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Un«trave l»del la letteratura popolare 

LA FRONTIERA 
Dl SALGARI 
85 romanzi, 130 racconti: fondali di carfone alza-
ti a coprire una angusfa e spietata realta sociale 

1883: il 9 luglio — quan-
do in Francia Jules Verne 
ha ormai raggiunto fama e 
ricchezza con il ciclo dei 
suoi Voyages extraordinaires 
— il ventunenne Emilio Sal
gari scrive al direttore del 
periodico milanese di viaggi 
« La valigia » per offrirgli 
« alcuni romanzi del genere 
dei Verne, degli Aimard e 
dei Cooper*; ha cosi inizio 
una vicenda letteraria, o 
meglio uno degli episodi piii 
significativi della storia del-
la Trivialliteratur in Italia, 
destinato a concludersi tra-
gicamente nel 1911 nel bo-
sco della Madonna del Pilo-
ne presso Torino col sui-
cidio dello scrittore Verone
se, consumato secondo il ri-
tuale harakiri degli antichi 
samurai. 

Salgari lasciava in eredita 
alia cultura nazionale ottan-
tacinque romanzi, molti dei 
quali tradotti anche in piu 
lingue straniere, circa cen-
totrenta racconti, numerosis-
sime «tracce» narrative svi-
luppate negli anni seguenti, 
con maggiore o minore me-
stiere, da imitatori (dei qua
li si ricorda per tutti Luigi 
Motta), per non parlare de
gli apocrifi che circolarono 
sotto il suo nome, in cam-
bio di una popolarita va-
stissima presso il pubblico 
dei giovani e degli sprovve-
duti, popolarita che oltre 
sessant'anni l'industria cul-
turale ha mantenuto desta 
con ristampe, riduzioni ci-
nematografiche e in fumetti 
(queste ultime in clima di 
autarchia culturale) ed ora 
con splendide edizioni < criti-
che » illustrate e dottamen-
te annotate per iniziativa di 
Mario Spagnol, l'ultima del-
le quali e dedicata alia tri-
logia western comprenden-
te Sttlle frontiere del Far 
west del 1908, La scotenna-
trice del 1909, he selve ar-
denti del 1910 (E. Salgari, 
11 ciclo del Far-west Edizio-
ne annotata a cura di M. 
Spagnol, Mondadori, 1972, 3 
voll. in cofanetto di pp. 202, 
224, 194, L. 10.000). 

Ma gli onori cui Salgari e 
assurto con questa recente 
pubblicazione non lo com-
pensano della sua miserabi-
le esistenza di travet lette-
rario sfruttato e vessato da 
editori senza scrupoli — i 
quali lo costrinsero a tem
pi e ritmi di produzione inu-
mani per compensi irrisori, 
soprattutto ove si tenga pre-
sente che le tirature di al
cuni suoi romanzi piu cele-
bri, come il Corsaro nero, 
raggiunsero le 80.000 copie 
— e che, come unico ricono-
scimento per la propria at
tivita di scrittore, dopo aver 
puntualmente inviato tutti i 
suoi romanzi alia Casa Rea-
le, dominata allora dalla re-
gina Margherita — ninfa 
Egeria della cultura ufficia-
le —, nella speranza di otte-
nere un sussidio, si vide re-
capitare la croce di cava-
liere. 

Le continue angustie e 
traversie della sua vita si ri-
cordano qui non solo per 
comprendere il metodo di 
lavoro di Salgari, ma anche 
per fornire una chiave di 
lettura delle sue opere, co-
si da cogliere, col significa-
to di un successo indiscuti-
bile, una testimonianza di 
prim'ordine della situazione 
della cultura popolare fra 
otto e novecento. Ecco quin-
di il piccolo borghese Sal
gari che, con un tipico pro-
cesso di « sdoppiamento », 
dimentica, per evadere dal
la posizione subalterna al
ia quale e condannato, la 
breve stagione trascorsa 
come allievo dell'Istituto 
tecnico e navale a Venezia, 
e i brevi periodi di naviga-
none su navi scuola e mer-
cantili lungo le coste del 
Mediterraneo, per alimenta-
re il mito personate (del re-
sto ancora oggi accreditato) 
del vecchio lupo di mare 
esploratore awenturoso di 
lande remote, in realta co-
nosciute solo al tavolo di la
voro solo sul « Giornale il
lustrate dei viaggi e delle 
awenture di terra e di ma
re >, sulle pagine dei libri 
di Stevenson, Verne, Ki
pling, Mayne-Reid, Wells, e 
altri autori minori o mini
mi; egli battezza i figli con 
nomi esotici: Fatima, Nadir, 
Romero, Omar per ricreare 
nella vita familiare, funesta-
ta dalla malattia mentalc 
delta moglie, lillusione di 
destini di gloria in mondi 
fantastici lontani dalle mi-
serie quotidiane; si suicida 
infine, secondo un antico 
costume guerriero giappo-
nese, quando le ultime illu-
sioni svaniscono ed i pacsag-
gi evocati in tante pagine 
di romanzo si rivclano fon
dali di cartone alzati a co
prire la realta sociale ans?u-
ita c spietata della • nuova 
Balia >. 

