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II dibattito sulla 
storia del PCI 

IL PROBLEMA 
CURIEL 

Enzo Modica risponde ad Ambrogio Donini - 1 conlri-
buti di Stefano Merli e Eugenio Garin -1 tempi«fer-
rei»: si devono comprendere ma non giustificare 

Pubblichiamo oggi la rispo-
tta del compagno Enzo Mo
dica att'articolo del com
pagno Ambrogio Donini su 
CurUL 

Non so cosa penslno gli sto-
rtol sull'uso delle fonti di do-
eumentazlone «vlvente». Io 
che atorlco non sono, penso 
che siano di Importanza fonda-
mentale. Ma proprlo a me, che 
ho svolto la ricerca su Curiel 
utlllzzando quasi escluslva-
mente fcestimonianze oral] (e 
declne e declne dl testlmonlan-
w) doveva rivolgere il com
pagno Donini questo rlmpro-
vero? Fu proprlo uno del re-
censorl meno benevoll del mio 
lavoro, Enzo SantarelU, a rico-
noacere che 11 mlo dlscorso, 
per essere «Imbastlto sulla ba
le dl testlmonianze oral! ac-
euratamente rtcercate » h « un 
enmplo notevole, nella storlo-
grafla della Reslstenzas; ed 
Eugenio Garni «raccomanda» 
la mla lntroduzione alia pri
ma raccolta di scrittl dl Curiel 
proprlo «per le molte notizie 
e testlmonianze che racco-
glle ». 

Non e dunque questo, alme-
no per me, 11 problema. Le 
testlmonianze dl cul parla Do
nini ml erano ben note, com-
presa la sua, e personalmen-
te non ho mal dubltato che 
la venlone da esse offerta fos
se nella sostanza esatta (dico 
nella toatanza perche ho nota-
to Invece che su molt! parttco-
lart la memorla pu6 gioca-
re a chlunque bruttl scherzl). 

Ma anche Merit conosce-
va quelle testlmonianze. e tut-
tavla nel suo lavoro. che e mol-
to serlo ed accurate e tutt'al-
tro che « affrettato » non le ha 
aceettate come valide, non so
lo per obbedlre ad una sua vi-
stone poiitlca e culturale, ma 
anche perche ha trovato nel-
l'archlvlo Tasca una prova di 
fatto. una dlchlarazlone sotto-
scritta dallo stesso Curiel In da
ta 10 maggto 1939, In cul egll 
parla della sua « fresca seppu-
re profonda, risoluzione dl en-
trare net partito » (soclalista). 
Possiamo rlmproverare a Mer
li dl non avercl creduto quan-
do gll abblamo detto e rlpetu-
to ohe Curiel «sl feces so
clalista per dlretttva del PCI; 
ma quanta abbtamo nol stes-
sl contrlbulto, nel passato, a 
one-re dtffldenza verso nostre 
Interpretation! troppo schema-
tlche e dl comodo dl fatti sto-
rlcl ben altrimentl complessl? 

Non rlpeto ora ol6 che ho 
scrltto su « Critica Marxlsta» 
a auir«Unlta» per splegare 
quanto a mlo awiso, l'lnterpre-
tazlone di questo dato blogra-
flco sla lmportante sul piano 
storico e sul piano politico. Sta 
dl fatto ohe nessuno flnora ave-
va rlsposto a Merll, e la sua 
venlone rlschlava perclo dt fa
re testo fra gll studiosi (tan-
to ohe Eugenio Garln l'aveva 
soatanzlalmente accolta, pur 
oollocandola in una prospettl-
va plu rlgorosa, In una sua fa-
mosa e tondamentale conferen-
aa au Curiel) e veniva perflno 
utiltzzata a finl di agitaztone 
antioomunists da gruppi di 
nostrl awersarl. 

Ml aorprende percld che Do
mini aoUovalutl rimportanza dl 
una rtaposta che sorregga le 
ripetute testlmonianze orall, 
•ue e dl altrl, sulla base di 
una lrrefutablle documenta-
•lone d'archlvlo. 

