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LONDRA 
LA GRANDE ESPOSIZIONE 

ALLA GALLERIA HAYWARD 

L'arte sovietica 
dopo TOttobre 

La divulgozione di una straordinaria stagione storica 
L'avanguardia politico e artistica - Che cosa i stato il 
<c Costruttivismo » - Si proiettano film e documentari - II 
modello del monumento-torre alia Terza Interrrazionale 

Dal corrispondente 
LONDRA. marzo. 

Arte e rivoluzione co-
nobbero una eccezionale 
simbiosi nel quinquennio 
dopo U 1917. H sogno e la 
realta del socialismo pro-
oedevano insieme nella 
Russia di Lenin. L'Ottobre 
aveva dato vita ad una 
delle piu straordinarie 
stagioni storiche. La gran-
de esposizione die si e 
aperta in questi giorni al
ia galleria Hayward di 
Londra oi'fre una esaurien-
te rassegna di quella che e 
una delle fasi piu signifi
cative dell'arte moderna. 
Gli organizzatori sottoli-
neano l'esigenza di rende-
re noti gli esempi concre-
ti dell'attivita artistica nel-
1'Unione Sovietica negli 
anni attorno al Venti la 
cui vicenda era fino a qui 
nota solo agli specialisti 
del settore. A questo com-
pito di grande divulgazio-
ne si accompagna il desi-
derio di mettere a fuoco 
un periodo in cui « artisti 
d'avanguardia vennero col-
locati in posti di responsa-
bilita. il conservatorismo 
accademico fu tempora-
neamente messo a tacere, 
e le arti si unirono alle 
forze politiche in un ten-
tativo di costruire un mon-
do egualitario sulla doppia 
base delta tecnologia mo
derna e del socialismo ». 

La raccolta ha un carat-
tere unico: «La commi-
stione di spinte artistiche e 
sociali, e quindi la fine del-
la segregazione delle bel
le arti dalla vita d'ogni 
giorno, da a questa fase 
un valore particolare e ini-
mitabile». L'iniziativa e 
sotto gli auspici deH'Arts 
Council britannico ed e sta-
ta resa possibile dalla col-
laborazione del ministero 
della Cultura sovietico che 
ha ceduto in prestito nu-
merose opere d'arte, mo-
dellini teatrali e una gran
de quantita di materiale do-
cumentario compresa una 
sezione speciale sul dise-
gno sovietico dopo il 1930. 
Non e una mostra come le 
altre. Qui non e il singolo 
nome e neppure una par
ticolare corrente che ven-
gono presentati. ma piutto-
sto l'effetto totale di quel-
lo die in realta fu un con-
vincimento e una realizza-
zione collettivi. Accompa
gna gli esemplari figurati-

El Lissitsky: 
re», 1928 

« Lavorafo-

vi una larga selezione di 
films e documentari sovie-
tici che sono proiettati in 
date speciali in una appo-
sita sala. 

L'esposizione venne con-
cepita parecchi anni or 
sono nel tentativo di de-
finire uno dei piu impor-
tanti movimenti dell'arte 
moderna: il costruttivismo. 
Per quanto noto, il termi-
ne si presta ancora a in-
terpretazioni confuse. Ad 
esempio certe pubblica-
zioni occidentali afferma-
no che il «Manifesto del 
realismo » pubblicato e af-
fisso per le strade di Mo-
sca nel 1920 da Naum Ga-
bo e suo fratello Anton 
Pevsner avesse segnato la 
data di nascita del movi-
mento. Ma in realta si trat-
tava di una risposta al 
gruppo produttivista che 
di li a poco avrebbe adot-
tato il nuovo titolo di co
struttivismo. 

