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ILCILE 
ENOI 

Solidarieti con i comunisti, i socialists i cattolici di sinistra che so-
stengono una lotta decisiva per difendere le conquiste della classe 
operaia in una situazione che minaccia di giungere al punto di rottura 

Le notizie che giungono 
dall'Uruguay, dall'Argenti-
na, dal Cile si sono fatte 
sempre piu incalzanti, se
gno evidente che i tie pae
si deH'America latina piu 
forti per traclizioni e orga-
nizzazioni operaie moderne 
sono divenuti grado a gra-
do la zona calda del subcon-
tinente. Ma il punto piu ur-
gente della radicalizzazione 
tocca il Cile, e ad esso si ri-
volge l'attenzione di tutto 
il mondo. La crisi, dopo 
averle intaccate, sta inve-
stendo a fondo le istituzio-
ni di stati economicamente 
dipendenti, ma interamente 
europeizzati, che gia alcu-
ni decenni or sono avevano 
toccato il culmine del pro-
prio sviluppo e furono poi 
ricacciati indietro dalla pe-
netrazione e dalla politica 
imperialistica, e dove oggi 
le forze popolari sono in 
lotta per una estrema dife-
sa ed insieme per la ripre-
sa di un cammino nuovo ed 
autonomo. 

In Argentina per rieon-
quistare o conquistare 1'eser-
cizio delle liberta politiche, 
per evitare che il paese ca-
da in una dittatura di tipo 
brasiliano, in Uruguay per 
risolvere in una alternativa 
di popolo il grave e cronico 
dissesto che da anni squas* 
sa le strutture economiche, 
in Cile per consolidare e 
portare avanti le conquiste 
realizzate dopo 1'esperimen-
to Allende, su una via che 
fin dal primo momento si e 
presentata tanto aspra e 
difficile quanto necessaria. 
In tutti e tre i paesi, al di 
la di queste ed altre non 
meno evidenti differenzia-
zioni, gia da tempo la vigi-
lanza dei partiti di classe e 
del movimento antimperiali-
sta era ben desta, diretta 
contro il sovrastante ed im-
manente pericolo del « fasci
smo ». Questo dato comu
ne colpiva e continua a col-
pire non solo nel Cile, ma in 
Argentina e nelFUruguay: la 
presenza, anzi l'onnipresen-
za della denuncia della mi
naccia fascista, piu o meno 
aperta, in cui ovunque, stan-
do all'opposizione o al pote-
re, si rawisava e si ravvi-
sa la lunga mano dell'impe-
rialismo e la congiura del
le oligarchie. Ma su questo 
dato qualificante, forse, trop-
po debole e stata l'attenzio
ne, almeno in Europa e spe-
cialmente per il Cile. 

Pericoli 
comuni 

Sembra oggi che alcuni fi-
li di questo intreccio di si-
tuazioni diverse fra i tre 
paesi e di comuni pericoli 
tendano a stringersi sem
pre piu, anche su scala in-
ternazionale. Comunque, il 
dato saliente consiste nella 
acutizzazione della lotta po
litica (che e sempre lotta 
di classe) nel Cile, attorno 
alle question! del potere. Da 
gennaio ad oggi pressante 
e stato il travaglio del pae
se, ricorrenti le crisi politi
che, sempre piu complesso il 
cammino del governo, sem
pre piu accanita l'opposizio-
ne della destra, delle forze 
borghesi e dell'oligarchia. II 
presidente Allende, il Par
tita comunista cileno e gli 
altri partiti di « Unita popo-
lare> hanno fatto di tutto 
per mantenere e ricondurre 
i termini della lotta ad un 
clima di convivenza civile, 
per distingucre 1'opposizio-
ne (spesso piunfa pero fino 
alia spirale del b'oicottaggio) 
dal sowersivismo reaziona-
rio e semifascista dell'estre-
ma destra. per garantire I'or-
dine democratico e contene-
re, anzi respingere. le pro-
vocazioni demagociche e I'ol-
tranzismo del MIR. La De-
mocrazia cristiana cilena, 
tuttavia. ha impedito la con-

A Marino 
Marini 

il premio 
«Cino 

da Pistoia » 
PISTOIA, settembre 

Alio scultore Marine Mari
ni e stato assegnato il pre
mio aCino da Pistoia», per 
cUn pistoiese distintosi nel 
mondo artistico e culturale ». 
Nel passato hanno ricevuto 
questo premio Gianna Man-
zini. Mauro Bolognini e Gio
vanni Michelucci. 