Inline, c'e da dire ancora 
sul mento del 

«problema Curiel». Chi ha 
mat parlato dl « disgregazio-
ne»? Tutti coloro che si so
no occupatl dell'attlvlta dl Cu
riel tra 1 socialist!, da Merli a 
Garln al sottoscritto hanno 
chiaramente indicate 11 carat-
tere profondamente unltario 
delle sue posizionl e della sua 
lotta contro I'ala anticomunista 
del socialismo italiano. Ma ci6 
non lo obbltgava affatto a 
« farsl» socialista, e « strumen-
tale» pud dunque definir-
si (« strumentale » nei confron-
ti dl Curiel prima ancora che 
net confront! del Partito so
clalista) la decistone del dirt-
gent! del partito che a c!6 lo 
Indussero. E questa decisione, 
aggiungendosl alle severe re-
gole della cospirazlone, non 
pud non aver determinate un 
certo, sla pur temporaneo, dl-
stacco dt Curiel sul piano orga-
nlzzatlvo, dal partito comuni-
sta. Erano altrl tempt, dl ac-
cordo, erano tempi «ferrei»: 
lo si deve comprendere, ma 
non percio si deve tutto gm-
stiflcare. E non cl pub e<!se-
re motive dt «amarezza» per 
nessuno nell'eserclzio di una 
crlltca obletttva che Ulumlni, 
nel grande quadro dl una giu-
sta lotta, anche Umitl ed er
ror! che la nostra odierna espe-
rlenaa poiitlca rlfluta. 

Enzo Modica II guerriero cheyenne Gambe dl Legno 

Nuovi inediti dell'autore del « Pasticciaccio » 

La meccanica di Gadda 
Un romanzo frammenlario che riscopre in chiave di farta tragica gli element! di tran-

siziene fra un'epoca e I'altra sullo sfondo della Milano della prima guerra mondiale 

Notizie 

0 L'lcena r u m * una dal
le scoptrte arllilkhe dl 
maggler rlllevo dal XX M -
cole. Cosl al 4 asprano II 
note critics d'arte wvlatlco 
Viktor Lazarev nel presen-
tara II suo llbro sulla pit
tura nazlonalo dal medloavo. 

Lo ahidlo dl Laiarav a sta
te subbllcato dalla casa edl-
trice moscovfto • Nauka». 
Nal libra uno raccoltl ma-
ttrlall concarnentl pltlor) 
ruitl del medio avo, I loro 
inolMH dl lavoro, gll affra-
achl • (e Icon* dallo catto> 
droll d| Mosca • dl altre 
elite. 

La vicenda contenuta nel 
nuovo «romanzo» di Carlo 
Emilio Gadda, La meccanica 
(ed. Garzanti, pp. 151, L.1800) 
ha come cornice la Milano 
della prima guerra mondiale. 
Alcuni branl dell'opera, esat-
tamente tre, erano apparsi in 
apertura del volume Intltolato 
/ raccontlAccoppiamenti giu-
diziost (dello stesso ed. Gar
zanti; 1963) e gia davano una 
vlslone chlara dl un insieme 
ohe, in entrambi 1 libri, rlma-
ne incompiuto. Alio state at-
tuale cl trovlamo di fronte un 
affresco dlviso in trittlco, nel 

Suale 1 protagonlstl — Zoral-
a, Lulsln e Paolo — sono 

portatl uno dopo 1'altro al cen
tra del racconto. Come se si 
trattasse dl tre ritrattl collo-
cati sopra uno sfondo, quello 
dell'epoca, ma claacuno con 
paesagglo diverso, che e poi 
quello del proprlo passato e 
della propria condlzlone o ge-
nesl sodale. 

La soena si movimenta Is 
cadenze di operetta nella mi-
ziale presentazione di Zoraide, 
belllssima popolana veneta, 
che ablta in una casa a bal-
latolo della vecchia Milano 
sotto gll sguardi insinuanti e 
malevoli delle vicine, esposta 
alle volgarl bramosie dl un 
cugino posticcio, I'ex-barblere 
Gildo, mentre 11 marlto e In 
guerra. Slamo nell'ottobre del 
1915. Dato che Lulsln si tro-
va sulle baize del Trentlno, 
e terse per far si che la soena 
rest! a Milano, nella presenta
zione di lui si rlsale ad epi-
sodi che precedono la parten-
za della balda gloventu ver
so 1 disagi e 1 tanghl delle 
trincee. Ed b la Milano delle 
prime lotte operate e degli 
alborl della «Umanitarla» 
che a poco a poco rlsorge dal
la memoria e che da una (1-
gura all'uomo, Luigi Pesslna, 
operalo autodldatta, spedlte In 

guerra dalla teppaglia interven-
tista e protofascista. 

II triangolo si chiude sull'al-
tra figura, quella dell'amante, 
11 o giovinetto» di buona fa-
miglia, Paolo Velaschi, figlio 
di un notalo che sin dai piu 
tenerl annl aveva messo In 
luce genlo e passione per la 
meccanica. Sembrava una 

Cento anni d'arte a Milano 
«Milano '70-'70: un secolo dl 

arte* e il titolo della serie di 
tre mostre dedicate alTarchi-
tettura e urbatustica, alle art: 
maggiori (pittura e scultura) 
• alle artl minori (grafica ap-
pllcata, ceramiche, mobili, ar-
genteria), che in tre anni ver-
raano allestite nelle sale del 
Museo Poldi Pezzoli. 