Ma gli sopravvivono i 
suoi croi, i suoi « avventu 
fieri », che con la loro auda-
4 a temeraria. con la loro 

totale assenza di psicologia 
riscattata da una straordina-
ria capacita fisica di azione, 
la loro incrollabile fedelta 
ad un codice d'onore bor
ghese, mai posto in discus-
sione, superano avversita di 
ogni genere, pur senza mai 
conseguire un meritato ri-
poso, per la necessity di rin-
novare ipoteticamente all'in-
finito, come destino degli 
«eroi » popolari, le gesta 
che ne fanno dei superuo-
mini ridotti a pura fisicita, 
quali appunto i protagonisti 
del ciclo western. 

Sono questi « veri tipi di 
avventurieri » che € come la 
maggior parte dei yankees 
delle frontiere, avevano for
me erculee » e « non man-
cano quasi mai ai loro col-
pi > quando sparano sugli 
indiani, e che addirittura 
nel corso della narrazione 
invecchiano o ringiovanisco-
no, per distrazione dell'auto-
re, a seconda delle contin-
genze, con la stessa disinvol-
tura con la quale incontra-
no personaggi storici in luo-
ghi da questi certo mai fre-
quentati e si servono di co-
stumi multicolori e para-
menti che talora, anziehe la 
prova di una minuziosa do-
cumentazione, offrono l'im-
magine di un inverosimile 
carnevale. Cosi, al limite, gli 
« scorridori delle praterie » 
armati di rifle e di bowie-
knife, indossando non pro-
saici calzoni, ma speciali 
calzoneros, inventano un in-
dumento e al tempo stesso 
coniano un neologismo spa-
gnolo. Come si e detto, e co
me dimostrano non poche 
pagine dei suoi libri, Sal
gari stesso svelo quei lega-
mi con l'opera di Verne (in 
concorrenza col quale nel 
1907 scrisse addirittura Le 
meraviglie del 2000) che co-
stituiranno per decenni ma
teria per un confronto che 
non si puo stabilire, se non 
per l'appartenenza di en 
trambi gli scrittori ad una 
medesima area di letteratu
ra popolare 

I romanzi dello scrittore 
francese costituiscono le tes-
sere di un ordinato mosaico 
destinato a celebrare la mi-
tologia scientists dell'epoca 
del positivismo, per sconfi-
nare in una fantascienza me-
ticolosamente calcolata (con 
la collaborazione specialisti-
ca del < viaggiatore > Jac
ques Arago, dell'astronomo 
Jaussen, del matematico 
Bertrand, del fotografo Na-
dar) come consapevole con
tribute alle < magnifiche 
sorti e progressive» della 
societa in cui vive. I libri di 
Salgari, invece, trascurando 
ogni impegno didascalico e 
pedagogico o riducendolo al 
margine esiguo di un nozio-
nismo approssimativo, si 
configurano come rapide 
« sceneggiattire » di puri in-
trecci di azione. affidate al-
l'abilita di un regista la cui 
maggiore preoccupazione e 
quella di creare per lo spet-
tatore-lettore privo di trop-
pe pretese letterarie, pro-
spettive immense e lontane, 
in un mondo di evasione 
animato da « tipi > astratti 
quanto si vuole, ma final-
mente liberi: « l'immensa, la 
sconfinata prateria, paradi-
so dei bisonti giganteschi e 
delle antilopi dalle corna 
forcute, e paradiso anche 
del feroce indiano, sempre 
pronto a difenderla contro 
l'implacabile invasione del-
l'uomo pallido destinato a 
distruggere ormai la razza 
rossa >. 