L'assegnazione e stata de-
cisa da un apposito Comitato 
cittadino, ma la data di con-
segna non e stata ancora sta-
bilita. Marino Marini rice-
vera una statuetta in bron-
so, raffigurante il poeta pi-
atoiese, che e stata realizzata 
i l l l r scultore Valerio Gelli, 

clusione positiva delle trat-
tative avviate dal presiden
te e sostenute soprattutto 
dai comunisti, e la sua ala 
piu influente tende oggi a 
confondersi con l'intransi-
gento opposizione del Parti-
to nazionale, a sua volta le
gato a doppio filo con i 
gruppi piu reazionari del
l'oligarchia e con le squa-
dre agrarie e fasciste che 
mirano palesemente ad un 
supremo gesto di provoca-
zione e di forza, preannun-
ziato da uno stillicidio con-
tinuo di violenze, da una ca-
pillare tattica illegalistica. 
Una nuova forma di fasci-
smo, se si vuole di reazione 
bianca, antisocialista ed an-
tidemocratica, sembra in
somnia diffondersi nelle pro
vince, e come tale e denun-
ciata dagli organi di « Unita 
popolare >. 

Le forze 
eversive 

C'e dunque una ragione di 
piu per realizzare un impe-
gno solidale con la battaglia 
che i socialisti, i comunisti, 
i cattolici cileni di sinistra 
stanno conducendo in dife-
sa delle conquiste della clas
se operaia (tali sono la sa-
crosanta nazionalizzazione 
del rame e la riforma agra-
ria), della democrazia e del-
lo liberta oggi seriamente in-
sidiate dalle forze eversive 
interne ed esterne. L'impe-
rialismo nordamericano, mi-
litarmente impegnato nel 
Vietnam, e tutt'altro che as* 
sente dalla scena cilena e la-
tinoamericana. II Cile e da 
mesi il pruno nell'occhio 
dei monopoli statunitensi, 
espropriati da Allende. Non 
per nulla, all'indomani del
la nazionalizzazione delle mi-
niere, il prezzo del rame e 
calato sul mercato interna-
zionale gestito e manipolato 
a Wall Street. Uno studioso 
cileno di scuola marxista — 
Ramirez Necochea — ha ri-
percorso giusto all'inizio del-
l'esperimento Allende la 
Storia dell'imperialismo in 
Cile. Prima britannico e te-
desco, poi, dagli anni venti, 
americano, l'imperialismo ha 
sempre agito all'interno del
la societa cilena, sfruttan-
do le maggiori ricchezze del 
paese, ma anche trovando 
negli strati piu reazionari 
delle classi dominanti un ap-
poggio continuo. Notevoli 
settori della borghesia nazio
nale, in modo precoce e 
drammatico con il presiden
te Balmaceda, si erano gia 
schierati contro lo sfrutta-
mento imperialistico; e toc
cato tuttavia al movimento 
operaio, soprattutto alia 
compatta ma decentrata 
classe dei minatori, lottare 
infaticabilmente all'avan-
guardia del movimento an-
timperialistico. 

Oggi, per i partiti socia-
lista e comunista, come per 
i cattolici democratici ed i 
gruppi antimperialisti, la 
lotta e divenuta piu serra-
ta, si combatte su un terre-
no insieme piu radicale e 
piu delicato. Ne derivano 
gravi responsabilita per 
quanti, come i cattolici pro
gressist! europei e latino-
americani, avevano visto un 
segno di tempi nuovi, di ci
vile distensione ideologica 
nei risultati di quelle < setti-
mane sociali > che si erano 
svolte a Santiago (memora-
bile quella su « socializzazio-
ne e liberta > che aveva av-
viato lo sbloccamento della 
dottrina tradizionalc verso 
posizioni piu aperte al so-
cialismo). E non meno i pe
ricoli insiti nella situazione 
cilena toccano quelle forze 
socialiste europee, che dal
la Francia alia Germania oc-
cidentale hanno mostrato di 
superare i vecchi schemi da 
guerra fredda. Ma tant'e: 
mentre Allende lavora sul-
la via delle riforme e della 
democrazia, le forze dei mo
nopoli internazionali, del-
1'agraria e dell'imperialismo 
stanno invecc tramando un 
contrattacco frontale che as
sume tutti i contorni di una 
vera e propria escalation se-
diziosa. 

