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Storia 
Sette saggi di Felix Gilbert 

Machiavelli 
critico 

del suo tempo 
U tootle departure del « 
i mrbali delle «Pratiche 

done rtvduzionaria del 

La tendenza. mai del tutto 
soeita, a misurare il pensie-
ro del Machiavelli sulla base 
di schemi di interpretazione 
eeceesivamente ed astratta-
mente legati ad esigenze di 
politic* attuale, per cui il 
Machiavelli e potuto risulta-
re — faeciamo due soli esem-
pi fra \ tanti — precurgore 
ad un tempo di Sartre o del 
raxxismo (e qualcuno ha ti-
rato In ballo perfino Mar-
cuae), ha avuto un suo peso 
ancbe In quest'anno del ein-
queeentesimo anniversario 
della sua nascita. Basterebbe 
una breve rassegna dei quo
tidian) italiani del maggio 
aeorso per fornirne facile 
• clamorosa testimonianza. 
Con Unto maeeior favore, 
quindi, va accolta la ristam-
pa delta traduzione italiana 
dl sette sag^i di Felix Gil. 
bert (• Machiavelli e il suo 
tempo >, Bologna, Societa 
Editrice «II Mulino », 1969, 
pp. 292). alcuni del quail fa-
mnsl, che fra i tanti meriti 
hanno quello di non lasciar-
sl anriare all'astrarione del-
I'analogia, ma d) essere hen 
fondati sull'eslpenza. Irri-
npnciablle per un diseorso 
aerio. dl un eonfronto ptin-
tuale del pensiero del Ma
chiavelli con I problem! po
litic) degli anni a cavallo 
rra fl '400 e 11 TWO. Due di 
quest) saggi (Bernardo Ru-
cellai e gli Orti Oricellari • 
Studio suU'orioine del pen-
Hero politico tnoderno e Le 
idee politiche a Fhenze al 
tempo del Savonarola e So-
derfnl) rignardano Tamnlen-
te intellettuale, culturale e 
politico In cul si formo 11 
Segretarlo florentlno; gli al-
tii (Tl concetto umanistico 
di principe e ft • Principe » 
di Machiavelli, Video di na, 
zionalismo net t Principe », 
Composizione e struttura dei 
« Discorsi », L'« Arte della 
auerra», Introduzione alle 

• Jutorie fiorentine *) affron-
tano 1 teml proposti nelle 
grandl opere. 

n plo citato dagli esperti 
e certamente 11 saggio sui 
« Discorsi » noto per 1* di-
scusslonf ehe ha suseitato 
sulla composizione del priml 
diciotto cap!toll. In quests 
sede, tuttavta. cl semhra piu 
opportuno soffermarci su 
ouestlonl men'- neciflche e. 
se vogllamo, .no compli
cate per rilevare II valore di 
un altro sagglo del Gilbert, 
quello In cul le idee politi
che della Flrenze del Savo
narola e del Soderlnl, rlcava-
te da una attenta anallsl del 
verbal! delle cos! dette « Pra-
*iche» (eonsulte di cittadini 
rlunlte dal Gonfalonier? per 
dlscutere 1 problem! n!n Im
portant). soprattutto dl po-
Utica estera) sono mess? a 
confronto e !n relatione d!a 
lettlca eon le teorle del Ma
chiavelli che di molte dl tall 
Hunlonl stese. quale segre-
tarlo del Died. 1 verbal!. 

Tl Gilbert estrae dalle 
• Pratiche » una serle d! re-
eole eomunl alia ela«e n"lrl 
gente flnrentina fsi tpncs 
conto che la « Pratica » pra 
la matrlstrattira nella quale I 
florentini — ottimat! o po-
polari. vinanoni o arrahinti 
— eostruivano la loro repu-
tazlone oolltfca e dlvenlvano 
cap! rleonosclutl): la tendon-
«a a godere del cos) detto 
thenefitio del teihpo » (ffi
de nella dllazione come chla-
ve per rlsolvere 1 nroblemlV, 
la pr#mfneti?a della raatone, 
contrtpposta medloevalmen-
te a passione. forza e volon
ta (non vl e ancora coselen-
sa del fatto ehe la for?a e la 
volonta possono dlvenlre 
fattor) deelsM nell'eseetirlo-
na di un piano politico: e la 
maneanza d! tale cosclenza e 
aegno certo dl mancan?a dl 
forta): 11 richlamo co^tante 
al proverbl. alia sagtre77a 
eomune. all'antichlta class)-
ea feon la presnpno^lrlone 
che l'uomo sla semnre lo 
stesao e che e la raglone a 
acoprfme il modello origl 
nale): I'uso del concetti dl 
ntcetsita fquando I'accumu-
lazlone di clrcostanzanze dl 
verae «d awerae non lascla 
p!6 acalta). d) fortutio (con 
11 earattere della dlvtnlta 
personate che Interviene at-
tlvamente ed arbltrarlamen-
te nagli affar) umanl, of-
frendo anche opportunlta 
lnattete), d) D)o Ml cui po-
tere non s) etprlme solo nel
le leggl di natura che ha sta-
Wlito, ma pure nel corto de-
fll tventJ): I'eaaltacione del 
mffhuto mnto* • la Hcer-
«a della motivation! delle 
lotto politiche • del conflit-
tf aodaU n«Ua catUveria 
wmmm (la paatlona, l'arbl-
lfte)« 

