I _ per questo ci girava attor-

no — e i movimenti della no
stra bocca. mentre cercavamo 
di spiegarci in slavo, dovevano 
essere per lo meno indecenti. 

Comunque — una volta chia-
rito il fatto — abbiamo avuto 
una piacevolissima conversa
zione: abbiamo parlato di Syl-
va Koscina. Perche il padre 
del fotografo e il padre di Syl-
va Koscina erano fratelli; in-
somma, Sylva e sua cugina. 
Cost abbiamo saputo un muc
chio di cose sulla nota attrice. 

MARTEDI" ORE 18 — I dati 
statistici del turismo in Dal
mazia vedono gli italiani dopo 
gli austriaci e i tedeschi; perb 
nelle preferenze della popola
zione vengono al primo posto. 
Non so se questa affermazione 
mi e stata fatta perche io sono 
italiano. oppure perche e vera; 
comunque mi e stata fatta e 
mi e stata anche giustificata. 
Gli italiani sono ben visti per
che sono allegroni, paciocconi 
e quando sono in vacanza sono 
in vacanza; non vengono 
— cioe — come i tedeschi e 
gli austriaci, con una specie 
di piano accuratamente stu-
diato e al quale si attengono 
scrupolosamente: gli italiani 
arrivano e si danno da fare; 
dopo un paio di giorni sono 
perfettamente inseriti nella 
popolazione locale, hanno fat
to amicizia e piantano delle 
cagnare infinite: perche sono 
naturalmente chiassosi e per-
che" trovano sempre il modo 
di chiedere qualche altra cosa. 

Sono andato a vedere — al-
I'Ente del Turismo — quali 
sono, tra le infinite localita 
della costa dalmata, quelle 
preferite dal turista italiano. 
Ne i venuto fuori un curioso 
dato: le coste dalmate — com-
prese le isole — misurano 
complessivamente 4.000 chilo-
metri; di questi 4.000 chilo-
metri si pud tranquillamente 
calcolare che i quattro quinti 
sono deserti o semideserti. 
Benissimo: gli italiani, in ge-
nere, si ammucchiano nel re-
stante quinto. Austriaci, tede
schi. francesi, inglesi vengono 
qui per cercare la solitudine: 
gli italiani in genere aspirano 
a ritrovare via Veneto o via 
Montenapoleone; si concentra-
no nelle localita piu < monda-

Una nobile lettera del pittore Giancarlo Isola 

PERCHE'CHIEDO DI 
ENTRARE NEL PCh 

H pittore Giancarlo Isola, 
uno dei piii noti e stimati 
in Italia della sua generazio-
ne, ha inviato al nostro gior-
nale la nobile lettera che pub-
blichiamo chtedendo di iscri-
vers! al PCI. Giancarlo Iso
la e nato a Livorno il 28 di-
cembre 1927; vive e lavora a 
Roma. Si e subito imposto 
alia attenzione della cntica e 
del pubblico con la prima 
«personate * tenuta a Roma 
nel 1957. Al Festival dei Due 
Mondi a Spoleto. nel 1959, ha 
eseguito le scene e i costumi 
per il balletto « Serenade for 
Seven Dancers ». Ha fatto mo-
stre in Italia e negli Stati 
Uniti. 

Ultime, in ordine di tem-

K , le «personal!» alia gal-
la Schneider di Roma nel 

1967 e alia galleria Fomi di 
Bologna nel 1968 che segna-
no 11 punto di maturita del 
guo originate linsmo plastico. 

. La vita quotidiana e il pae-
saggio mediterraneo sono I 
motivi pittonci prediletti da 
Giancarlo Isola fin dal suo 
esordio sulla linea di un rea 
lismo grafico che lcgava il 
suo lavoro a quello di Vespi-
gnani. Caruso, Porzano. Un 

rriodo importante di lavoro 
costituito dalle successive 

ricerche di luce e colore con-
dotte con una splccata astra-
siane sulla natura. E* poi dal-
10 lncontro con la grmnde le-

di ordiaa e di costru-

zione cubista di Georges Bra-
que che prende forma il suo 
stile realista recente caratte-
rizzato (nelle grandi «nature 
morte » e nelle finestre aperte 
sulla natura) dalla conquista 
di un mondo limpido, pulito, 
costruito umanamente, illumi-
nato bene. 