La manifestazlone, organiz-
•ata dal museo con la collabo-
xaolone dell'c Associazlone A-
mid del Poldl Pezzoli*, in-
tende documentare, attraverso 
una selezione di materiale pro-
veniente da raccotte pubbliche 
e private, 1'attlvitd artistica di 
un secolo, dal IB70 ad oggi, 
nella metropoli lombarda. Essa 
comprendera tre periodi distin-
U: dall'Unlta d' Italia alia 
Grande Guerra; dal Primo al 
Secondo Conflitto Mondiale e da 
quest'ultimo ai giorni nostrl. 
Offrtra al pubbllco una COM-
acenca, U piu posslbile organl-
t a e oompleta, delle correnti 
wtlatiobe e del protagonisti che 

caratterizzarono le forme d'e-
spressione nell'arco di cento 
anni. 

B primo perioda, dall'Unita 
alia Grande Guerra (1870-1914) 
e il tema della mostra gia in 
corso di preparazione, che si 
terra dal maggio al giugno 
prossimo. In essa emergono i 
nomi e le opera dei maggiori 
protagonlstl e personaggi di 
quasi mezzo secolo: dagli ar-
cbitetti Mengoni, Beltrami, Boi-
to, Sommaruga e Sant'Elia al 
pittori e gli artisti della Sca-
pigliatura fra I quail Cremona, 
Ranzoni e Grandi; dai divisio-
nisti come Segantini. Previati 
e Grubicy ai futurist! Boccio-
ni, Sironi. Carra e Funi ed ai 
simbolisti come Romani e Mar
tini. B settore dedicato alle 
arti decorative presentera ca-
polavori di ebanisti che contri-
bulrono fra 1'altro alia affer-
mazione del « Liberty », dl ar-
gentieri, dl artigiani e di mae
stri del vetro, nonche scultu-
re, manifesti, lampade, dise-
gni e caricature. 

stramberla preoccupante, agll 
onesti borghesl di famlglia. 
Ma tutto torna utile al bucra 
momento, e la madre di lui 
pensa appunto di sfruttarla 
per sottrarre il figlio agli ob-
bllghi di guerra. Paolo venne 
coUocato come operaio presso 
l'officina di un amico indu-
strialone. Ma una serie di let
ters anonime addensa oscure 
mtnacce sull'awenire Imme-
diato del giovane. A spedirle, 
per tramare insidie alia cop-
pia adulters, e owiamente U 
geloso barbiere, Anche la 
mamma Velaschi, donna Te
resa, deve rassegnarsi all'ine-
luttabile. E, nella sospenslone 
del frammento, e una fine 
amara; la commedia grotte-
sca prelude al tragico. 

La costruzione triangolare 
potrebbe far pensare alltm-
mobllita di una figura geome-
trica. Ma occorre dire che, 
plu che dalla struttura rlgida, 
il racconto e dato dalle am-
plificazioni e divagazioni che 
solo a colpo d'occhio fanno 
pensare a festoni barocchl 
(soprattutto quando sono de^ 
tati da vezzl Iinguisticl o dal 
gusto della parodia). Piu che 
ornament!, sono divagazioni 
funzionall che riportano di 
continuo, come neirandirlvie-
ni del pendolo, al centra delle 
oscillazioni. 

Nella Meccanica si osserva 
un doppio dinamlsmo. In pri
mo piano e'e 1'intreccio e la 
reciproca influenza di una vi
ta umana sull'altra, con le in-
time tonalita di ciascuna che 
l'autore riesce a scorgere, 
traducendole a livello estetl-
co-rappresentativo In varl 
modi: recita grottesca (Zo
raide o Gildo) o elegia scan-
zonata (il Luisln) o comme
dia borghese (la famlglia Ve
laschi) o idillio ironico (le 
corse in moto di Paolo e le 
sue fregole amorose). Dallo 
sfondo, un dinamlsmo analogo 
muove verso le figure di pri
mo piano e le assorbe, le 
schiaccia, le rldimensiona nel 
moto del tempo e delle vi-
cende collettive. 