Alia ferocia primitiva del-
l'indiano e contrapposta la 
spietata Iogica della colo-
nizzazione e del genocidio, 
ma diremmo che, se in Sal
gari una scelta idcologica 
non e'e, purtuttavia istinti-
vamente egli rimpiange la 
Hberta dei primitivi, cosic-
chc i superuomir.l bianchi 
sempre si troveraono ad af-
frontare superuomini dalla 
pelle rossa 

Certo. anche dopo la mor-
te Verne fu piii fortunato 
dello scrittore Veronese per
che, mentre le sue profeti-
che « macchine > erano de-
stinate ad attirare l'attenzio-
ne dell'avanguardia surrea-
lista, nello stesso arco di 
tempo i romanzi di Salgari 
ebbero — come ricordava 
Luiqi Russo — « viva noto-
rieta nei primi anni del fa-
scismo, quando parccchi 
giovani " gcrarchi " lo rico-
nobbcro loro maestro, per 
il gusto della vita awentu-
rosa •: ma si tratto eviden-
temente di un fenomeno ti
pico della halbUultur fasci-
sta, che non deve far dimen-
ticare Toggettiva importan-
za che ebbe nel panorama 
della farisaica letteratura 
« per la gioventu » dell'epo
ca umbcrtina il confuso e 
sugecstivo invito alia Hber
ta di « invontare > una vita 
diversa, oltre la • frontie-
ra » del conformismo della 
societa contemporanea. 

Enrico Ghidetti 

Nel '3 2 Mussolini progettava di deportare gli oppositori in una colonia della Libia 

II confino fascista nel deserto 
La localita prescelta, a sud-est di Tripoli, dava lutte le garanzie di una prigionia senza scampo - La corrispondenza tra il capo della polizia e i ministeri coinvolti 
nell'infame disegno d e l « d u c e » - II rapporfo sulle cellule comuniste - La repressione non valse a stroncare TaHivita organizzata degli antifascist! relegati nelle isole 

Con l'istituzlone del con-
fino di polizia, nel novembre 
1926, 11 fascismo si poneva 
l'obiettivo immedlato di to-
gliere dalla circolazione, rele-
gandoll in pjecole isole o in 
Comuni sperduti del Merldlo-
ne, quegli avversari politic! 
che non potevano essere col-
piti dalle pur severe «loggl 
eccezionali per la sicurezza 
dello Stato» emanate nello 
stesso mese. Non sembra cl 
fosse un piano preciso, al-
meno all'inizio, circa 11 futu-
ro da riservare a questi op
positori. Una volta accertato 
che 1 vecchi alloggi demania-
li costruiti trenta o quaran-
ta anni prima per i coatti 
comuni a Ustica, Llparl, Ven-
totene, Ponza, Tremiti, Lam-
pedusa erano ancora piu o 
meno in piedi, vennero qui 
convogliati centinaia di anti
fascist! di ogni parte pollti-
ca, condannati dalle apposite 
commission! provincial! da 
uno a cinque anni di con
fine. 

11 ministero dell'Interno 
stabill che al nullatenenti 
fosse corrisposto un sussidio 
giornaliero di dieci lire ed 
emand una serie di prescri-
z-ioni discipiinari — la carta 
dl permanenza — che rical-
cavano, inasprendole, quelle 
in vigore alia fine del secolo 
scorso per il domicillo coat-
to. Una folta schiera dl mi-
litl fascist!, agenti di pub-
blica sicurezza, carablnleri, 
spesso in numero superlore 
ai confinati stessi, doveva ga-
rantire l'ordine e impedire 
eventual! fughe e rlbellioni. 
Fu praticamente tutto. 

Mussolini era convinto che 
gli antifascist!, sottoposti al 
duro regime della deportazio-
ne, avrebbero In breve desi-
stito da ogni resistenza e si 
sarebbero sottomessi alia leg-
ge del piu forte. Per accele-
rare questa opera egli ordi-
nd che nelle colonie confina-
ne dovessero coabltare con
dannati politicl e delinquen-
ti comuni: la miseria morale 
e materiale di questi ultimi 
avrebbe contagiato gli altri in-
debolendone la resistenza. 
Questa disposizione venne re-
vocata all'inizio del 1927. in 
seguito ad alcuni articoli ap 
pars! sulla stampa estera, ma 
soprattutto perche apparve 
subito evidente che, lungi dal-
l'esser contaminati dal coatti 
comuni, erano i politicl ad 
influenza re gli altri con le 
proprie idee. 

La riduzione 
del sussidio 

Da allora si cercd dl evita
re. nella misura del possibl-
le, la costituzione di colonie 
miste. L'invio o il trasferl-
mento di confinati politici in 
colonie riservate ai comuni 
rimase come misura discipli-
nare largamente applicata. Co-
munque i confinati politici 
si rivelarono nella stragran-
de maggioranza. di tempra 
ben diversa da quella sperata 
da Mussoluni e in breve tem
po le colonie confinarie fu-
rono I soli luoghi. con le car
eer!, in cui apertamente si 
professavano idee contrarie al 
regime, si faceva della polltl-
ca antifascista, pur nei Mm!-
ti impost! dallo stato di Inter-
namento e dal distacco dal
la realti del Paese.. 