Ecco dunque che alia 
Hayward Gallery le idee 
costruttiviste vengono il
lustrate attraverso l'opera 
di Meyerhold nel teatro. 
dei fratelli Vesenin e di 
Leonidov nell'architettu-
ra. di Tziga Vertov nel 
cinema, di Rodchenko. Ste-
panova e Popova nel dise-
gno industriale teatrale e 
tipografico, di Klutsis, di 
Lissitzky e Stenberg nei 
nianifesti murali. II cata-
logo riproduce passi del-
1'opuscolo «Costruttivismo> 
pubblicato da Tarabukin 
nel 1922. Vi sono anche 
dichiarazioni dei principa-

li teorici del movimento 
oltre agli slogans del pe
riodo che, come dicono i 
curatori, sono parte inte-
grale del movimento. Que
sta 6 la prospettiva a 
cui invitava Mayakovsky: 
« Facciamo delle vie i no-
stri pennelli e delle piaz-
ze le nostre tavolozze >. 

L'esposizione da partico
lare rilievo ad alcuni esem
pi di costruttivismo come 
le regie Meyerhold-Popova 
nel 1922. il progetto di 
Alexander Vesenin e dei 
suoi fratelli per Pedificio 
della Pravda di Leningra-
do nel 1924. i manifesti e 
i fotomontaggi di Gustav 
Klutsis. ma soprattutto il 
modello del famoso Monu-
mento-Torre alia Terza In-
ternazionale del 1919-20 di 
Vladimir Tatlin che e sta
to appositamente ricostrui-
to e sovrasta ora con la 
sua struttura scarlatta a 
spirale inclinata una del
le terrazze in cemento del
la Hayward Gallery. 

La sala e adiacente alia 
Royal Festival Hall sul 
lato sud del Tamigi e se-
gnala la sua presenza da 
lontano annunciandosi fin 
dall'altra parte del fiume 
come un richiamo rosso. 
Una delle sorprese e il fat-
to che molto di quello che 
scorre sotto l'occbio del vi-
sitatore appare straordina-
riamente familiare. 

Nel momento stesso in 
cui si osserva qualcosa 
mai visto prima di allora 
oppure si apprende un 
particolare nuovo. ci si ac-
corge che il tratto e il 
contenuto del messaggio in 
qualche modo gia ci ap-
partenevano. E questo e un 
segno della popolarita di 
uno stile che, pur nelle 
sue piu spregiudicate av-
venture. aveva ben fermi i 
piedi a terra, radicati in 
una realta in movimento 
dove le idee sorgevano da 
bisogni concreti e si tra-
ducevano a loro volta 
istantaneamente in nuove 
esigenze. Dimostrazione 
anche della liberta e del
la universalita di un lin-
guaggio che — nella su
blime stagione del suo 
avvento. senza alcuna 
esclusione — aveva sapu-
to conservare tutta intera 
la gamma d'espressione e 
di stile dei grandi e veri 
momenti rivoluzionari. 

Antonio Bronda 

Una citta condannata alia decadenza dallo sviluppo squilibrato della societa capitalistica 

AQuM POKHEIA RABBI A 
« Non siamo fascist!», dicono i giovani - Perche la questione del capoluogo ha potato essere strumentalizzata a scopi 

reazionari - « Comitato cittadino » e bahde squadriste - Le classi dominanti cercano di nascondere una situazione di 

cui esse sono responsabili - Cenfottantamila abruzzesi emigrati negli ultimi dieci anni - II PCI, che ha sempre proposto 

una politica di armonico sviluppo democratico per tutta la Regione, apre un costruttivo dialogo con le masse popolari 

IL VOTO E IL VELO 

II moderno e I'antico s'intrecciano, i nuovi 
diritti convivono con le tradizioni: ecco una 
donna indiana, con il volto coperto dal velo, 
mentre lascia cadere nell'urna la sua scheda. 
L'lndia e al sesto giorno delle votazioni, che 
si protrarranno fino a mercoledi per consen-

lire a 300 milioni di cittadini di esprimere 
la propria scelta. Gli osservatori politic! attri-
buiscono all'esito delle elezioni un'importanza 
eccezionale: il futuro del Paese dipende dal
la «guerra alia miseria * che solo con una 
decisa svolta politica potra essere risolta. 