Cos'e allora la a meccani
ca »? Anche se vogliamo per-
cepirla, in allegoria, si distm-
gue 1'intreccio dei due plan! 
maggiori: fra totalita e parti-
colari. Le figuration! deU'af-
fresco sono impostate su te
rn! e motivi diversi. Blsogna 
tener conto che Gadda sort-
veva quest! frammentl nel 
1928-^9, eccetto il capitolo sul
le « origin! » di Paolo che re-
ca la data dell'agosto 1924. 
Reduce egli stesso dal con
flitto e dalla prlglonla, lo 
scrittore rifietteva a quei tem
pi sull'esperienza collettiva 
della propria generazione, e I 
riflesel dl questa riflessione 
hanno intriso le sue prose che 
precedono il PosHcclacclo. 

C'e di mezzo una frattura, 
ma non tutto e netta dlvisio-
ne fra un prima e un poi, ad 
esempio fra l'epoca del caval-
Ion! (quell! che ancora circo-
lavano in cltta, fra 1'altro per 
tralnare 1 carri dello spedi-
zloniere Gondrand) e quella 
in cui, accanto alia vecchia 
forza-trasporto, muovevano 
ordignl semoventi, congegni 
automobili e sparacchiantl 
moto Guzzi che inebriavano 
di orgoglio 1 giovani leoni, 
stordivano ) passanti e annun-
ciavano un'era automatica. La 
meccanica arrlvava appena 
all'orizzonte dell'uomo fuori 
dei laboratori tecnici e del 
plant industrial!. A poco a po
co 11 passato si concellera 
(cavalli e altre cose) nel tem
po ohe scandisce le ore dl ben 

altro meccanlsmo sulla sensi-
bile inerzia e sul compiaci-
mentl e torment! esistenziall 
(«I'orto barocco dei dispia-
ceri»). 

Se tutto questo nasce da 
una riflessione, bisogna inten-
dersl anche sul modi In cul 
questa forma di pensiero si 
svlluppa. La critica piu re-
cente, nello stesso studio dei 
dati Iinguisticl, accantua or-
mai rindaglne sui caratterl 
speculativi o «teoretici » del
l'opera gaddiana. Si veda in 
proposito l'ottimo « studio » di 
Gian Carlo Roscioni (ed. Ei-
naudi, 1969), La Disarmonia 
prestabtlita. Ma nella trap-
presentazione» di Gadda si 
scorge piu una premessa che 
un approdo teoretico. II suo 
spaziare fra il partlcolare epi-
sodico e la totalita non e mal 

sintesi, neppure a livello lin-
guistico, proprio perche gioca 
nella divagante sorpresa. E' 
piuttosto un pretesto per ar-
ricchire 1 motivi dei capltelU 
sulle strutture immobill. E' un 
gioco che richiama e asslml-
la in dlscorso le cose e gli 
episodi molteplici che popola-
no il mondo. Ma e soprat
tutto per rappresentarll, e si 
resta cosl sul terreno estetico 
per quell'amore d! analogla e 
d! equidistanza che in Gadda 
assorbe ogni dato speculativo. 
L'approdo a una sintesi o a 
una nuova legge che possa co-
ronare lo sforzo della rifles
sione, e lontano, nella prospet-
tiva di un cannocchlale co-
strulto ad arte con lentl de-
formanti. 

Michele Rago 

Mostra a Roma 

Antica arte serba 
Vivo succosso rlscuote o Roma la mostra dl Antica Arte Serba 

allettlto nelle sole del Palozzo Venezla. La mostra, che e orga-
nlzzala nel quadro degll accord) culturall tra Jugoslavia e Italia, 
presents oltre trecento opere datablli dal X I I al XVIII secolo e 
offre un profllo assal rlcco dello svlluppo ortginale della civllta 
artistica serba In rapporto con Blsanzlo e con la chlesa dl Roma. 
La gran parte del « pezil », prezios) anche per la storia nazionale 
serba, provengono dal Museo Nazlonalo d| Belgrado. 

Alcuni frammentl dl affreschl staccatl documentano II grande 
fondamenlo della cultura artistica blzantlna su cul crebbe I'arte 
serba. Oltre quaranta Icone dal XI I I al XVIII secolo costltulscono 
II centro della mostra e II masslmo splendore della pittura serba 
non murate. Largo posto e stato fatto agll oggettl devozionall, agll 
arrodi llturglcl, agll argent) e al monill, tuttl oggettl d'arte nei 
quali la fantasia creatrlce del serbl ha profuso tesori d'invenzlone o 
dl tecnlca attraverso I secoll. II catalogo della mostra e rlcca-
mente Illustrate a color! e In bianco e nero • contlene un utile 
sagglo dt Mlrjana Tallc-DJurlc sulle vlcende storfche della cultura 
artistica serba. 