• Uno degli aspetti inaccet-
tabili di questa societa, aspet-
to forse meno vistoso, ma 
piu inquietante e di antepor-
re l'oggetto all'uomo. L'oggetto 
che nel caso specifico s'inten-
de come bene di consumo 
coinvolge l'uomo e fa di lui 
un ingranaggio nel giuoco as-
surdo di un progresso rivol-
to piii spesso contra l'uomo 

Eiuttosto che in suo favore. 
'ideale umano deU'attuale so

cieta dei consumi, dovrebbe 
possedere la psicologia del 
c perfetto imbecille». pronto 
a nutrirsi, vestirsi, amare ma-
gari, secondo i diagrammi di 
una logica di laboratorio. Tut-
to questo e veramente para-
lizzante per chiimque possie-
da sensibilita e normale in-
telligenza. Che dire poi degli 
aspetti piu vistosi, piii dram-
maud del panorama umano, 
aspetti che per qualche stra-
da si ricoUegano alia sltua-
tione sopradescritta: le varie 
contesuzioni, le lotte aperte, 
l'evidente dlsaglo dell'uomo 
che intend* acrollarsi di dos-
so il giogo impalnabUe • sub-

dolo di una realta inaccetta-
bile, urgentemente, talvolta 
con furia. tralasciando perfi-
no la ricerca di una altema-
tiva possibile a ci6 che re-
spinge. E la guerra nel Viet
nam? Una guerra che si vor-
rebbe imporre alle nostre co-
scienze come aspetto di una 
realta sciagurata si, ma ina-
movibile come le grandi ca-
tastrofi della natura, disegno 
occulto di superiori forze, di 
fronte alle quali l'uomo non 
pu6 che chinare il capo.- Una 
guerra invece che giornalmen-
te, pur nei limiti del nostro 
immenso egoismo e indiffe-
renza anche noi combatUamo, 
e ne abbiamo il cuore gron-
dante.„ . 

Ritengo che la strada del 
progresso non debba passare 
attraverso la violenza, penso 
che si debba avere nell*uomo, 
in noi stessi, talvolta cosl stu-
pidamente crudeli una mag-
giore fiducia, perche l'uomo 
non e cattivo, sono cattive 
le cose che, Io condizionano, 
le cose che'esso crea per la 
propria distruzione. 

Intendo iscrivermi al PCI, 
perche credo sia il punto di 
equilibrio. capace di fare di 
tanto sdegno e di tanta spe-
ranza elemento di propulsio-
ne verso * piu uxnanl tra-
gusrdia. 

GIANCARLO ISOLA 

Questo sara il diario di un viaggio nelle vacanze 
nei paesi del socialismo. l ]n ' viaggio che non e 
una esplorazione perche ormai da anni le spiagge 
jugoslave, bulgare, rumene sono state scoperie anche 
dagli italiani. II nostro obiettivo e un altro: iinora 
la maggior parte di coloro che hanno scelto queste 
vacanze, si sono serviti di organizzazioni che hanno 
provveduto al trasporto, alia sistemazione in alber-
go, eccetera; noi, invece, cercheremo di raccontarvi 
quello che accade ad un gruppo di italiani che 
questo viaggio compiono da soli, in automobile. 
Haccontarvelo il piu obiettivamente possibile. I pro
tagonist! del diario sono tre persone, un'Alfa Ro
meo «Giulia TI 1300 » e un itinerario che, nelle 
iutenzioni, dovrebbe comprendere la Jugoslavia, la 
Bulgaria, la Romania, la Cecoslovacchia e l'Unghe-
ria. Nelle intenzioni e nelle speranze: poi vedremo. 

ne>, posto che in Jugoslavia 
questo termine abbia un si-
gnificalo, un valore simile a 
quello che gli attribuiamo noi. 

Ma anche per questo sono 
tra i preferiti: la loro presen-
za nei centri abitati rende piu 
facile lo stabilirst di legami di 
amicizia. Ci perd una cosa 
che U pud pregiudicare. E' 
arrivaio un traghetto; le mac-
chine hanno com'mciatn a scen-
dere. Ce n'e una che e" piom-
bata sulla banchina col tnoto-
re ruggente manco se al vo-
lante ci fosse stato Nuvolari, 
ha curvaio facendo fischiare 
le gomme ed c schizzata via 
come una bomba. Era alle 
nostre spalle, non la vedeva-
mo: potevamo solo sentirla. 
Senza neanche girarsi il por
tiere ha detto: cSard un ita
liano*. Lo era: quando ct i 
passata davanti abbiamo visto 
la targa RA. 