MARIO Scelba, mini-
stro dell'Interno nel-

l'cpoca piu drammatica del 
dopoguerra italiano (quasi 
dieci anni), per oltre un an
no prcsidente del Consiglio, 
ora presidente del Parla-
mento europeo, si infagot-
ta sorridendo nelle spalle. 
Non smettera il sorriso per 
tutta la durata del nostro 
colloquio, oltre due ore. E, 
tra il sorriso, dira con un 
linguaggio che mi sforzero 
di riprodurre fedelmente, 
cose d'una perentorieta e 
d'una violenza straordinarie 
in un consumato uomo po
litico >. 

Con queste parole un va-
lente giornalista della « Na-
zione » e del « Resto del 
Carlino », Gian Franco Ve
nd, ci ha presentato il sen. 
Scelba in occasione di una 
intervista (che Vintervusta-
to, in una successiva lette-
ra di precisazioni, preferi-
sec definire: conversazione) 
pubbheata dai due giornali 
il 24 febbraio, e noi vi pre-
ghiamo di non dimenticare 
mai che Vex ministro del-
Vlnterno < non smettera il 
sorriso per tutta la durata 
del colloquio ». Gian Fran
co Vene a un certo punto 
dice a Scelba: « In molte 
piazze d'ltalia ci sono, sla-
vatc dalla pioggia, scritte di 

" Scelba assassino ", " Scel
ba manganellatorc " eccete-
ra, lei Io sa bonissimo. So
prattutto ricordera benissi-
mo gli opcrai morti a Mo-
dena. a Montescaglioso, a 
Melissa, i molti opcrai e 
cont^Iini ticcisi dalla sua 
forza pubblica. Non crano 
eccidi, quclli? ». Ecco: giun-
ti a questa domanda noi 
abbiamo invano atlcso che 

il giornalista notasse nel-
Vintervistato una improwi-
sa serieta, un subitaneo in-
cupimento, una repentina 
emozione. Niente affatto, il 
sen. Scelba ha seguitato a 
sorridere * infagottato nel
le spalle », non solo, ma ha 
fatto intendere bene che 
quel morti non li ricor-
da piii. 

Sapete quanti operai, 
braccianti, contadini hanno 
ucciso le forze delt'ordine 
durante i dieci e piit anni 
in cui ha «comandato» 
Scelba? Settantaduc, e Vex 
ministro non si rifiuta di 
rievocarli: « Va bene, par-
liamone. Io le giuro che 
ciascuna di quelle dolorose 
situazioni fu provocata da 
incident! tecnici ». E que
sta covvinzione, che si sia 
trattato sempre di «inci
dent tecnici» spiega la se-
rena letizia dell'intervistato 
e la sua scarsa memoria-
Cera da supporre che i no-
mi di quei caduti gli fosse-
ro rimasti nella mente con 
la pena di una ferita irri-
marginabile, anche se si e 
sempre rifiutato, come e 
comprensibile, di conside-
rarsene responsabile. Ma si 
tratta, in qualche modo, dei 
« suoi » morti: i loro nomi, 
il loro numero, Vora in cui 
caddero, quel giorno, do-
vrebbe averli impressi in-
delebilmente nelVanimo co
me un incubo, una ossessio-
ne, un rovello. Ah se aves-
si detto, se non avessi or
dinate. se avessi mandato 
altri, se avessi raccoman-
dato... Questa pena del fat
to « che non doveva acca-
dere » la sentono anche co-
loro che feriscono o ucci-
dono per pura disgrazia, 
senza ombra di colpa, e ne 
hanno il sonno distrutto, la 
pace perduta. Poi, col pas-
sare del tempo, ritrovano 
la serenita, ma basta un Ti-
cordo, un accenno, una allu-
sionc per riprecipitarli nel 
tortnento e ncll'angoscia. 