Dalle libere pianure alia «civilta» 

Pellirosse 
in esilio 

I ricordi di un guerriero cheyenne 
che combattd contro Custer e di-
venne poi giudice - LO stesso Custer 
cap. it dramma degli indiani - Come 
i bianchi consumarono un vero e 

proprio genocidio 

Quando, un po' meno dl un secolo fa, si 
sparse la voce che sulle Colline Nere, nel 
Montana, e'era l'oro, un Husso, lnarrestabi-
le di gente si riverso la. Che cosa restava 
da fare ai pellirosse nomadi, ai quah, fino 
a quel momento, i bianchi avevano lasclato, 
in quella zona, liberta di caccia? II generale 
Custer, perfuio lui!, intul come sarebbe an-
data a finire: « Sovente penso - sensse poco 
prima di essere massacrato (1876) dal Sioux 
Uncpapa di Toro Seduto e Oglala di CayaUo 
Pazzo e dai Cheyenne — che, se fossi un 
Indiana, preferirei andare incontro al aestt-
no insieme con guellt del mo popolo che 
rimasero fedeli alle Pianure libere e aperte, 
piuttosto che rinchiudermi nei ristretti con-
ftni di una riserva e II beneflciare delle bene-
dizioni della civllta, mescolate senza limite 
o misura ai suoi vizis. E cosl fu. Custer 
raorl, con tutto il suo famoso reggimento di 
cavalleria, sul Little Bighorn. I ricordi di un 
guerriero Cheyenne, Gambe di Legno, tra-
scritti, e pubblicati nel 1931, da un medico, 
T.B. Marquis, vengono adesso tradotti in 
italiano {La lunga marcta verso I'esiho, Ru-
sconi editore, Milano, 1970, pagg. 329, L. 3.500). 
Non e che aggiungano molto — se non qual-
che altra pagina assai bella — al racconto 
di Alee Nero, un guerriero dei Sioux Oglala 
(cfr. Alee Nero parla, di John G. Neihardt, 
Adelphi, Milano, 1968), per quanto riguarda 
la cronaca della battaglia e la rievocazione 
degli usi e costumi delle tribii. 

L'interesse magglore della narrazlone e 
percib nell'ultimo capitolo: Un uomo vecchio 
e ammansito. Anche i Cheyenne del Little 

Bighorn, infatti, alia fine si 
rassegnarono alia « riserva». 
Ma quale alternativa seppe 
offrire loro la civilta bianca? 
A differenza di Alee Nero, 
Gambe di Legno era « iicco », 
«integrato ». Nella « riserva » 
faceva il giudice, con uno 
K stipendio » mensile. Eppu-
re: «Ai veccht tempi aveva-
mo buont guarxtori — scri-
ve —. Pub darsi che non co-
noscessero tante malattie 
quante Tie conoscono t dotto-
ri bianchi, ma i nostri me
dia conoscevano piu cose su-
gli Indiani e sapevano me-
glio come parlare con loro. 
Allora, non morivano tanti no
stri giovani quanti ne muoio-
no adesso.... 

«E' arrivata una lettera da 
Washington. Dice che gli In
diani che hanno due o piu 
mogli devono ripudiarle tut-
te eccetto una. Tu, nella tua 
veste dt giudice, devt fare 
in modo che i Cheyenne 
obbediscano a questa ordi-
nanzaa. 

«A sentire queste parole il 
cuore comincid a pestarmi 
il petto.... Mi ci voile mol
to tempo per pensare a co
me avrei detto alle mte mo
gli quello che stava per sue-
cedere. Pot diedt tempo a 
quella che ripudiai di sceglie-
re U luogo dove si sarebbe 
trasferita. La mm prima mo-
glte, piU anztana, mi aveva 
dato due flglie; la piu gio
vane nessun figlio. Mi parve 
che dovesse essere quest'ul-
tima a lasciarmi. Avevo il 
morale a terra. Quando ven
ne un carro a prendere lei e 
le sue cose, uscii dl casa e 
andai a sedermi su un'altu-
ra a un centinaio di metri. 
Non rtuscii a dirle una paro-
la, Sembrava che non potessi 
nemmeno muoverml. Non po-
tevo fare altro che restore 
la seduto, con gli octhi fissl 
a terra. 