Di qui le conlcmporance 
dichiarazioni, sia di Umdad 
PopulaT che del Partito co
munista cileno, sulla presen
za nel Cile di forze eversi
ve ad orientamento chiara-
mente fascista, anzi di un 
«piano messo in atto per 
affogare nel sangue I'attua-
le politica di riforme >. In 
particolare i comunisti sot-
tolineano: « i cileni non ri-
cordano che nella pratica po
litica del Paese si sia mai 
verificato che gruppi diret-
ti da elementi armati e pre-
cedentemente addestrati, as-
saltino le case dei ministri, 
e aggrediscano cinicamente 
le loro famiglie >. Di qui il 
richiamo, quanto mai ener-

gico e chiaro, alle respon
sabilita del partito demo
cratico cristiano nel deter-
minare e favorire queste de-
generazioni e violenze, e il 
giudizio di «Unita Popola
re » che «l'azione della de
stra ed in generale di tutti i 
partiti deU'opposizione ha 
portato ad una situazione 
tale che non vi e alcun dub-
bio che si debba ricorrere ad 
una prova di forza ». 

Ora, la violenza contro mi-
litanti o dirigenti, operai e 
contadini, contro il potere 
legittimo della Repubblica si 
e scatenata la dove le forze 
dell'oligarchia sono state 
espropriate della terra, do
ve si sono manifestate serie 
lacune nella pratica realizza-
zione della riforma agraria, 
o limiti forse oggettivamen-
to insuperabili, davanti a 
masse di sottoproletari disoc-
cupati, rctaggio della gestio-
ne precedente al 1970. La 
Democrazia cristiana, poi, 
dopo aver favorito l'ascesa 
al potere di Allende, ha 
operato come un diaframma 
fra i ceti medi e le forze pro-
letarie organizzate dai so
cialisti e dai comunisti: ma 
proprio qui, in questa stra-
tegia suicida, se non doves-
se essere corretta al momen
to giusto, consiste il perico
lo, in quanto e gia chiaro 
quali sono i gruppi sociali 
e politici che rischiano di 
avvantaggiarsi da una piu 
profonda lacerazione del 
paese. 

Contro 
il f ascismo 

La fermezza del legittimo 
potere, l'allarme e la deci-
sione dei democratici, dei 
cattolici avanzati, dei mar-
xisti cileni sono dunque piu 
che mai giustificati. Possia-
mo comprendere assai bene 
noi, in Italia, dove appunto 
nel tentativo di bloccare la 
via delle riforme, un'altra 
Democrazia cristiana ha fi-
nito col favorire un rigurgito 
di destra nel paese e una 
svolta a destra nell'esecuti-
vo. Una situazione come 
quella denunciata da chi ha 
sempre seguito la via di un 
incontro strategico fra tut-
te le forze popolari di ba
se — e in particolare fra i 
partiti operai e le forze de-
mocratiche cristiane, eraar-
ginando la destra fascistiz-
zante e succuba dell'imperia

lismo — non pud dunque non 
avere profonde risonanze 
nei democratici e nei socia
listi italiani, che il fascismo 
hanno conosciuto in passa
to, e che continuano a bat-
tersi per piu autentiche e 
larghe forme di democra
zia socialista. Non dovrebbe 
sfuggire ad alcuno che la 
situazione cilena sta per 
giungere ad un punto di 
rottura, al limite di una pro
va di forza deliberatamente 
provocata dalla reazione in
terna e internazionale — co
me non dovrebbe sfuggire ad 
alcuno che i compagni e gli 
amici del Cile che sostengo-
no Allende meritano un am-
pio ed efficace appoggio, su 
tutti i terreni della lotta. 

Enzo Santarelli 

La ricostruzione storica delPeccidio del 1921 organizzato dai fascisti 

LE BDMBE DI CASIEUfETRANO 
Otto morti tra la folia riunita in piazza per un comizio socialista - Le forze che concorsero alia strage: agrari, mafia, 
squadristi con la complicity della polizia e della magistratura - Contro la prima amministrazione di sinistra I'in-
fame provocazione - I responsabili posti in liberta, i democratici sul banco degli imputati - I testimoni raccontano 

Dal nostro inviato 
CASTELVETRANO, settembre 

Qui a Castelvetrano I com
pagni (lo storico Totd Co-
stanza, i giornalistl Giuseppe 
Corsentino e Tanino Rizzuto, 
11 vice-sindaco di oggi Gianni 
Diecidue ed 11 vecchio sinda-
co di allora Nino Tommaso, 
e con lui pochi altri superstl-
tl tra cui Giuseppe Cacioppo 
e Martino Mattioli) da tempo 
— e tra difficolt& che nascono 
Improvvise man mano si va al 
nodi politlcl dell'affare — la-
vorano alia completa ricostru
zione di una pagina tragica e 
dimenticata daU'immediato 
primo dopoguerra. 