Qualche morto 

MELISSA, ottobre 1949 — I funerali dei caduti nella lotta per la terra: 
Nigro, Giovanni Zifo e Angelina Mauro 

Francesco 

Sentite invece il sorriden-
te senatore Scelba: « II ca-
so di Montescaglioso: due 
morti, mi pare. Che cosa 
accadde? Che durante una 
manifestazione popolare un 
carabiniere ebbe l'incarico 
di portare un ordine qual-
siasi al comando. Quel ca
rabiniere cerco di attraver-
sare la folia: la folia chis-
sa cosa credette, assail il 
carabiniere, questi cadde a 
terra e dal mitra... Lei sa 
come sono i mitra Beret-
ta? » « No ». « Be' sparano 
al primo urto. II mitra spa-
ro da solo e ammazzd >. 
Cib che ci imprcssiona, in 
questo agghiacciante rac-
conto, non e la storia in-
credibile del mitra che spa-
ra da solo, ma la calma 

« tecn'ca » dell'esposizione 
e la gelida indifferenza dei 
conti. < ...due morti, mi pa
re »: ci fu un solo morto a 
Montescaglioso. ma Scelba 
si tiene abbondante, non 
vuole sbagliare per difetto. 
€ ...mi pare »: guardate che 
si tratta di un uomo am-
mazzato, ma a lui < gli pa
re », non sa, non ricorda 
piu, non e un pignolo. II 
giornalista incalza: « Ono-
rcvole Scelba, si ricorda de" 
morti di Modena? >. < Inci-
dente tecnico. Cera una 
fabbrica occupata. Venne 
1'ordine di sgomberare la 
fabbrica. Un agente duran
te Tazione si sent! minac-
ciato e sparo per difender-
si. Ecco i morti di Mode
na ». Anche queste parole 

Vex ministro delVInterno le 
ha dette sorridendo, se dob 
biamo credere al suo inter-
vistatore che non & stato 
smentito. 1 morti di Mode 

na furono sei. sei operai 
ammazzati in tin solo mo
mento: e'e di che rimaner-
ne scossi per tutta la vita, 
anche se non se ne ha colpa 
diretta. Voi, compagni, non 
li avete dimenticati pin, 
ma Von. Scelba non fa un 
nome, non dice una cifra, 
non pronuncia una parola 
di rammarico, di desolazio-
ne, di rimpianto « Ecco i 
morti di Modena », cost 
succede a occupare le fab-
brichc. 

Eppurc ci in una volta 
in cui lo stesso Scelba ebbe 
il dubbio che l'« incidente 

tecnico », a lui tanto caro, 
non fosse sostenibile- Fu la 
volta di Melissa, il 30 ot
tobre 1949. Sentite: « ...nei 
quasi dieci anni del mio 
ministero all 'Interno un so
lo caso rimase dubbio, con 
un'ombra di colpevolezza 
sulla polizia. Fu a Melissa, 
quando i contadini occupa-
rono le terre e esplose una 
bomba che fece qualche 
morto. Ecco, non so chi ne 
perche lancio quella bom
ba >. Questo e il racconto 
che ci ha fatto pih impres-
sione, per la menzionc di 
quella bomba « che fece 
qualche morto ». Quel 
* qualche morto », quelVin-
definito, ci fa rabbrividirc. 
Caddero in Ire, a Melissa, 
e e'era anche una donna, 
Angelina Mauro, povera di-
sgraziata, ma anche lei c 
compresa nel gelido oblio 
di Scelba. «Qualche mor
to », Vaggettivo « qualche » 
e anche indeclinabile. serve 
per tutti. uomini. donne. 
bestie, anivie e cose, e que
sto ex ministro cristiano. 
questo caltolico inossidabi 
le, che si pasce di « rhipct 
to per la persona umana » 
come se la tabaccasse. non 
si ricorda piu quanti fu 
rono, anche quel giorno, » 
morti. . A Montescaglioso 
« jni pare », a Modena * i 
morti di Modena *, a Afelis 
sa « qualche morto »: dteci 
sono, ma Vonorevole Scelba 
non ne ha mai tenuto il 
conto. 

E restano gli altri sessan 
tadue del suo decennio, ma 
questi, dopo le parole del 
senatore Scelba sentiamo 
che gli sono cosi remoti 
che neppure osiamo chie 
derglicne conto. Per lui so 
no soltanto « incidenti tec
nici * ed e meglio cosi. I la-
voratori non vogliono nes-
suno Scelba a ricordare t 
loro compagni caduti. 