tiTutte e due le mie barn-
bine sono andate a scuola 
alia missione del frame Ton
gue. Erano interne nei mesi 
scolastia. Ogni domenica an-
davamo a prenderle e le por-
tavamo a cosa. Negli altrl 
giorni andavamo a trovarle 
alia missione. Le vedevamo 
qualche minuto.... Mia mo-
glie e io... eravamo contenti 
per le nostre figlte. " Avran-
no una vita piii tranqutlla 
e fehce della nosti a ", ci dt-
cevamo. Ma la nostra flglia 
piu piccola si ammalb a quat-
iordici anni. Speravamo che 
sarebbe quanta presto, ma 
invece peggiorb. S'mdeboli al 
punto che non pote restore 
alia scuola. Tornata con not, 
conttnud sempre piu a peg-
glorare Un giorno il suo spi-
rito tomb alia Grande Medt-
etna 

<(Allora tutto il nostro af-
fetto si riversb sull'altra ft-
glla Diventb donna: una don
na che sapeva leggere t li
bri dei bianchi e scrivere let-
tere ai nostri amid lontani. 
Ma anche lei si ammalb, co
me la sorella minore. Soffri 
per tutto un inverno, depe-
rendo a poco a poco. Ogni 
pomeriggio bruciava dt feb-
bre. Ogni notte tl letto era 
imuppato di sudore. Ogni 
mattina tossiva fino a stroz-
zarsi.... L' erba cominclava 
appena a spuntare quando la 
seppellimmo nel cimitero del
la missione. E U mio cuore 
andb sottoterra con let. Da 
quel momento ho capito che 
la scuola dei bianchi non va 
bene per i bambini indiant 

a C'e qualche bianco che 
dice: " La terra che avete e 
buona. Dovreste essere ric-
cfti " Sembra che non capi-
scano che gli Indiani non 
sono nati contadinx t>. 

Non ci sono commenti da 
fare. Cosl e andata: cosl e 
stato consumato un genoci
dio. Questa e una fotografia 
del genocidio, appunto. Mario Ronchi 

Dopo la «defenestrazione» di Cavallari 

Crisi al «Gazzettino»: 
una storia esemplare 

del giornalismo dc 
Perchfc i l direttore e stato bruscamente allontanato - Le dimissioni per 
protesta di 5 redattori - Per i dorotei scomoda anche la sola «modernit&» 

VENEIA, marzo. 
Siamo a Reeoaro, un paio 

d'anni fa, oel corso d'uno dei 
consueti convegni dell'Unione 
Italiana Stampa Cattolica. Fra 
i relatori figura Alberto Ca
vallari, allora inviato « di pun-
ia» del Corriere della Sera. 
Espone idee non proprio irivo-
luzionarie, ma certo, in quel 
momento, abbastanza incon-
suete per il giornalismo ita-
Jiano. Dice infatti che, per 
superare la orisi in cui si di-
battono, i quotidiani in Italia 
debbono finirla d'essere uno 
strumento per imporre gli in-
teressi o le copvinzioni della 
proprieta, debbono trasformar-
si in « servizio pubblico *. So-
stiene la necessita di respon-
sabilizzare le redazioni, i sin-
goli giornaiisti, di fare del 
giornale un lavoro d'equipe, 
rigoroso e documentato. 

Al convegno e presente an
che l'on, Mariano Rumoir. In 
toni flautati, di fronte ad una 
platea non priva di scettici-
smo, si confessa una sua per-
sonale insofferenza per la 
piaggeria e il servilismo. Si 
pronuncia per un giornalismo 
libera, aperto aMa critica e al 
dibattrito. Alia fine di quello 
stesso anno, il 1968, Caval
lari viene nominato direttore 
de II Gazzettino. Negli am-
bienti informati si ammette 
apertamente che dietro quella 
nomina c'e l'intervento del-
1'on. Mariano Rumor. Proprie-
taria del Gazzettino e la Edi-
toriale San Marco, una socie-
ta strettamente controllata dal
la Democrazia Cristiana ve
neta che ne affida la presi-
denza — tanto per non avere 
preoccupazioni finanziarie — 
ad uomini poi collocati alia 
testa di istituta bancari. 

II giornale e vecchio, polve-
roso. Articolato sulle sue quat-
tordici edizioni locali, ha fatto 
del provincialismo la sua ra-
gion d'essere, in cio identi-
ficandosi straordinariamente 
con il tipo di gestione del po-
tere messo i n pratica dall a 
Democrazia Cristiana. Se ad 
esempio Rovigo protesta con
tro Verona per un canale na-
vigabile, questa protesta tro-
va sfogo nella pagina di cro
naca del Polesine, mentre in 
quella Veronese si sostiene 
esattamente il contrario. Dal
la prima all'u'Itima pagina il 
giornale e concepito come 
una cassa di nsonanza del 
governo, deli'Autorita quale 
essa sia. La propaganda del
la DC, delle sue amministra-
zioni, dei suoi esponenti, e con-
tinua. diretta, non conosce me-
diazioni e ad ogni campagna 
elettorale si fa sfacciata ed 
asfissiante peggio che su un 
organo di partito. 