E* la strage dl piazza Urn-
berto, covata dal latifondisti, 
organizzata dalla mafia, attua-
ta dai fascisti con la compli
city prima della polizia e poi 
anche della magistratura (ec-
coli tutti insieme, in un artico-
lato potere di classe) che im-
bastl un processo-farsa non 
contro 1 criminal I e i loro 
mandanti, ma contro gli stes-
si superstiti deU'eccidio per 
colpire attraverso costoro 
tutto il forte movimento de
mocratico e popolare del Tra-
panese e il sorgente Partito 
comunista. Tutto durd un at-
timo, in quel gia caldo pome-
riggio dell'8 magglo del 1921. 
La folia radunatasi in piazza 
per ascoltare il comizio del 
socialista avvocato Sansone, 

candidato alia Camera, all'lm* 
provviso ondeggio paurosa-
mente. 

«I fascisti I I fascisti I », grl-
d6 qualcuno. Ma 6 gia troppo 
tardl. Tre carri carichi dl squa
dristi d'un Comitato antibol-
scevico invadono la piazza al 
comando di Paolo Malanca 
che spara all'lmpazzata. Al suo 
fianco c'e Rocco Saluto, an
cora oggi fascista nel Msl. I 
cavalli travolgono la folia. Ca-
dono 1 prlmi uominl. La fuga 
e resa impossibile dal cordone 
di poliziotti che stringe la gen-
te proprio nel focolaio della 
provocazione: adesso comin-
ciano anch'essi a sparare, «per 
riportare Tordinew. Ad un 
tratto un boato terrificante, 
proprio sotto 11 balcone del 
municipio da dove Cacioppo 
sta presentando Sansone: due 
bombe sono state gettate tra 
la folia dall'alto del campani
le della cattedrale; a scagliar-
le e stato il fascista Paolo For
te. Otto sono i morti: lo squa-
drista Malanca, il figlio del-
lo stesso Forte, Giuseppe dl 
10 anni. e sei lavoratori (i so

cialisti Arrolato, Favara, Lo Ca-
scio, Montalto e La Rosa; e 
inoltre il « popolare » Giardi-
na) e un centinaio i feriti. 

Un cronista dell'epoca invo-
chera 1'indomani un'inchlesta 
wsevera e serena». Ma tutto 
era gia predisposto con tan-
ta precisione che mentre il 
commissario Cricchio (quello 

che aveva fatto disporre U 
cordone dl polizia « per moti-
vi di ordine pubblicon) s'af-
frettava a informare 1 superio-
ri della « cospirazlone rossa», 
un capitano dei carabinleri sa
liva In municipio gridando che 
da 11 eran state gettate le 
bombe, e ordinando la perqui-
sizione dl tutti i consigner!. 

Le false 
prove 

In realta — racconta oggi 
Nino Tommaso, allora a ca
po della amministrazione mu-
nicipale socialista — quel ca
pitano aveva in tasca altre 
bombe che doveva depositare 
nell'ufflcio del capo-elettrlcl-
sta del comune e nella sala del 
consiglio. In quel modo, la re
sponsabilita dei socialisti per 
l'eccidio sarebbe apparsa 
«provata» oltre che ((eviden
te », e 1 fascisti l'avrebbero 
fatta franca. 

In effetti Nino Tommaso 
riuscl ad Impedire al capitano 
di entrar solo negli uffici del 
comune, e ne smaschero le in-
tenzioni. Ma questo non impe-
dl che le cose si sviluppassero 
secondo l'infame disegno de
gli artefici della strage: la se-
zione del Psi fu presa d'assal-
to dalle squadracce; incendla-

ta la Camera del lavoro; brae-
cat! 1 dirigenti socialisti, co
munisti e gli anarchicl non 
solo dai fascisti ma anche dal
la polizia. Questa cercava 1 
colpevoli a sinistra e alia fi
ne ne arresta una diecina tra 
cui Saro Diecidue (11 padre 
dell'attuale vice-slndaco) e i 
consigner! comunali Martino 
Mattioli e Giorgio Dl Malo. 

La mostruosa montatura e 
al culmine, ormal. A comple-
tarla manca solo una tessera: 
costrlngere alle dimissioni la 
amministrazione comunale di 
sinistra. S'otterrfc anche que
sto, non prima per6 che il con
siglio pubblichl un fiero do
cument*) di omagglo « alle vifc-
time del selvaggio assassinio 
compluto 1'8 magglo», di de-
nunzia del tentativo dl «sof-
focare la libera manifestazio-
ne della coscienza proletaria », 
dl protesta «contro l'arbitra-
rlo arresto dl suoi componen-
ti». Piu taidi, 11 processo si 
concluderi con una generale 
assoluzlone dei socialisti e del 
comunisti: erano stati tra gli 
altri arrestati tutti 1 membri 
del primo direttivo dell'ap-
pena costituita sezione del 
nostro partito, e tra questi 
l'allora studente universitarlo, 
Giorgio Dl Maio, oggi prima-
rio ospedaliero a Milano. Non 
c'e piu bisogno di caprl espla-
tori: il 28 ottobre del '22 11 fa
scismo va al potere soffocan-
do definitivamente quella «11-