Forse, andando cosi in fret-
ta, non sara mat capitato a 
nessuno degli italiani di que
sto tipo di scoprire che sulla 
pun/a meridionale dell'Isola 
Lunga e al largo di Lissa si 
trovano persino piccoli bron
chi di foche. 

MERCOLEDF ORE 10 - La 
« Giulia * fa il pieno, il primo 
da quando siamo in Jugosla
via, e partiamo verso Spalato. 
11 paesaggio cambia comple
tamente: da Fiume a Zara 
erano rocce carsiche e piccoli 
arbusti che arrivavano fino 
sul mare: qui sono pinete, 
uliveti, vigne che scendono 
fino all'acqua. Immutato & il 
sUenzio e la solitudine delle 
rive, delle piccole insenature, 
delle isole d'ogni dimensione 
che emergono alVorizzonte o a 
poche decine di metri dalla 
riva. Nei prati ci sono dei 
piccolissimi asinelli. 

Attraversiamo Biograd Na 
Mom (Zaravecchia): le pic
cole case arrivano a malapena 
all'altezza dei pmi. Si capisce 
perchi sta diventando una del
le localita piu frequentate: la 
sua impronta medioevale as-
sorbe perfettamente lo svQup-
po turistico. 

La stessa caratteristica ha, 
molio phi acanti. la stupenda 
Trogir — <la citta museo * — 
che da lontano si amtuncia 
con una serie di bellissimi 
campanUi ed un mare di gi-
ganteschi oleandri, Trogir i 
stata fondata 2.300 anni fa dai 
greet su un isolotto ovale po
sto tra la terraferma e Visola 
di Ciovo. Ora si e dHatata dai 
due lati — sia verso la terra
ferma che verso Ciovo, con i 
quali i congiunta da grandi 
ponti — ma U nucleo eentrale 
conserva pressochi intattt i 
caratteri medioevali che gli 
sono dati dalle mum e dalle 
antichissime case di pietra 
che risalgono agii anni tra il 
1300 e a 1.400. 

MERCOLEDr ORE 18 - Arri-
viamo a Spalato. La citta e 
bellissima, ma la nostra prima 
preoccupazione & di trovare 
Valberoo. In realtfi non i dif
ficile: i in riva al mare, i alto 
14 piani e in qualsiasi pvnto 
di Spalato ci si tract non si 
pud sfuggire: iU.ll <Ma-
rjan» — si chiama cosl — i 
uno dei gioieUi deU'espansione 
turistica in Dalmazia. Hon i 
solo MI grattacielo di vetrv, 

ma i un'intera citta in un 
grattacielo di vetro: e'e tutto, 
dal medico al barbiere, dal 
calzolaio al night-club, dal 
casino alia piscina di acqua 
di mare sulla terrazza, dal-
Varia condizionata in ogni 
stanza (tutte con bagno) alia 
rivendita di cartoline. souvenir 
e francobolli, piu un mucchio 
di cose ancora che non riesco 
nemmeno ad elencare. Ma non 
basta, nel bagno non e'e solo 
il sapone — come in ogni al-
bergo di un certo livello — ma 
anche un flacone di sham-
poing, i sali da bagno, la cuffia 
di- gomma per fare la doccia 
(poi uno, se vuole, se la porta 
via), una scatola di fazzoletti 
di carta, cinque tipi di asciu-

gamani e la sera, quando si 
va a dormire, si trova sul co-
vwdino un cioccolatino con 
un biglietto che augura la buo-
na notte, 

Un accidente di albergo, 
insomma. In un analogo alber
go italiano la pensione com-
pleta — in luglio e agosto — 
non e inferiore alle 25.000 lire 
al giorno; qui non supera le 
12.000. che non sono certo un 
prezzo sopportabile per un ita
liano medio con famiglia me
dia, ma che e basso se rap-
portato. appunto, ai prezzi ita
liani. Abbastanza basso da far 
sbollire rapidamente Vindigna-
zione di un milanese con gli 
short e i baffi (in ogni parte 
del mondo si trova un mila
nese indignato) che protestava 
perche il telefono nella sua 
stanza aveva smesso di funzio-
nare e gli ascensori erano 
sempre occupati ad un piano 
diverso da quello che avrebbe 
voluto lui. Che sono cose da 
niente se si pensa che uno 
arriva — magari in 500 (ce ne 
sono. davvero) —, si ferma 
davanti all'albergo e viene av-
vicinato da un guardaportone 
in divisa, compitissimo, che in 
perfetto francese dice: « Soyez 
le bienvenu », siafe il benve-
nuto. 