Principe » a confront) con 
» fiorentine — Rivahrfa-
mofflenfo della volonfa 

Chi ha solo un minimo dl 
dimestichezza con i termini 
della problematica machia-
velliana non pud non rico-
noscere distanze e rapport) 
con tale nesso di question!. 

Le teorie del Machiavelli 
— soetiene 11 Gilbert — so
no spesso una critica di que-
ste dottrine generalmente 
accettate dalla classe diri-
gente fiorentina. H suo ri* 
fiuto alia neutrality, la sua 
insistenza sul ruolo vltaliz-
zante delle lotte dt partito e 
di classe, la sua convinzione 
della superiorita dell'arione 
d^Hsa sul calcolo razionale 
troppo cauto sono In imme-
diata contrapposlzione agli 
atteggiamentl piu tradiziona-
li del politici fiorentinl. L'os-
servazione del Gilbert invero 
— cl pare — lo spunto di 
Gramscl sul «Machiavelli 
che ha in vista chi non sa », 
clod la > classe rivohiziona-
ria del tempo. II popolo e la 
narinne italiana. la demo-
crazia cittadina che esnrlme 
dal suo seno I Savonarola e 1 
Pfpr 5?oderln| e non I Ca-
stnicclo p i Valentino». 

Certo. II Machiavpltl non 
rpspinsp tuttp 1P Idee ehe 
clrcolavano nelle « Prati
che », ma 11 suo radirallsmo 
lo conriucsp ad adottare solo 
le piu reallstiche e le piu 
moderne. Dl piu; egll fu un 
rivoluzionario — e questa la 
conclusione del Gilbert — 
proprlo perche colloco que-
ste idee In un slstema logl-
co II cul Dilastro e la rlva-
lutazlone della volonta come 
forza polltica positiva. 

Gianfranco Berardi 

Musica 
« Fase seconda »: studi di Mario Bor-
tolotto sulle esperienze d'avanguardia 

Un neo-liberty 
malato 

di estetismo 
Esaurimenlo di un programma e di un'atfivHa rmiskali 
die hanno avuto una funzione provocatoria e I t e r * 
trice - Nel laVo, olrre al saggio « l a Nuova Musica, il 
tempo e la maschera», sono prese in esame le espe-
rienze dei compositori italiani Luciano Berio, Luigi Mono, 
Niccole Castiglioni, Aldo Clemenfi, Franco Evangeiirfi, 

Sylvano Bussotti e Franco Donatoni 

Part* Initial* di una partitura di France EvangellstI 

I musiclstl (da sinistra) Luciano Barlo • Lu'gl None 

Schede 

Tutto sulle pensioni INPS 
Mostre 

Inaugurata 

a Roma 

l'Accademia 

di Romania 

I«.>ri .sera, alia presen/.a dol 
inmistro di Romania, dogli ad-
dL-tti culturali di molte am-
basciate accreditate nella ca-
pitale e di personality del 
mondo politico e culturale, e 
stata inaugurata la sede del-
1' Accadt'inia di Romania a 
Valle Giuha. 11 vasto edificio 
e stato completiimente re-
stavirato e vi hanno trovato 
posto una biblioteca ricca di 
settemila volumi, che e diret-
ta dal dottor Burghelia. una 
sala per mostre d'arte e al-
tri locali per conferenze, re
cite, concerti e audizioni (e 
a disposi/.ione degili studiosi 
una ricca raccolta di dischi 
e nastri di musichc sinfoniche 
e popolari). II segretario del-
1'Accadcmia, dottor Mircan. ha 
lllustrato alia folia degli invi-
tati il programme culturale 
deirAccademia c le m<»lte 
a^evolazioni per gli studiosi 
italiani. 