UOMINI COME MUL.I 

SIMLA — Tre lavoratori trasportano un bldone dl pefro!io su una strada dell'Himalaya. Piegati in due dal peso e dalla fa-
lica, legati assieme dalle corde che assicurano il carico sutle loro spalle, sono ridottl a vere e proprie bestie da soma 

II comunismo e le nuove generazioni 

GLI IDEALI DEI GIOVANI 
Non I'exaHaiione, cara a Ugo Spirifo, di una «volonta creairice J> che si pone « al di la di ogni feoria »r ma la comprensione dei con-
creti processi sforici defermina 1'orientamento di grandi masse giovaiili • Un impegno di conoscenza e di trasformazione della realta 

Puo il comunismo rappre-
sentare un ideale, oggi, per 
I giovani? Non piu, sostiene 
Ugo Spirit© nell'ultimo libro 
L'avvemre dei giovani (San
son], 1972). E" lontano il tern 
po (l'immediato dopoguerra) 
quando «il regime sovietico 
rappreseniava i laeale da se-
guire e le nuove generazio
ni si nvolgevano ad esso con 
una fede senza limiti » (p. 3). 
II comunismo, allora. appari-
va tutto realizzato neU'URSS. 
e l'URSS costiluiva una sorta 
di antimondo nspetto all'occi-
dente. Era questa netta con-
trapposizione che faceva 
l'URSS «il prototipo del mon
do dell'avvenire» e che ali-
mentava la fede comunista. 
Poi sono venuU il XX Con-
gresso e la distensione. col 
conseguente «contagion, per 
la societa sovietica, dello spi-
rito borghese. La destaliniz-
zazione, e la teoria della coe-
sistenza paclfica, avrebbero 
minato, secondo Spirito, la 
forza ideale del comunismo! 
Poi c'e stato un altro awe-
nimento che ha impressiona 
to il nostro filosofo: ringres-
so della Cina all'ONU. Spi
rito si chlede: « reggera 11 co
munismo a questa nuova si
tuazione o rimborghesimento 
sara 11 fatale destino anche di 
questa rivoluzione? »; la Cina 

dovra accettare le regole del 
gioco internazionale, e «chi 
aveva sperato altrimenti deve 
piegare il capo di fronte al
ia forza delle cose» (p. 38). 
La rivoluzione culturale e fi-
nita, e con essa cl'ultima 
nammata» dell'ideale. Infine, 
1'esistenza di tanti comunismi 
diversi a rende dubitative tut-
te le fedi e tutte le certezze ». 

Insomma, la forza ideale 
del comunismo dipendercbbe 
dalla rigida contrapposiztone 
dei campi, dal dogmatismo. 
dall'attesa di eventi catastro-
fici. A nostro avviso e vera 
il contrario: la forza ideale 
del comunismo, e quindi la 
capacita di presa suile giova
ni generazioni, e direttamente 
proporzionale alia apertura 
problematical alia ricchezza 
di espenenze diverse, alia ca
pacita di superare contrap-
posizioni schematiche nella 
comprensione dei concreti 
processi storici. 

Ma che cosa intenda Spiri
to per ideale risulta dall'esal-
tazione, davvero sorprendente, 
che fa della gioventu del pri
mo dopoguerra, quando tutto 
sembra va riassunto — dice — 
« nella nostra volonta creatrl-
oe » e questa volonta era tutto, 
«al di 1& di ogni teoria e 
di ogni singola azionen (p. 11), 
quando la gioventu «»i pone-

va alia nbaltas e «dava im-
pulso ad una vita sempre 
nuova e ricca di iniziative 
creatrici». Prescindendo dal 
giudizio sulla gioventu che 
aderi al fascismo, consideria-
mo il ttpo di gioventu che 
qui Spirito contrappone a 
quella attuale. E1 una gio
ventu che a al di la di ogni 
teoria », cioe priva di qualsia-
si conoscenza circostanziata 
della realta sociale e stonca, 
s; lancia sulle ah di una « vo
lonta creatrice». cioe tende 
ad un futuro del tutto inde-
terminato, e solo cosi crede 
di poter vivere per l'« ideale ». 

Avere un ideale signifies al
lora perdere ogni ancoraggio 
alia realta, ogni spirito criti-
co, e buttarsi nella prima del
le awenture. Ecco perche 
una gioventu seria deve sem-
brare al prof. Spirito una 
gioventu senza ideali. 