Fortebracclo 

Dal nostro inviato L'AQUILA, 6. 
Perche la rivolta? Nella notte fra martedi e mercoledi, poco dopo 1'una, 

sono stato fcrmato, insieme ad altri giornalisti, sul Corso Vittorio Emanuele. 
Ci chiamava un gruppo di aquilani, giovani in prevalenza, raccolti intorno ad 
un gran fuoco: una via di mezzo fra un gigantesco braciere e l'liltima traccia di 
una devastazione. Volevano sapere se eravamo giornalisti, e dirci la loro. Soprattutto gli ur-
geva di ribadire una cosa: « Non siamo fascisti ». Un giovane — che poi ha spiegato di aver 
votato socialista aH'ultima elezione — ha spinto il suo entusiasmo fino a dire: «L'Aquila. 
semmai, e rossa ». Ed era, anche lui. come gli altri, uno dei protagonisti della battaglia in 
corso da 48 ore. Fascisti: que
sta parola e tornata e torna 
di frequente nelle accese di
spute che si svolgono all'Aqui-
la in queste ore. Non vi e dub
bio che la stragrande maggio-
ranza nega — e dice il vero 
— anche quando aggiunge che 
tutto questo e un momento 
in cui ha sentito prudere le 
mam e: « Si, anch'to ho comm-
ciato a tirare sassi». 

Ma la rivolta ha avuto ogget-
tivamente modalita e finalita 
(anche se non gli obiettivi im-
mediati) di una manifestazio
ne fascista, come del resto ha 
inteso, in una ottica piu di-
staccata dal complesso intrec-
cio della vicenda locale, 1'inte-
ro Paese. Fascisti compresi, 
naturalmente. Questa afferma-
zione non esclude la ricerca 
di responsabiht& che investo-
no tutto lo schieramento dei 
partiti democratici; e non ap-
pena la trasparente verita che 
la crisi aquilana sia stata sol-
lecitata, in conclusione, da 
queirindebolimento di rappor-
ti tra istituti democratici e 
masse che tutti gli uomini po-
litici piu sensibili vanno de-
nunciando in questi giorni 
(dai comunisti, in primo luo-
go, a certi dirigenti dc, ad al
cuni esponenti delle ACLI). 

Appunto ieri sera e stata ci-
tata — in una conversazione 
sulle origini della rivolta — la 
scritta incisa dai conquistato-
ri spagnoli nel castello cinque-
centesco che domina l'Aquila 
(che fu l'ultimo Comune libe
ra italiano): Ad reprimendam 
audaciam Aquilanorum (« Per 
reprimere 1'audacia degli Aqui
lani »); un monito minaccioso, 
che ricorda, tuttavia, un lon
tano prestigio cittadino con-
servato nei secoli successivi, 
anche sotto il regno dei Bor-
boni. Sembra un modo di 
prendere il discorso alia lon-
tana. Ma forse e piu sempli-
ce per illustrare con quanta 
cura una certa cultura citta-
dina — che pure ha dato al
ia citta nobili istituti cultura-
li, come il Teatro Stabile e la 
Societa del concerti — ha con-
servato e travasato anche in 
spazi popolari il ricordo del
la propria autonomia e dello 
antico prestigio. Un ricordo 
storico che, quando degenera 
in pretesto politico, come ha 
degenerato in questo mese, di-
venta una componente ideolo-
gica (e psicologica) reaziona-
ria. 

Dietro i ricordi Infatti, una 
nuova ed imponente classe do-
minante nasconde le cifre del
la vergogna conterrporanea di 
cui essa stessa e la causa: 
180.000 abruzzesi emigrati ne
gli ultimi dieci anni, per dir-
ne una; o — come spiegano 
altre cifre — l'avere a Roma 
la « vera » capitale regionale: 
con i 300.000 abruzzesi che vi 
risiedono stabilmente. 

Sono dati che illustrano bru-
talmente la progressiva deca
denza complessiva di questa 
regione d'ltalia; e quella, an-
cor piii accentuata, delle sue 
zone interne, montane e colli-
nari. Nella crisi generale del-
TAbruzzo, infatti, quella del-
l'Aquila assume forme parti-
colarmente vistose, anche in 
un confronto esclusivamente 
regionale. 