K' stata anche inaugurata 
una mostra deftli artisti con 
tempoarnei romeni: Achitenie, 
Balaza, Bitan. Codita. Cova-
liu. Demotrescu, Gherghiu, 
Ghiata. Grigore, Pacea. Sache-
larie, Salisteanu. Vasiliu. Apo-
stu. Balogh. Costantinescu, 
Gheorghita, Ghirimescu. Mai-
tec. Murnu, Radu e Vasile-
scu, GH invitati hanno poi 
ascoltato un concerto all'aper-
to del violinista Mihai Costan
tinescu. della pianista Victo
ria Stefanescu e del baritono 
Nicolae Herlea che hanno 
eseguito musiche di Mozart, 
Verdi. Franck. Giordano. Elia-
de, Porombescu e Rossini. 

Quotidianl e rotocalchi so
no dl continue « assediatj > da 
richieste di chianmentl sulle 
pensioni: in ognl letters al 
pone un quesito, si fa riferi 
mento ad una legge, ad una 
circolare, ad un decreto leg
ge. II linguaggio usato in « i?er 
go a, I contlnui richlami a leg 
gl precedent! rendono tnfatti 
tale materia quanto mai dif
ficile, a volte incomprensibl 
le. Non e una eccezione che 
conferma la regola; e al con 
trario una regola, perche qua! 
siasl atto che riguardi la pub-
blica amminlstrazjone, in ge-
nere, invece di essere reso a) 
massimo comprensibile e al 
massimo complicato. 
Proprio nei giornl scor3t una 

nostra lettrice faceva rilevare 
questo fatto a proposito del
la ordlnanza mlntsteriale per 
gli Incarichl e le supplenze 
nelle scuole media. 

Gli esempi senza dubblo ab-
bondano In ogni settore: quel
lo delle pensioni e senza dub 
bio una del piu « complicatj » 

Glunge opportuna percio 
una Iniziativa press dall'INCA, 
I'lstituto di patronato della 
CGIL, che ha dato alle stam 
pe la terza ediziune della pub 
blicitzione «La nuova legge 
sulle pensioni INPS ». 

II volumetto, stampato a cu 
ra del Servizio Previdenza del 
la sede centrale dell'INCA si 
apre con una breve premessa 
Iniziale sul slgnlficato della 
legge n. 153 del 30 aprile 1969 
strappata dopo lunghe lotte 
unitarie e laboriose tmttan 

ve. Nella pubblicazione vl 6 
quindi un commento atten 
to alle norme piu importan-
ti con un quadro comparati 
vo dei miglioramenti ed 11 te-
sto integrals della nuova leg
ge. Tale commento, come e 
scritto nella premessa, ba lo 
scopo di «fomire subito una 
attenta anche se necessaria-
mente frettolosa, esposizione 
t' •! suoi principal! punti ». 
con partlcolare rigttardo a 
quelli piii interessantl la atti-
vita dell'INCA per la pronta 
e complete applicazione della 
legge. 

Oltre al teste del decreto 
ministeriale sul nuovo sistema 
unificato di versamento dei 
contributi, la pubblicazione 
contiene una serie di interes-
santi tabelle dei contributi ba 
se, mensill e settimanali, un 
prontuario per il calcolo del
la retribuzione media pensio-
nabile ed un prospetto delle 
percentuali di commisurazlo 
ne delle pensioni. 

Completano il quadro alcu 
nl esempi di calcolo della 
pen.sione e le ultime disp*wi 
sionl applicative emanate dal 
I'lNPS. 

I) volumetto (103 pagine, li
re 300) puo essere richiesto al 
la sede centrale del Patrona 
to INCA, Corso d'ltalia. 25 Ro 
ma mediante versamento sul 
cc postale n. 1/19404, oppure 
presso gli uffici provinciall 
INCA delle Camere Confede 
rati del lavoro. 

a. ca. 

Pochl fenomenl artistic! ap-
paiono tanto stantii quanto la 
Nuova Musica: che non e 
la musica nuova, ma soltanto 
quella prodotta dalla ristret-
ta aetta che In John Cage ha 
11 suo Dio e in Mario Borto-
lotto il suo Profeta. Al prora
ta dobbiamo ora un volume 
lnteressantissimo (Mario Bor-
tolotto, Fase Seconda, Einau-
di, pag. 300, L. 4.300) in cui 
la poetica della Nuova Musi
ca viene coal bene illustrata 
da rivelare qua! sia il suo rea-
ie contenuto: un dannunziane-
simo irrazionale sorto sulle ce-
neii di una provocazione rien-
trata. 