Ma quale avvenire si offre 
oggi ai giovani? Andiamo — 
dice Spirito — verso un mon 
do sempre piu dominato dal
la scienza e dalla tecnica, e 
quindi verso una specializza-

zione sempre piCi spinta. Lo 
sclenziato si muove «nel cam-
po progressivamente impic-
ciolito di una ricerca isolata», 
e la totalita, il senso genera
le di quello che si sta fa-
cendo, 1 flnl che la soclet4 

nel complesso persegue, gli 
sfuggono. «Gli orizzonti — 
continua Spirito con accent! 
catastronci — si restringono 
in modo impressionante e 
nessuno sa guardare al di la 
dei propn problemi partico-
lari». Nessuno nesce piu ad 
avere una visione sintetica. 
«La sintesi non puo essere 
col La e conosciuta da nessu
no », e non e altro che il ri-
suitato complessivo della azio-
ne ai tutu, risultato non pre-
visto e non volulo precisa-
mente da nessuno. Specializ-
zazione significa allora la ri-
nuncia a influire sul proces
so generale. Ma se la realta 
si evolve (sempre piu) secon
do una logica cuversa da quel
la dei progetti e delle inten-
zioni dei singoli, se esiste 
una a logica del tutto» alia 
quale non ci si pud opporre, 
se la jorza delle cose si so-
stltuisce alle azioni consape-
voli degli uominl, non ha 
senso aoperare per un mon
do migliore* e non ha sen
so avere Ideali. 

L'individuo diventa anonl-
mo, «elemento di un siste-
ma, organo di un organi-
smo»; «pu6 venlrgli in men-
te di ribellarsi, perche awer-
te la • mancanza dl respire 
determinata dalla sua posizlo-
ne, ma la ribellione non puo 

avere alcun significato e al
cuno sbocco» (p. 60). L'uo-
mo e «condannato alia parti-
colarita ». 

Ma perche lo sviluppo del
le scienze dovrebbe implica-
re la rinuncia alia visione 
complessiva, e quindi al pro-

getto. airimpegno individuale? 
Perche la «logica del tutto» 
dovrebbe essere incompren-
sibile? Certo nessuno crede 
piu alia possibilita di trac-
clare una volta per tutte la 
logica complessiva di un'epo-
ca storica, ma non per que
sto ci si deve aggirare sol-
tanto neH'intrico dei proble
mi particolari. Esiste un mo
do concreto, basato sull'ana-
lisi storica. economica. di av-
vicinarsi progressivamente al 
senso generale di quel che ac-
cade, alia comprensione della 
realta sociale complessiva e 
del suo movimento. E* que
sto costante e ser:o impegno 
di conoscenza della realta so
ciale, cid che permette I'in-
tervento responsabile, e quin
di il controllo democratico, su-
gli eventi. I giovani che ca-
piscono questo, non si sen-
tono acondannati alia parti-
colarita*. e sentono di poter 
costruire, non sublre, il pro
prio awenire. 

Maurizio Lichtner 

bera manifestazione della co
scienza proletaria » che a Ca
stelvetrano era durata in tut
to nemmeno sei mesi. 

Eppure, in quel semestre e 
la vera molla della strage di 

fiiazza Umberto, che rappresen-
a il momento del recupero vio-
lento di un potere gestito inln-
terrottamente dall'agraria fin 
dal tempo dell'unificazione — 
tranne la breve parentesi rivo-
luzionaria dei Fasci, soffocati 
anch'essi nel sangue — e che 
non consentiva l'ancorche mi
nima smagllatura. Perche, 
qual e infatti il clima del-
l'immediato dopoguerra a Ca

stelvetrano, cio6 non di un pae-
sino qualunque ma di uno del 
centri-chiave di tutta la Sici-
lia occidentale? 

Chi ha vissuto quel tempi 
ricorda bene ad esempio che 
le sorti della produzione agri-
cola erano quasi esclusiva-
mente affidate ai cereall. e 
come il sistema di sfrutta-
mento piu comune della ter
ra fosse quello dei pascoli al-
terni e dei maggesi. L'arretra-
tezza del rapporti economicl 
determinava anche il carat-
tere particolare del sistema 
dei contratti agrari nel lati-
fondo, anche se il potere era 
passato dalla classe feudale 
alia grossa borghesia. Preva-
levano cosl affitti di secon-
da e persino di terza mano, 
ed erano norma le piu odio-
se imposizioni sui contadini 
attraverso vincoli di sogge-
zione che legavano il burgisi 
al proprietario, al grande af-
fittuario. ai loro campieri. 