* • • 
II confronto e con Pescara. 

Minuscola cittadina costiera, 
la citta conosce un improwi-
so impulso commerciale —de-
termmato in parte dalla sua 
posizione geografica, in parte 
dagli interessi di alcune ge-
rarchie, fin dagli anni del fa-
scistno. Nel "28, diventa pro-
vincia. Nel dopoguerra, lo svi
luppo si fa piu tumultuoso, 
registrando un incremento de-
mografico fra i piii alti d"Eu-
ropa (terzo in Italia, sembra: 
dopo Torino e Prato). In po-
chi anni, Tagglomerato urba-
no che fa corpo unico con Pe
scara supera i 200.000 abitan-
ti, mentre, all'Aquila, la man-
canza di lavoro provoca una 
emigrazione che, progressiva-
mente, la porta agli attuali 
58.000 abitanti (ma il centra 
cittadino ne conta appena 
30000). 

La crescita di Pescara — cit
ta eminentemente commercia
le — e della fascia costiera 
abruzzese non e altro, come 
affermano i comunisti, che 
una ripetizione, su scala regio
nale. degli squilibri di svilup
po dell'intero Paese. I proble-
mi di quella citta non posso-
no essere visti disgiunti da 
quel I i dell'Aquila e piii preci-
samente della intera regione. 
Tali squilibri sono pagati con 
la crisi generale di tutta la re
gione che, in pochi anni, ve-
de distrutto il suo antico pa-
trimonio produttivo (contadi-
no e artigianale) e vede sorge-
re, in sua vece. una struttu
ra industriale debole e distor-
ta, ancorata alia politica del 
favoritismo; una politica. in-
somma, da Cassa del Mezzo-
giorno. Le industrie sorgono, 
p o c h e e malamente: la 
SIEMENS all'Amiila. la SIV 
a Vasto, la Monti a Teramo e 
Pescara. la Marvin-Gelber a 
Chieti. E* uno sviluppo indu
striale per modo di dire; ne
gli ultimi dieci anni, l'occupa-
zione nelle fabbriche ha regi-
strato una riduzione dl treml-
la postl di lavoro. 

E* su questa struttura eco-
nomica che si afferma, nel cor
so di questi anni, una classe 
dirigente che non ha alcun rea-
le potere se non quello dello 
appello alia tradizione cultura-
le e il «clientelarismo». E' 
una classe dirigente di ricchi 
professionisti, che trova la sua 
fortuna politica soprattutto in 
un rapporto di mediazione coi 
vari centri di potere del Pae
se. La vita politica diventa una 
questione di rapporti munici-
pali; anzi: personali. I partiti 
che esprime questa classe do-
minante risentono in maniera 
decisiva di questa origine e di 
questa storia. Non e, certo, un 
caso se fioriscono, qui, le clien-
tele dei notabili dc. alia Ga-
spari e alia Natali; e se quei 
partiti diventano, rapldamente,' 
feudi personali. 

II PCI, sfuggendo al gioco 
delle clientele, si propone co
me un partito che affronta in 
una visione globale i proble-
mi deH'Abruzzo. calandoli nel
la piu generale problematica 
del Paese. E" un'ottica politi
ca che fa a pugni con quel
la dei notabili, siano essi dc 

o di centro-sinistra. Dall'inter-
vento sulla agricoltura alia in-
dustrializzazione programmata 
(e programmata in base alle 
offerte delle nuove leve dei la-
voratori, si da bloccare l'emi-
grazione), dai problemi del tu-
rismo a quelli dell'impegno 
culturale, i comunisti offrono 
una prospettiva di rinascita e 
di sviluppo che interessa ar-
monicamente tutto 1'Abruzzo: 
dalla montagna alia costa, dal-
l'Aquila a Pescara, da Chieti 
a Teramo, a tutte le citta mi-
nori. Gli istituti regionali pos-
sono essere, ovviamente, uno 
strumento fondamentale di 
questa politica. 