Uno di colpo, come al primo 
cambio di valuta al passaggio 
di frontiera. si sente proiettato 
nell'empireo degli Onassis. 
Per diecimila lire al giorno 
vale la pena di provarlo. 

Kino Marzullo 

STATO DI EMERGENZA AD AKRON 
WASHINGTON, 19. 

Lo stato di emergenza e stato decretato a 
Akron, una citta di 300 mila abltanti del-
I'Ohio, dopo le manifestazloni avvenute mer-
coledi nel quartiere negro della citta. E' stato 
imposto il coprifuoco dalle 21 alle 6 ed e stata 
momentaneamente vletata la vendita di mu-
nizioni, prodotti Infiammabili ed esplosivi. 

Le manifestazloni di mercoledi, a cui hanno 
partecipato diverse centlnaia di negri, erano 
state indette per protestare contro le condi-
zioni di vita diventate intollerabilj. Le fine
stre degli Istituti commerciali e i negozi 
erano stati bersagliati di sassi e bottiglie in-
cendiarie: in una serie di quartieri della citta 
sono scoppiati incendi. 

Per reprimere queste che sono le prime 
agitazioni negre nella storia di Akron, il go 
vernatore dello Stato dell'Ohio ha fatto af-
fluire settecento soldati della guardia naiio-
nale, che, dietro richiesta del sindaco, rl-

marranno nella citta a tempo indeterminato. 
Gli scontri tra manifestanti e polizia sono 
stati molto violent! e si sono ripetuti anche 
ieri. Un ragazzo di dodici anni e stato ferito 
dalla polizia. Quarantacinque persone sono 
state arrestate mercoledi e 70 ieri, queste ul
time quasi tutte per violazione dell'ordine di 
coprifuoco. 

Anche sulla costa occidentale degli USA si 
susseguono le manifestazloni di questo inizio 
di estate negra. A San Francisco sono conti-
nuate per il secondo giorno consecutivo le 
agitazioni nel quartiere degli studenti, in lotta 
in appoggio alle rivendicazioni degli abitanti 
negri. A Stockton, cento chilometri da San 
Francisco, in risposta all'arresto di dieci loro 
compagni, I negri, hanno incendiato una mac-
china della polizia, prendendo in ostaggio 
due ufflciali che si trovavano a bordo. Nella 
telefoto: un giovane negro viene selvaggia-
mente bastonato da un gruppo di poliziolti. 

Sulla scia dei padri, a 11 anni vengono reclutati sulla piazza per il lavoro 

NEGRI DEI VIGNETIPUGUESI 
Si portano uno sgabello perchfe non sono ancora cresciuti abbastanza per raggiungere il « tendone » - I fun-

zionari del collocamento dormono quando i pullman partono all'alba e in ogni altra ora del giorno 

Un « ecintne a ci mostra II sue sgabelle, prima di prendre la 
cerriera. Nen e ancera cresciute abbastansa per raggiungere 

• I'eggette del me 

Dal nostro inviato 
RUTIGLIANO (Bari), luglio 

Alle 4 del mattino i collo-
catori comunali dormono. E' 
un sonno lungo che qui si 
protrae quasi sempre fino al
le 11, quando aprono lenta-
mente gli uffici per richiuder-
li appena un'ora dopo. Questa 
e la zona dell'uva regina. 
quella preziosa che si espor-
ta e che fa ricchi i padro
ni dei «tendoni» come si 
chiamano gli immensi vigneti 
a vite alti un metro e mezzo. 

Un grande cartello quando 
si entra in questa parte della 
provincia di Bari dal comune 
di Noicattaro da il cbenve-
nuto nella zona dell'uva regi
na*. La scritta corrispende 
alia realta. ma solo ad una 
parte di essa; sarebbe piii pre-
cisa se avesse 1'aggiunta a qui 
e la zona dei fuorilegge del 
collocamento ». 

Questo per la zona del ten
doni — che va da Noicattaro 
a Rutigliano ad Adelfia a Tun 
di Bari — e un periodo di 
plena occupazione che dura 
tre settimane. Awiene che al-
cuni acini del preziosi grap-
poli di questa uva da esporta-
zione diano segni di non ma-
turare piii, il che deformereb-
be il grappolo quando ad ago
sto verra sistemato nelle cas
sette che prendono la via del-
1'Austria e della Germania. Bi-
sogna fare quindi il «lavo
ro dell'acinino* che consiste 
appunto nel libera re i grap-
poli di uva dagli acini secchi. 