E' questa borghesia tutt'al
tro che illuminata a controlla-
re il comune attraverso gli 
Infranca e 1 Lucentini, gli 
Emanuele e gli Amari ma so-
pratutto — da quando nell'82 
sono riusciti a spedire il loro 
rampollo alia Camera — i Sa-
porito, una famiglia di spre-
giudicati imprenditori la cui 
fortuna era comlnciata all'in
domani della partenza di Ga
ribaldi, con la soppressione 
della manomorta e lo scorpo-
ro dei beni ecclesiastici. Per 
quarant'annl sono costoro a 
fare e disfare le giunte co
munali. 

Quattordici 
centesimi 

Eppure, nonostante le strut
ture clientelari e mafiose (e 
proprio qui che con gli an
ni venti si registra anche la 
prima drammatica ondata di 
crimini antipopolari, coi capi-
lega e gli amministratori po
polari trucidati dalla mafia), 
tutto il trapanese aveva grandi 
tradizioni democratiche; e la 
stessa Castelvetrano era del 
resto gia allora una citta so-
stanzialmente rossa. 

La crisi del dopoguerra ri-
mette in moto un vasto ar-
co di forze sociali, ed e in 
questo clima nuovo che le ele-
zioni amministrative del '20 
danno 1.500 voti ai socialisti 

che conquistano cosi per la pri
ma volta un grande comune 
della provincia di Trapani. 
(Destino non casuale, quel
lo di Castelvetrano: mezzo se-
colo dopo sara questo il pri
mo municipio del Trapanese a 
scrollarsi di dosso il centro-
sinistra per dare vita ad una 
giunta comunisti • socialisti -
sinistra dc). 

Nino Tommaso viene elet-
to sindaco; la giunta e decisa 
a rompere con una lunga e fo-
sca tradizione di clientelismo 
e di corruzione. H lavoro e 
duro: nelle casse del comune 
i socialisti hanno trovato 
quattordici centesimi in tutto. 
E ci son da pagare 18mi!a 
lire al consorzio granario. e 
altre seimila ai privati pro-
duttori di luce elettrica. Ai 
nemici intern! s'aggiungono 
quelli esterni: Giolitti ha di-
sposto l'aumento del prezzo del 
pane, e il consiglio comunale 
contrasta il decreto delta fa
me emanato da chi avuol fa
re pagare il peso del disagio 
economico alia classe proleta
ria». Con un'accorta politica 
tributaria la giunta popolare 
riesce almeno a sanare il de
ficit, se non ad awiare quel
la politica di riforme che si 
era impegnata a realizzare. 

Latifondisti e speculatorl 
scelgono la strada deU'aperto 
e coerente sostegno all'emer-
gente squadrismo fascista, per 
la creazione dapprima di un 
Fascto democratico e poi di 
un piu agguerrito Comitato 
antibolscevico che nasce uffi-
cialmente nel marzo del *2l, 
airindomani cioe della fonda-
zione del Partito comunista. 

Ne sono artefici i Saporito, 
manco a dirlo; e con loro i 

soliti Infranca, Lucentini, Ama
ri, Caradonna e tra gli altri 
potenti della citta anche l'al
lora giudice Palmeri che tren-
t'anni dopo dara pessima e 
conseguente prova come pro-
curatore della repubblica a 
Palermo, prima che lo sostitui-
sca Scaglione. Son tutti insie
me, insomma, i silcmiosi del
l'epoca — agrari e coppole 
storte, liberal! e frammassoni, 
clienti e client! di client!, ma-
gistrati e squadristi — unit! 
nella controffensiva antiso
cialista e antipopolare che non 
esita ad alimentare anche il 
malcontento di ex combatten-
ti e disoccupati. 

A questo punto U gioco del
le parti (quella che poi si chia-
mera strategia della tensione) 
vuole che tocchi ai fascisti il 
compito di creare la scintil
la risolutrice. E* !I primo 
magglo: la festa del lavoro 
viene disturbata, interrotta. II 
prossimo appuntamento fissa-
to di 11 a una settimana, con 
comizio di Sansone: il giorno 
prima gli squadristi girano 
per la citta, udomanl non si 

parlaw. Ma l'mdomani i socia 
listi, gli anarchic!, i prlmi co
munisti, tutti 1 democratici 
sono in piazza gia molte ore 
prima del comizio. Passano 
in corteo davanti al circolo 
Unio.ie: i liberal! - democrati
ci scherniscono le bandlere 
rosse, provocano piccoll ma 
signiflcativi incident!. An
che questo fa parte dcll'accor-
ta regia: il commissario di po
lizia Cricchio li prende a pre-
testo per schierare tutti i suoi 
uomini nei punti strategici di 
piazza Umberto, giusto 11 do
ve la folia, al momento del-
l'attentato, rimarra imbotti-
gliata tra le bombe fasciste e 
la fucileria regia. 