Cavallari chiede ed ottiene 
— almeno suHa carta — ga-
ranzie per cambiare questo 
stato di cose. Si presenta con 
le credenziali di efficace inter-
prete delle ambizioni moder-
nizzanti del neocapitalismo 
lombardo. D suo curriculum 
di giornalista brillante, ag-
giornato, « europeo », solletica 
I'amor proprio di uomini po-
htici di formazione integra-
listica e provinciale che il 
gioco del potere ha proiet-
tato ai vertici, tutti preoc-
cupati di darsi una riverni-
ciata riformistica e ~ per
che no? — llluministica per-
fino. 

La linea politica che lo 
ispira e quella di un convin-
to sostenitore del « sistema ». 
ma che appunto per questo 
si propone di guardare ai 
problemi. e non solo alia lo
ro deformazione propagandi
s t s . Pretende di «far po-
htica », non di legarsi al car
ro di questa o quella corrente 
del partito. Parla del Vene
ta in collegamento alle pro-
spettive di sviluppo delineaf 
dai giandi gruppi industmli 
del Nord e del Mercato Cn-
mun Europeo, anziche lei 
termini consueti di bassa cu-
cina eltttorale. 

Al Gazzettino lo scossone e 
violento H giornale cambia 
aspetto dal punto di vista gra
fica, della presentazione, del
la scrittura. Accanto a sban-
damenti, velleitarismi, cadute 
improvvise, il dato piu evi-
dente e quello di una rottura 
con annose incrostazioni fat-
te di abitudinarismo e di las-
^ismo, penetrate anche m*i 
Icttori, molti dei quali non 
nascondono 11 loro sconcerto. 
I riflessi sulla tiratura risul-
tano negativi, la redazione en-
tra in ensi. Tutto un settire 
di easa si colloca su posizioni 
di «resistenza passiva» 
mentrr: altre forze si appas-
sionano alle possibility che 
emergono di «fare del gior
nalismo », cioe di pervenire 
ad una « scoperta » relativa-
mente autonoma di problfmi 
e di situazioni. 

Appena entrato in carica, il 
nucno direttore e gia discus-
so. A vari iivelli, specie dJl-
la provincia. da certi sindaci, 
da certi notabili se ne chiede 
la testa. Imbarazzo e malcon-
tento si fanno strada anche 
fra quanti hanno patrocinato 
la sua scelta, pur se non se 

la sentono di sconfessarla 
tanto pres'o. 

Ma sono le question! reali ad 
acuire i contrasti. Esplode il 
problema di Venezi3' ^ ^ 
Gazzettino si trova a dover 
fronteggia-re una situazione in 
cui gli orientamenti centrali, di 
governo, appaiono divergere 
da quelli dei gruppi di potere 
locaM. C'e il rischio di provo-
care l'irritazione dell'uno o 
degli altri. Alia crisi di Vene-
zia, subentra la crisi politica. 
II giornale assume una posi-
zione che potremmo definire 
di «destra costituzionale ». 

La preoccupazione e ancora 
una volta per il « sistema », piu 
che per il Partito. Si critica 
duramente il cannibalismo po
litico, il prevalere del gioco e 
degli interessi di gruppo, di 
corrente, in un discorso tanto 
trasparente ehe la DC si sente 
coinvolta ed atbaccata. 

A questo punto, toUeranza e 
automomia, modernita e lar-
ghezza di vedute vanno a farsi 
benedire. II direttore che si e 
permesso di arwmonire perfi-
no il padrone, Than oacciato. 
Senza concessioni alia forma e 
alia buona oreanza, togliendo-
gli perfino la possibilita di 
congedarsi dai lettori, espri-
mendo inteiramente le proprie 

mgioni. Non e un awicenda-
mento, ma una rabbiosa defe
nestrazione. E fatto nuovo, 
singolare, senza precedenti, e 
che col direttore cacciato, se 
ne vanno anche cinque redat
tori; ancor piu che per soli-
darieta con lui, per protesta 
contro l'atto di intolleranza, 
prelud.0 a rHorni ed a chiusu-
re che si sente di non poter 
piu sopportare. 