Per farlo subito si mobllita 
tutta la mano d'opera neces-
saria, grandi e piccoli, del po
sto e delle province vicine. 

St tratta di un reclutamen-
to al di fuori della legge e 
che ricomincia alle quattro 
del mattino (e anche alle due 
come diremo) quando i col-
locaton dormono. (Del resto 
1 collocatori non vedono un 
bel niente anche quando so
no sveglli). 

Centlnaia a centlnaia di 

bambini, anche di otto e no-
ve anni, che hanno appena la-
sciato per le vacanze i banchi 
di scuola vengono reclutati 
per questo lavoro la sera, nel
le piazze di paesi della zona. 
Al mattino presto, tanto pre
sto che appena si vede, in-
contro questi bambini nelle 
piazze dei paesi, agli ango-
li delle strade, armati di sga-
belli. Gli sgabelli, e le loro 
manine, sono gli st rumen ti di 
lavoro. Le viti dei «tendoni » 
— Io abbiamo detto — sono 
alti un metro e mezzo e que
st! bambini non superano 
spesso il metro. Bisogna quin
di che lavorino muovendosi 
sugli sgabelli dalle quattro-
cinque del mattino fino a 
mezzogiorno. La paga? Que
sta non ha un termine preci-
so. Dipende, diciamo cosi, dal
la docilita del bambino; se e 
di quelli che sa vedersela (mi-
nacciano anche «di fare ver-
tenza > alia Camera del La
voro) riesce a prendere anche 
1000 lire al giorno; se e di 
quelli piii docili ne prende 
meno. 

Del resto, dicono 1 padroni 
come si fa a prenderli dallTTf-
ficio di collocamento se a 
quell'eta non possono nemme
no essere iscritti? 

E quelli che possono, che 
dovrebbero essere iscritti? n 
discorso e lo stesso, l'andaz-
zo e parimenti al di fuori 
della legge. Ho visto decine 
di pullman targati TA e BR 
carichi di donne, di ragazze 
anche giovanissime. transitare 
per le campagne della zona 
dell'uva regina. Avevano vici-
no al tergicristallo la scritta: 
« gita turistica ». Non si trat-
tava, come poteva sembrare 
a prima vista di un fenomeno 
di turismo religioso, o di ra
gazze che andavano al mare. 
Erano lavoratrici che veniva-
no dai comunl del Brindisino 
e del Tarantino, da 70 km. a 
oltre, reclutate da colloca
tori In proprio che sono in 

contatto con i padroni dei 
«tendoni». Per essere pre-
senti in questi paesi nell'ora 
che le ho viste. vuol dire che 
partono alle due dai comu-
ni di origine. Ai collocatori 
in proprio i padroni dei « ten
doni » danno la paga che si 
da alle donne del posto per 
il lavoro degli « acinini » cioe 
2.000 lire al giorno. Questa la 
offerta, poi i mediatori del
la mano d'opera, questi fuori 
legge del collocamento, dan
no alle ragazze cid che cre-
dono; si devono rifare innan-
zi tutto delle spese per i pull
man e poi ci devono guada-
gnare sopra. Dopo aver lavo-
rato dalle 4 del mattino a 
mezzogiorno le ragazze vengo
no riportate in pullman sot to 
il sole a picco nei rispettivi 
paesi. 

Tutto questo awiene alia 
luce del sole mentre i collo
catori dormono. La « legge » 
non interviene se non qual
che volta, cioe quando qual
che solerte maresciallo dei ca-
rabinieri — sveglio a quella 
ora per via di uno sciopero 
dei braccianti — se la pren
de con qualche lavoratore che 
fa il picchettaggio per la riu-
scita della protesta. Oppure 
questa «legge » si ricorda che 
su un automezzo non posso
no andare piii di un certo nu-
mero di bambini o di ragaz
ze e allora si multa I'autista 
per ceccessivo caricon. 

E' la legge sul collocamen
to? Quella e cosl inefficiente 
che hanno ragione i lavora-
tori quando asseriscono che e 
come non esistesse. Non per 
niente se ne chiede una nuova 
nella struttura e nella sostan-
za e soprattutto tale che af-
ftdi il - collocamento ai sin-
dacati dei lavoratori: il rifiu-
to di questa elementare for
ma di democrazia serve so
lo a coprire la violazione del
la legge. 

Italo Palasciano 
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