Documento 
d'archivio 

I/ardente Cacioppo, che de 
ve presentare Sansone, intui-
sce il pericolo. « Forze impo-
nenti destinate a miglior UBO 
— dice dal balcone del Muni
cipio, nferendosi agli uomini 
di Cricchio — dejimitino con 
le armi in pugno il nostro 
spazio per il comizio. 1 nostri 
nemici ci disturbano con le 
loro invettive, e non sappia-
mo se la nostra voce arriva 
a voi...». Cacioppo non finl la 
frase: i carri dei fascisti inva-
sero la piazza, comincio la 
sparatoria, i lavoratori furon 
presi tra due fuochi, poi la 
esplosione delle bombe, la 
strage. Altre morti, altre stra-
gi tenteranno, come del re
sto gia avevano tentato. di 
sbarrare il passo alle masse. 

Totd Costanza ha appena ri-
trovato tra le polveri dell'ar-
chivio di stato, a Trapani. un 
documento impressionante di 
questa continuita dello scon-
tro di classe. E' un rapporto 
informativo che, l'anno dopo 
l'eccidio — quando la monta
tura era ancora in piedi, e i 
socialisti ancora in carcere — 
il commissario di Castelve
trano scrisse in fretta e furia 
al sottoprefetto di Mazzara 
per testimoniargli della soler-
zia con cui, dopo aver contri-
buito cosl scopertamente alia 
consumazione della strage, 
provvedeva ora a tappar la 
bocca a quanti non volevano 
dimenticare. Ora, siamo nel-
l'estate del '21, sono di scena 
i comunisti. in prima persona. 

«Ier! verso le 20 — scrive 
dunque il poliziotto — ebbe 
luogo in piazza Principe di Na-
poli un comizio indetto dalla 
Sezione Comunista». Non ba-
sto che comparisse «la solita 
insanguinata (sic) bandiera ros
sa dei socialisti» e che intor-
no ad essa si facesse a una 
dozzina di giovinastri». Che, 
peggio. a questo punto « certo 
Barabini Rosario da Trapani 
sali sopra un tavolo e comin
cio a parlare sul solito argo-
mento dell'8 maggio in cui il 
popolo venne massacrato e una 
Magistratura faziosa, partig-
giana, anziche arrestare gli as-
sassini arresto gli innocenti, 
compagni delle vittime...». 
Quanto basta insomma per
che il comizio sia interrotto, 
l'oratore diffidato. la manife
stazione sciolta. 

Giorgio Frasca Polara 

L'alimenfazione 
e lo sviluppo 

intellettivo 
del bambino 

CAGLIARI. 5 
II III convegno internazio

nale di medicina e chirurgia 
e proseguito oggi alia Mad-
dalena. I principali argomen-
ti di questa seconda giornata 
sono stati: 1'importanza e gli 
effetti di una cattiva nutri-
zione sullo sviluppo del cer-
vello del bambino e la cura 
dei reumatismi. 

«II buon sviluppo del oer-
vello del bambino — ha detto 
il prof. Kubat, direttore del
la clinica pediatrica di Pra-
ga, affrontando il primo te
nia —, il formarsi di una va-
Iida architettura intellettiva 
sono strettamente condiziona-
ti dalla nutrizione che il 
bambino avra ricevuto nei 
primi due anni di vita. In 
questa delicata fase della cre-
scenza il tessuto nervoso e 
infatti estremamente suscet-
tibile a soffrire degli error! 
alimentari e delle insufflcien-
ze di cibo. L'esigenza di una 
nutrizione efficiente — ha 
proseguito il pediatra — non 
deve indurre le madri a so-
vraccaricare di cibo i figli, 
perche si corre cosl il rischio 
di farli diventa re obesi, con 
conseguenze negative soprat
tutto a danno del fegato e 
dell'apparato endocrino ». 

Sul tema della lotta contfo 
i reumatismi e stata rilevata 
dai medici «la crescente pe-
santezza degli oneri sociali di 
una malattia tanto carica di 
invalidita e di oneri assisten-
ziali diretti». 

«L'artrosi. spesso esordien-
te nel pieno vigore dell'eta 
produttiva — ha detto il prof. 
Baccarini — crea difficili pro
blemi di cura che debbono 
trovare tra l'altro soluzione 
nei farmaci, nel massaggio e 
nei trattamenti idro-termalL 
Nella lotta contro il reumatf-
smo — ha proseguito lo sttt-
dioso — 6 entrato oggi il fe-
nilprenazonc « 0 » da 2370, una 
molecola scoperta da Mdtnzia-
ti italiani». 