E' un fatto che non pu6 paa-
sare sottn sjlenzin. Sono cin
que giornaiisti che hanno mes
so a repentaglio la propria par* 
sonale posizione per un gesto 
di principle per un'afferma-
zione di dignita e di coerenza 
professionale e politica in sen-
so lato. Anche questo episodi* 
va aggiunto al conto ormal 
lungo iscntto al passivo d*i 
detentori del potere dei mezsi 
di infarmazione in Italia: dal
la nasciba del movimento del 
giornaiisti democratioi, agli 
scioperi della Rai-TV contro il 
supercensore De Feo. Dovreb-
bero rifletterci quanti pensano 
ad una svolta repressiva e con-
servatrice in Italia, se anche 
quelli che dovrebbero farla 
digerire aH'opinione pubbliea, 
la respingono attivamente in 
numero sempre piu grande. 

Mario Passi 

Controcanale 
TV 7 E LA DROGA . II lungo 
numero unico dedicato da 
TV 7 al problema della droga 
e stato giudicato da alcuni di 
coloro che vi hanno partecipa-
to, rispondendo in studio alle 
domande di Sergio Zavoli, uti
le ed opportune. Possiamo con-
dividere questo giud'tzio sulla 
iniziativa, ma non possiamo 
evttare di sottolineare che 
TV 7 non ha mm sentito il bi
sogna, in passato, di dedicate 
una tntiera trasmissione a 
problemi certo piu scottanti e 
vitali di quanto non sia a tut-
t'oggi, per fortuna, quello del
la droga nel nostro paese. E 
non si tratta di una conside-
razione secondaria. 

Aggiungiamo subito, pero, 
che TV 7 non si e abbandonato 
al clima di esagitazione che 
ha contraddistinto, in queste 
settimane, gli articoli della 
stampa di destra, sempre in
cline alle « moralizzaztoni » di 
tipo jascista. Una maggiore 
precisione nella definizione del
le proporzioni attuali del fe-
nomeno, e vero, sarebbe sta-
ta piu che salutare; cosi co
me sarebbe stato piu serio evi-
tare di scadere nel facile ef-
fetto, portando dinanzi alia 
macchina da presa testlmo
nianze come quella della ma
dre della ragazza romana pe-
rita in un incendio: testlmo
nianze che andrebbero raccol-
te, sempre. con estrema deli-
catezza. Dinanzi a problemi 
come quello della droga, e 
indispensabile, infatti, mante-
nere un atteggiamento razio-
nale e guardarsi dai richiami 
emotiui, se si vuol faie dav-
vero, come si c detto, opera di 
infarmazione e di chiarimento. 

Nel complesso, comunque, il 
numero di TV 7 ha mantenuto 
un equilibria accettabile tra 
documentazione sugli effetti 
della droga e riflessioni sul 
problema. II suo merito mag
giore, o nostro parere, e stato 
quello di mettere in evidenza, 
attraverso la maggior parte 

delle dichiarazimi dei presen
ts, che la repressione sarebbe 
inutile, oltre che ingiusta, t 
che la dioga non pud essere 
affatto assimilata meecanica-
mente alia contestazione gio-
vanile, come i «tutori dell'or-
dine » amerebbero si facesse. 
Affermazioni simili, in una cir-
costanza come I'attuale, sono 
ri'evanti: le domande di Zc»o-
U le hanno giustamente stimu
late ed esse avrebbero potuta 
essere anche meglio approjon-
dite se la rassegna delle opi* 
nioni fosse stata meno dispa-
rota. 

D'altra parte, una maggiore 
concentrazwne della trasmis
sione su alcune questioni 
avrebbe forse permesso una 
analisi vieno sfuggente delle 
origini sociali del fenomeno. 
Qui, secondo noi, si e collocata 
una delle due maggiori debo-
lezze del numero: interventi 
came quello, Zuctdissimo nella 
sua estrema brevitd, di padre 
Balducci, o come 1'altro di 
Gianni Rodari avrebbero meri-
tato di essere sviluppati fino in 
fondo, proprio per dar nerbo 
al difcorso generaie. C'e sta
ta, infatti, una ccria inciina-
zio»e a considerate la droga 
soprattutto in termini medici 
o familian: e questa e uno fu-
ga dal problema. 

La seconda debolezza, grave, 
si e manifestata nella monca-
ta rwtecipazione dei giovani 
alia discussione: non potendo-
si certo considerare sufficienti 
i due interuenti quasi simboli-
ci che abblamo udito. Ancora 
una volta, qui, la TV ha tra-
dito la sua vocazione al pater-
nalismo, manifestando la sua 
idolatria per gli «esperti» e 
per le « personalita •». Eppure, 
i giovani avrebbero certo sapu-
to ofjrirci analisi assai effica-
ci e conclusion! piu concrete, 
meno esortalive di quelle che 
Zavoli volenterosamente ci ha 
dato. 
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