Ma la Regione pub aiutare 
a spezzare anche vecchie clien
tele; lo sa bene il notabile-mi-
nistro Gaspari, che, una vol
ta sollevato il falso problema 
del capoluogo, propone ai suoi 
uomini del Consilio regiona
le di restare arroccati ad ol-
tranza su un voto per Pesca
ra: « Gli altri votino pure per 
l'Aquila — ha detto pubbllca-
mente — anche se perdiamo. 
su questa storia possiamo 
camparci almeno dieci anni ». 

II giorno decisive 
Tutti i partiti, tranne il co-

munista, frantumano la pro
pria apparente unita su que
sto problema. Ed e in questa 
situazione che giungono, per 
passare alia cronaca di questi 
giorni, al giorno del voto de
cisive Se non vogliamo citare 
fonti comuniste, rifacciamoci 
a Fabian!, il segretario provin-
ciale della DC, a cui anche 
amici di partito hanno brucia-
to la casa il sabato della « ri
volta ». Nell'incontro con la 
stampa awenuto nel paesino 
a qualche chilometro dalla 
Aquila, dove ha dovuto ritirar-
si per qualche giorno, Fabia-
ni conferma che, al voto con-
clusivo, tutti i partiti, ad ec-
cezione del PCI, erano divisl 
in due tronconi, con la sola 
ragione pubblica di una dife-
sa di campanile (cioe di clien
tele). 

L'unlta dei dieci consiglieri 
comunisti (il PCI, debole alia 
Aquila, e forte neH'insieme del
la regione) e riuscita a fare 
da catalizzatore, awiando la 
fazione dc (che, con venti con
siglieri. ha mezzo Consiglio re
gionale) ad un faticoso com-
promesso intemo. E' quella 
che riconosce l'Aquila capoluo
go della Regione, sede di tut
ti i suoi organi — Consiglio, 
Giunta, Presidenza della Giun-
ta — con la sede del Diparti-
mento degli Affari generali ed 
Organizzazione della Regione, 
diretto da tre componenti del

la Giunta, mentre l'altro Di-
partimento, quello degli Affari 
economici e settoriali, in corri-
spondenza degli uffici che giii 
esistono a Pescara. verra di
retto dagli altri sette compo 
nenti della Giunta. Poi, il fat
to che il Consiglio e la Giun
ta possono riunirsi nel capo
luogo o a Pescara, cosi come. 
almeno per il Consiglio, in 
ogni altra citta della regione, 
poiche questa e la volonta po
litica che pervade lo Statuto, 
e un fatto che pub rivelarsi 
utile e di aiuto per affronta-
re il discorso unitario, regio-
naile, in tutta la regione, dan-
do, cosi, un colpo ai partico-
larismi. 

Perch^, dunque, gli aquila
ni hanno reagito cosi duramen-
te a questa decisione unita-
ria che metteva in moto l'lsti-
tuto regionale? 

• • • 
Se il vertice regionale di 

centro-sinistra aveva trovato 
un accordo, e certo che le mas
se cittadine. e In primo luogo 
del centra storico aquilano, 
hanno continuato, fino all'ul-
timo, ad essere, invece, soltan
to l'oggetto di una sfrenata 
campagna campanilistica: quel
la, come abbiamo visto. che 
nasconde, nella difesa di un 
antico prestigio e nella illu-
sione di interventi di emergen-
za, i reali problemi della cit
ta e della regione (e i suoi 
responsabili). 

«Delega riservata» 
La tradizionale azione clien-

telare aveva gia prodotto, da 
circa due anni, la nascita di 
un Comitato di azione cittadi
no, sollecitato. a suo tempo, 
dall'attuale sottosegretario so
cialista Nello Mariani, nel qua
le sono via via confluiti alcu
ni tipici esponenti del sotto-
governo politico meridionale. 
L'elenco e illuminante: presi
dente e l'awocato monarchico 
Bellisari; massimo dirigente, 
il consigliere liberale Marinel-
li; l'ex segretario del PLI. Na-
poleoni, impiegato del Genio 
Civile; il medico socialdemo-
cratico e presidente della Cro-
ce Rossa, Spennati; l'ingegnere 
dc, e gaspariano, Roscetti; Io 
impiegato socialdemocratico 
Stringini e l'impiegato De Si-
mone. socialista dimissionario 
dal PSI. Questi signori, natu
ralmente, non agiscono in pro-
prio. Hanno. si potrebbe dire, 
una «delega riservata» da 
quei gruppi politic! ufficiali 
che non vogliono sporcarsi 
troppo pubblicamente le ma-
ni; agitano 1'obiettivo del capo
luogo. falso rispetto ai reali 
problemi dell'r jcupazione, del
lo sviluppo. deirawenire del
la citt& e della sua vita demo-
cratica, speculando su una Ie-
cita passione cittadina: sulla 
speranza. cioe. sempre piii de-
lusa, della fine di una antica 
miseria. sulla assurda rabbi a 
di una citta povera verso una 
altra che sembra piii ricca. 