Prendiarno, per lntenderci. 
qualche esempio tratto dal vo
lume. Ecco una composizione 
dl John Cage intitolata 4'33". 
Essa dovrebbe spingere alio 
est rem 3 limite le plaghe del 
silenzio: i'esecutore non suo-
na ma si limita a scandire o 
a delineare il tempo con ge-
sti nel vuoto davanti alio stru-
mento muto; poi, dopo 4 ml-
nuti e 33 secondi, esce di see 
na. Altra riduzione all'essen-
^lale, quella di La Monte 
Young che presents una com 
posizione di due sole note 
(fa diesis, si naturale) da 
suonarsl assieme « a lungo ». 
Punto e basta. Dello stesso 
autore vi e un a solo di gong 
percosso a intervalli regolari 
di tempo (bum • pausa • bum 
pauaa • bum • pausa - ecce-
tera) per un periodo a pia-
cere: alia prima americana la 
faceenda dur6 otto orel 

Simili bizzaxrie ebbero, per 
lo spazio dl un mattino, una 
funzione provocatoria. Come 
la scarpa esposta sul piedistal-
lo o la tela vuota, o 11 mappa-
mondo di piastica spiegazza-
to in un barattolo da farma-
cista, esse rappresentavano la 
protesta dell art is ta contro il 
mondo che l'ha ridotto a fab-
bricare oggetti di intratteni-
mento per snob distrattl. 

II guaio fu che i borghe-
si comprarono alle mostre gli 
oggetti antiborghesi e non si 
disturbarono neppure a fi-
schiare al concerti 1 silenzl o 
1 rumor) delle Nuove Musiche. 
E queste si ridussero, per dir-
la col Bortolotto, a indossa-
re la « provocazione come ma
schera, perche non c'fe piu al 
cuno che a'abbia interesae a 
provocaren. Male? Non per 
Bortolotto 11 quale aostiene 
che il gloco valga proprio In 
quanto e gratulto e che l"uni 
co senso della Nuova Musica 
sia quello di non avere al-
cun senso, 

Riviste 

II meccanismo del potere 
Nell'ultlnio numero dl «Stu 

dl storici» (n. 2, 1969) Nicola 
Iranlpnha riprende 11 dlscor 

so sul (ascismo, con una ras 
segna delle opere piu impor 
tanti apparse su questo argo 
mento negli ultimi tempi (in 
partlcolare egll esamina quel
le del De Felice, del Vigezzi 
e del Vivarelll). Con una ser-
rata analisi, 11 Trai: u.ia rl-
propone le'sigenza di scavare 
piu a fondo negli aspetti eco
nomic! e sociall del fascismo. 
In realta,, flno ad oggl, I'at-
tenjtlone degli storici si e por 
tata sugli aspetti politic! J«i 
tenomeno taacista con un'at-
tenzione molto maggiore dl 
quella che e stata dedicata al 
probleml ed alle strutture eco 
nomiche di quel periodo. Sen-
am, benlnteso, traacurare gli 
elementi politici, appare ora 
aampre piO urgente lo studio 
delle acelte economiche (onda 
mantali operate In quegll an 
nl, dal loro slgnlficato di elaa-
aa. • della rlpercusaionl che 
aaaa ebbero su! piano polltl-
oo-aocial«. In partlcolare, ap-

ri urgente lo studio dl qu*V 
oba TranfagUa chlama tl 

t meccanismo dal potara a. 
Lo atorlco dall'arta FardJ-

nando Bologna, nel suggestivo 
e complesso saggio « Poverta 
e umilta: 1) «San Ludovico» 
di Snnone Martini », esamina 
il caso del grande pittore se 
nese, abitudinariamente esal 
tato dalla crttica per raretat-
te qualita stilistiche e cos! re 
legato in un limbo esteileo 
quasi lnaccessibile mostran 
do tnvece tutta la necesslU e 
la fertility di metodo dl un'ln-

terpretazione storico-crttlca del 
(attl artistic!» alia luce dei 
nessl storici di cul quel fat 
ti sono nel oontempo prodot 
tl a promotort. 

Tra gli altri studi va a» 
gnalato un lavoro di tra sto
rici francesi, Le Roy Ladurle. 
Bemagaau e Paaquet, cha, at-
traverso l'esame dei registn 
della coscrisione in Ftancia 
tentano dl delineare una piu 
completa ttnmagine dalla so 
eleta franceae della seconda 
meta dell'Ottocento, vista da 
un ouovo angolo vlauaie. 
Sembra che, per quanto rl 
guarda alcuni elementi di ca 
rattere aoclala (11 livello della 
latruxione), o antropologlco-ao-
ciale (la statura, in relaxlona 
al UveUo di v!U). llndaglne 
potre rteultara varamaota mol
to tataraaaanta, 

Lasciamolo dire a lul: t Not 
riteniamo che ufficio fonda-
mentale della Nuova Musica 
sia la determinazione di for
me affatto estranee al con
cetto tradizlonale di lnvolu-
cro». In parole povere: nien-
te di compiuto, dl concluso 
Bortolotto elimlna tutti 1 com
ponent! tradizionali: 11 ritmo, 
il tlmbro, I'armonla, la melo-
dla intesa come successione 
riconoscibile dl note. Che co 
sa resta? II tempo, esile cor 
dicella a legare un pacchet 
to vuoto, come il citato 4'33" 
Compito inutile perche perfi
no il tempo che dovrebbe co-
stituire « l'essenza del tenome
no sonoro > viene ridotto alio 
latante: «l'istante a tutto, e 
ogni istante mira all'esito del 
la distruzione del tempo*. 

n suicldio della musica si 
accompagna a quello della ra-
gione divenuta superflua dove 
non c'6 nulla da comprende-
re. E I'approdo e una «situa 
zionc di morgue », cioe dl fri-
gorifero per cadaveri extramu 
sicall. Uno storico aperto ai 
fenomenl potrebbe spiegare la 
dinamica del processo. Borto
lotto non splega. Egll at liml 
ta a proclamare la subliml 
ta o la sublimazione dt que 
sto processo mortuario In cul 
egll rltrova il complaciuto e 
tmpotente entusiasmo di un 
dannunziano della seconda 
rase. 

Leggete, per controllo, un 
periodo del Fuoco di Gabriele 
Ut dove Stelio Effrena si stem 
pera nella distillazione wagne 
riana, a poi questo periodo 
del Bortolotto dedicato al pro 
nipote apirituale del gran Klo 
cardo: tSe 11 peccato origi 
nale a I'impresaione del sigil 
lo umano sul verbo, la naacl 
ta della parole significants che 
distingue U bene dal male 
e che vuole comuntcarg, e cioe 
uscire da se, Stoctchausen cl 
guida all'arte fra tutte dlfflci 
le, Carta di "leggere elb che 
non a mat ctato scritto ": la 
lettura anttchiasima. " anterlo-
re a ogni lingua, della viae* 
ra, della stelle o delle dan
ce ". Dansa coma allegoria del 
sacrlfido: maaaa dl un Oto 
niao che. dal blglietto nel de-
llrio niataachlano alle note di 
Simona Wail k. tUr twig, ldao-
tiflcatoal Orootflaaoa. 

Cha aignlfloa quaata roaaoo-
lanaa alasaamlrtna dl dtaiio* 

nl e di letteratura lamblccata? 
Nulla. Ma al di la dell'appa-
renza e'e la medesima radice 
floreale che ritroviarao negli 
sdilinquimenti estetici delllm-
maginifico. Radice che ailoo-
da in una sensualita malata 
e irrazionale disposta a tutto. 

In ci6 Bortolotto e perfetta-
mente a la page in un'epoca 
esteriormente permeata di an-
goscie sessuall, esasperata da 
morbide compiacenze e, per 
cio, rivolta al ritrovamento 
liberty delle contorsioni orien-
taleggianti • mistiche - erotiche-
mortuarje. Quel che Bortolot
to non vede e che 11 suo per
sonate liberty e quello della 
Nuova Musica a lui cars so
no rimasti arretrati a battere 
11 passo. 

Mentre 1 nipotinl di John 
Cage perseverano a succhiare 
con volutta 11 chiodo d'una no-
ta ribattuta o d'un silenzio 
aleatorio, i piu awertiti del 
l'avajiguardia — Berlo, Pende 
recki, Bussotti, Stockh tsen 
ecretera — traggono con sfac 
ciata franc,h»*z7a le conclu 
sionl della provocazione fa) 
lita. Se I'approdo dev'essere 
quello di un neo-liberty ma 
lato di estetismo e di dannun 
zianesimo, tanto vale rende 
re piacevole, comprensibile e 
consumable; ed ecco appari-
re 11 nuovo decorativismo in 
cui le trovate disgregatrici de
gli addetti alia Nuova Musi 
ca pimentano 1 biechi e viett 
recuperi tonall. II cerchio si 
chiude e lascla al margin! 
proprio il Bortolotto che, a 
forza dl teorizzare un'estetica 
« astorlca », e rimasto come si 
conviene fuorl della storia. 