Dietro al Comitato restano, 
fino aH'ultimo istante. e poi 
sono di nuovo oggi, i grossi no-
mi della politica abruzzese. 
Non a caso, fra gli obiettivi 
costanti della speculazione 
campanilistica, sono la propa
ganda e J'azione anticomuni-
sta. Questa azione incosciente, 
crea terreno fertile ad ogni ti-
po di provocazione, ed e desti-
nata ad accendere una miccia 
che nessuno e piii in grado di 
controllare. E' la miccia del
la rivolta assurda che e esplo-
sa la notte di venerdi in Con
siglio provinciale. 

Per molti aauilani in buo-
na fede, venerdi notte si con-
suma dawero un tradimento. 
che non e quello del voto, co
me credono, bensl quello del 
la impresa disperata in cui so
no stati lanciati dal Comitato 
e dai vecchi gruppi dirigenti. 

In questa confusione, il ter
reno piii fertile per una pro-
•ocazlone piu ampia, buona 

per quel partito della crisi 
che, in ogni luogo d'ltalia, non 
aspetta che la occasione per 
manifestare la sua lugubre fac-
cia fascista. E i fascisti, infat
ti, si mischiano subito alia ri
volta: per una intera mattina-
ta, saranno loro a controllar-
la ed a sfruttarla, come risul-
ta dalla circostanziata denun-
cia presentata al magistrato 
dai comunisti. Cercano una se-
conda Reggio; e lo gridano, in
fatti, o ne sollecitano il grido, 
giocando la carta della confu
sione e della disperazione. 

Si bruciano le sedi dei par
titi (ad eccezione di quella fa
scista), si assalta con partico
lare ferocia quella dei comu
nisti, eolpevoli di resistere do
ve altri sono fuggiti; si incen-
diano ie abitazioni private 
(o si prova a farlo), si cerca 
di estendere la rivolta alle fra-
zioni ed ai paesi vicini. La po
lizia resta passi va, rivelando 
non soltanto incapacita o mai-
volere organizzathro locale, 
bensi piii ample responsabili-
ta politiche di una classe di
rigente incapace di compren-
dere l'awentura in cui sta get-
tando la citta. Per questa pas
sivity, paghera, poche ore do
po, il questore. Ma non paga-
no il ministro Restivo e il sot
tosegretario agli Intemi, Ma
riani, che pure ha la delega 
per 1'ordine pubblico awisa-
to della grave situazione aqui
lana con giorni di anticipo. 

Dc e socialdemocratici si 
scannano fra loro a colpl di 
comunicati contraddittori che 
esprimono il prevalere deHa 
una o dell'altra fazione. II PCI 
appare l'unico partito che In-
tenda la lezione; cerca subi
to di tessere con la citta quel 
dialogo che fino ad oggi 6 man-
cato e si impegna in una azio
ne politica che si vuol far 
passare per una « sfida» (ed 
e dawero una sfida: ma ai vec
chi gruppi clientelari). 

Viene additato, ancora una 
volta, come « nemico principa-
le», mentre gli autori della 
aceusa si guardano bene dallo 
indicare alcune prospettive di 
rinascita o uscire alio scoper-
to del confronto politico. 

Le tradizionali clientele 
aquilane sanno bene che que
sta aceusa e l'ultima carta che 
possono giocare per tentare dl 
salvare se stessi 

Dario Natoli 