Rubens Tedeschi 

Dal 1. seftembre 
a Bologna 

Rassegna 
di Nicolo 
dell'Abate 
A Bologna, lo storico paiaz 

zo dell'Archiginnasio ospitera. 
da) I set tern bre al 20 ottobre 
di quest'anno, una importante 
rassegna monografica dell'ope 
ra pittorica e grafica dt Nico 
10 dell'Abate (Modena, 1509 -
Pontainebleau, 1571), 11 pitto 
re manierista che fu tra quan 
ti decorarono co) massimo 
splendore la reggia di France 
sco I re dl Francla. 

La mostra e promossa ed 
organizzata dalla associazlone 
per le art! « Francesco Fran 
cla ». con la valida collabora 
zione della Soprintendenza al 
le Gallerie dl Bologna. Dlrettrl 
ce della manifestazione e la 
slgnora Sylvie Beguin, conser 
vatrice nel dipartimento dei 
diplntl e capo de) servizlo di 
studio e documentadone al 
Museo del Louvre, coadiuva 
ta dalla signorina Wanda Ber 
gaminl. All'Archlginnasio le 
opere saranno riunite In mo 
do da consentire la presen 
tazlone dl ogni momento del 
la attivita di Nicoi6 deil'Aba 
te In Italia e in Fnuicia 
Settantisei sono i « pezzi » che 
la mostra esporra, provenientl 
da gallerie e collezionl, oltre 
che d'Italia, d'Austria, Fran 
cla, Germania, Gran Bretagna 
Spagna, Stati Unit!. Si tratta 
di 19 affreschi, 11 diplntl, 30 
disegnl e 10 stampe. Pannellj 
fotografici, di cul alcuni a 
grandezza dell'opera originale. 
e proiezione di dispositive 
consentiranno la vlsione di al 
tre ooere — tra le quail ta 
lune parti della decorazlone a 
fresco della reggia di Fontai 
m teau — che per owie ra 
gioni non potranno venire al 
la mostra. 

BoloKiia, ove Nlcol6 deU'A 
oate attese alia decorazione 
con episodi classici e cavalle 
reschl, di numerosl palazzi 
sara presente con opere con 
cesse in prestito dalla Pinaco 
teca nazionale e dalla Uru 
versita. La Biblioteca comuna 
le e la Cassa di nsparmio lo 
caii presteranno preziosi vo 
lumi antichi con incision! trat 
te da opere dell'arttsta. Altn 
prestatori italiani: U Gabinet 
to disegnl e stampe degli Ul 
fizi; la Gallena estense e tl 
Museo civico d'arte medioeva. 
la a moderna di Modena; 1 c) 
vici Musei a Gallerie dl Reg 
gio Emilia; la Chiesa dl San 
Pietro in San Polo d'Enza; la 
civica raccolta della atampt 
* BertareUi» di Milano; il 
Gabinetto nazionale delle 
stampe, la Galleria nazionale 
d'arte antica, la Galleria Bor 
gheaa, la Galleria Spada in 
Roma. Oall'estero: la Gemael 
degalerie del Kunstlstorisches 
Museum e I'Albertina graphi 
sche Sammlung dl Vienna; l) 
Louvre, I'Ecole natlonale Su 
parteure daa beaux-aru, la Bi 
bliotheque national* a la col 
taalOM Fbdor lo Parlfl; il Mu-
a*a daa beaux-arta di 

i\Ton po§sono otte-
nere giustuda i 
dipendenti degli 
enti loeali 

Cora Unlta, verso la fine del 
1966 il giornale ha pubblicato 
dmersi articoli riguardanti la 
mcostUuxumaltta delle Gbmte 
provinciali amministrattve in 
sede aturisdiziondlm. Infatti, 
d'aUora, nessum GJA. ha 
piu trattato h qitestioni em-
mmUtrative dei dipendenti 
degli enti locali. i quaU, per-
tanto, si vedono preclusa ogni 
possibWta di ottenere uno 
gtusta risoluzione dei loro 
problemi-diritti per i quali 
avevano dovuto adire le vie 
legalL E' mai possibile che 
nessun nostro parlamentare 
abbia tnoltrato al competen-
te mmistero una mterrogazio-
ne o mterpellanza in meri-
to, oppure presentato una 
proposta di legge onde risot-
vere in qualche modo una 
question* di tarda tmportanxa 
e che mteressa tutta una ca-
tegoria di lavoratori? Non 
credo che ta question* sia 
meno importante di tante ol
tre che si discutono in Por
tamento. Si tratta di lavora
tori che da anni attendono 
di ottenere i loro sacrosanti 
diritti. 

Cordiali saluti. 
FEDERICO ALARI 

(OspltaJetto Bresciano) 

n problems KUlerato dal totton 
« dl Mtmaa importsma * la il-
tuasioaa rmppreMOUu. circa la 
lmponiblUta per 1 dip«Mhntl d*-
fU mti locaU dl ottwan giuti-
<la, rlspoode a Mrttk. 

ta stma dlscunlan* mnntl «l!x 
commiHioiM AOmri ca«tituzioiiaU 
della Camera del diaegno dl legge 
n. 434, presentato dal govemo Leo
ne dopo 11 19 ma«cto del 1968. 
sull'istltuzioDe del tribunaU refto-
DJJI ammlnietraUvl BOO contort* 
quanto alia eolledta attuaxione de
gli cteaol. 

Tuttavla la respob^abUitS dl 
quanto e«eade non pu6 tarsi rt-
Mlire. come da qualche parte w\ 
* tentato dl fare, alia Corte Coeti-
tuzioQale, cba cos le eentenae Q, 
30 lo data 23 muto 1987 e n. 33 
in data 20 aprlla 19SS ba dtcblara-
to la UlegitUmitt cosUtuzkwale rl-
spetUvamente delle norma cne re-
golano la compoflriooe delle Glun-
te proTindall amrnlnlitreUve in ae-
de giurlMUstonale e delle norma 
sulla competenta delle stease Glun-
te; ne al Farlamento nel «uo oom-
pleMO, che non avrebbe proTve-
duto flnora a oolmare la lecuue 
create dalle eentenae della Corte. 

ancbe ta queeto caso le rerpon-
eeblllU aono beo prectae e tooca* 
no tutto ai gorerru e alia inafgio-
ranae dl oentro e d) centro-atol-
stra che banno guldato U nostro 
Paese in que*U vent'annl, che non 
solo non hanno dato attuaxlone 
alle rlforme prevlste dalla Coetl-
tualone, ma banno bnpedlto che in 
Parlamento si formasaero magfio-
ranse dlspoete a naUsaar* le rl-
(onne. 

Coal ad esempio, lnsieme alia 
realinazione delle regionl, 1 gover-
nl banno impedlto la creation* de
gli organ! dl giustizia regional! 
prerisU dall'ait. 13S della Ccetltu-
alone e la revlaione degli organ] 
dl giuriscUalone speciale eslstanU, 
nel terrrlne di cinque anni prrrl-
•to dalla Costitudone eteem. 

II compagno Alarl conosce e cer
to ana parteclpato e partectpa 
alia nostra nt(t che vsnteanala bat-
tagUa per l'attuaeloae ed appUca-
atone della Costltuslone • conoece 
altreel qua! e l'lmpegno del Par-
Uto nel Farlamento a nel Paeae, 
perche rordlnamento democrattco 
prevlsto dalla Coetltustorje al rea-
liasl. 

ImportanU riaultatl sono tUU 
consegultl, ma alamo ancora lon-
tanl dairaver realioato la Jtepub-
bltca democmtlca ftm&ata nd la
voro. 

Oocorrono lunghe a difOcUi lotto 
del lavoratori e del democraUd: 
In queste lotte 1) PCI sara in pri
ma file, come eonpre e awenuto. 

ANTONIO CARUSO 
(Deputato del PCI) 

Ringraziamo 
quest! lettori 

Cl e impossiblle ospitare 
tutte le letters che cl perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no e 1 cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabo-
razione b di grande utilitk per 
il giornale, il quale terra con
to sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni critiche. 

Oggl ringraziamo: Ludovico 
S., La Spezia; un gruppo di 
student! privatisti, Messina; 
Marcelio B„ Milano; A.D., Ro
ma; Luigl ZAMBRONI, Vare-
se; Paolo GARAZZINO, Savo-
na; R.L.. Trieste; Luigi MAR-
SILLI, Bottrighe (Rovigo); 
Raifaello ABERNIACAR, LI-
vorno; Francesco DE VITA, 
Taranto; Rosario TERMINI, 
Torino; Pietro MORIN, Trie-
ste; gli atudenti R.R. a F£>., 
Brindisi (la cul lettera e in-
teressante ma assolutamente 
troppo lunga); Severino LEO-
NI, Milano; Adolfo DE MEO. 
Roma; N.M. (Imperial; Anto
nio NOTTOLA, Napoli; Lino 
CAFARELLI. Milano. 

— Un ringraziamento partl
colare a Vito AUGELLI (Mi-
nervino Murge) che lnsieme 
alia sua lettera ha Inviato 5 
mila lire per IVnita. 

— Ringraziamo anche gli ex 
combattenti de] *15-'18: Dome-
nico ALVIANO, Pollstena (R. 
Calabria); Giorgio TIROTTA, 
Roma; un gruppo di ex com
battenti di Flrenze; Gino GUI-
DI, Ancona; Esule CAZZOLA, 
Ferrara. Segnalicmo loro l'ar-
ticolo sulla questione dell'as-
segno vitalizio pubblicato dal 
nostro giornale 1U agoato sul-
redisione di Roma e 11 13 ago-
sto su quella dl Milano. 

aerivere letters krevt Indlcaade 
e m-GM deaMers eke m cake 

•ea wemyaia D pnyrfa 
I* BtactalVU tatitre M 
e tiflate, • sea I 

to tele mfleaalaai • Vm 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

Nall'ambito del Festival naztonaia della stampa comu-
niata cha avra luooo a Livorno dal 9 al 1« aettembre 
19M. orgattioato daila Saziona dai Ferrovieri Comu-
niati > A. Marti - di Livorno. con il patrocinio di Via 
Nuova, ai avoeaara un Concorao iotografieo naxtonale 
acwrto a tutti I lattori. 

R E G O L A M E N T O 

1. E' Indacto un eoncorao fotoorafico riaarvato a tutti 
I dteattanti. 

1. I tantJ dal eoneorao aono: 
a) « CONDIZIONE OfERAIA » 
b) UKRO. 

3- La foto — in bianco • naro — davono avera il lata 
tra i 30 a i 40 em. 

4. Ogni concorranta pud prea*nt*ra 4 foto par tarn* 
mumdo ad ease il taoliando di partecipazione. 
Hat rvtro ogni foto dava racara, in stampatello, co-
gnoma, noma a indirizzo dell'autora a eventualmen-
te> il tholo doil'opara. 

5. La foto davono aaaara racapitata entro il 31-60 , 
alia Sogrotaria del Concorao fotografico di Via Nuo
va c/o Saziona Comuniata * A. Maffi > • Via Donnini 
• 57100 UVORNO. 

f. Lo foto partacipatiti al concorao di cui non sari 
etata oaplicrtantanto richiaata la rastituzione (la 
quale dovra eaaere accompagnata da 500 lira per 
apeaa in francobolli) faranno parte dell'archivio dl 
Vie Nuovo che potre utilizzarle per i auoi aervizi. 

7. Le foto premiate saranno pubbiieate au Vie Nuove-
t . L'eaaegnazkMie dei premi sera fatta dalla Giuria e 

II auo giudizio aara irtaindacabile. 

9. La Giuria a compoata dal direttore o da un redatto-
re di Vie Nuove e da vari specialist!. 

10. La premiazione ewerra nell'area del Festival, mar-
tedi 9 aettembre alle 17. 

11. II prlmo e il aecondo premio par tema, consistent! 
in due targhe. aono meaai in palio da Vie Nuove; 
altri 3 premi per categoria dalla Sezione • A Maffi • 
di Livorno, Inoltre verranno assegnati 10 premi con-
aiatenti In abbonamenti aemeatrali a Vie Nuove. 

SCHEDA Dl PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Titolo libero . . 

1 

2 

3 

4 

Titolo condizione operala 
# * * f l * I I I H a ^ l i i * ^ f t l f l t f f t l f l l « l l 

1 

2 

3 

4 

• « f » * « e w » 

w w m w m n « i 

i * * * t f M * t i « « * » H i a a a M i a t f t t « l l i t l a i 

Nome „ 

Cognome 

Via 

C.A.P Citta 

Editori Riuniti 
VHel^BBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBMB^glglHHgH^gHtfeHBla 

Giulio Cesare Italiani 
Paolo Graldi 

CINQUE 
CONTRO 
Busta con cinque manifest! a color! 
f.to 33.5x48.5 - L 1.000 

Cinque momenti della nostra coscienza pubbliea 
cinque nuovi manifest! della contestazione. 

EDITOR! RIUNITI 
OaBasnBBBBaBaSaaBBlBBBBBBBBMBaaBBBBBBaBBBBBBBBBaBaSBBBBBBBBBBBaaaaBaaBBaBB) 

MANIFESTI DELLA 
GUERRA CIVILE 

IN SPAGNA 
A cura di Rafael Alberti 

e Maria Teresa Leon 
10 manifest! a color! in grandezza naturale 

racchiusl in carte I la L. 3500 

I monifeati piu aignlficativl che ehiarharono II popole 
• l ie lotta per la liberie della Spagna. In essi rivive ta 
ejoffoaa e tragica epopea degli anni trenta, il batte-
afmo politico della prima oenerazione antifaseiata. 

Editori <gs> Riuniti 
Alberti, Bini, Del Cornd, 
Qiannantoni 

L'AUTORITARISMO 
NELLA SCUOLA 