Una tale situazione non po-
teva essere tollerata dal fa
scismo, che intensified la re
pressione rendendo piu dure 
le norme che regolavano la 
vita dei confinati. Cio non fu 
tuttavia sufficiente a stron
care la attivita. organizzata dei 
vari gruppi politici presenti 
nelle isole dl confino e in 
primo luogo dei comunisti. 
Le varie agitazionl collettive 
che si susseguirono lungo lo 
intero arco della dittatura con
tra i soprusi delle autorita. 

locall e central! ne sono la 
piu chiara dimostrazione. 

La prima delle proteste In 
massa di grande ampiezza, che 
interess6 tutte le colonie con
finarie, fu quella contro la ri
duzione del sussidio giorna
liero da dieci a cinque lire, 
nel novembre 1930. Essa col-
se completamente dl sorpresa 
le autorita che, al di la della 
reazlone Immediata dell'arre-
sto e del deferimento alia 
magistratura di oltre duecen-
to confinati, promossero nel 
mesi successlvi varie tnchle-
ste per accertare la conslsten-
za e l'attivita delle organizza-
zioni clandestine a Ponza, 
Ventotene e Llparl. 

« Attiva 
propaganda» 
II capo della prima sezlo-

ne della Direzione generale 
dl PS scriveva, il 17 dlcem-
bre 1931, all'Ufficio confino 
politico: 

Viene confidemialmente ri-

ferito da Ponza che i confi
nati dl cut alVumto elenco si 
sarebbero organizzati e svol-
get ebbero attiva propaganda 
comunista. Si prega pertan-
to trasferirlt da delta colonia 
a quelle di Lipari, Ventotene 
e Ustica, limitando in caso 
il trasferimento ai maggior-
mente pertcolosl ed attivi... 
...Giovettt Gino, capo del mo-
vimento; dirige i corsi scala* 
stict; fa parte del comitato 
esecutivo. Vtsentin Luigi, fa 
parte del Comitato esecutivo 
per le scuole. Srebrnic Giu
seppe, autore di uno studio 
sul « Capitate»; fa parte del 
comitato esecutivo; e uno de
gli incaricati del servizio di 
riunione nelle case. Repossi 
Luigi, fa parte del comitato 
per le scuole. Rivabene Giu-
lio. Longo Giuseppe, incarica-
to del soccorso rosso. Man-
drella Fulvio, capo settore, in-
caricato del soccorso rosso. 
Molinari Giovanni, capo eel-
lula, sarebbe il diffusore dei 
mamfestini sovversivi rinve-
nuti dalla polizia. Massini Ce-
sare, farebbe parte del comi
tato esecutivo. Pini Renato, 

braccio destro di Giovetti. In-
segnanti dei corsi di cultura 
comunista: Jaksetich Giorgio, 
D'Agostino Filippo, Ventura 
Pietro, Combigano, Gavlno 
Salvatore, Franchellucci Nino, 
Lampasona Salvatore. 

Capi settore sono Ilariuzzi 
Umber to, Vassiliadis Vassilli, 
Bonora Armando. 

Sono incaricati del servizio 
di riunione nelle case: Ram-
belli Angela, Priora Pietro, 
Roveda Oreste, La Camera 
Fortunato, Chiappa Carlo, 
Bozzano Biagio. Bittini Am-
leto, Drago Gioacchino, Per-
rara Antonio, Brighentl Vir-
ginio, Gorreri Ennio, Dorgia 
Alessandro, Angelo e Giovan
ni, Vagnoni Attilio, Sacchetti 
Armando, Masoni Euterpe, 
Dosi Carlotta, Marcato Pie
tro, Sturm Giuseppe, Man-
cini Luigi, Zanasi Marcello, 
Cremaschi Alfredo, Patelli En
rico, Zanni Luigi. 

Su questo stesso rapporto 
sono segnati a penna I vari 
provvedimentl dl trasferimen
to presl dall'Ufficlo confino 
politico. 

A prescindere dall'esattezza I 

delle lnformazioni In posses-
so della polizia, e dunque evi
dente che essa era a cono-
scenza dell'esistenza dell'orga-
nizzazione comunista nelle i-
sole e ne segulva attentamen-
te l'attivita. Prefetture, que-
sture, direttori delle colonie 
confinarie dovevano trasmet-
tere a Bocchinl, direttamente, 
tutte le segnalazioni su! con
finati, anche le piu Insignifi
cant! — come vedremo — e 
Bocchinl su tutto riferiva quo-
tidianamente al « duce », che 
si riservava ogni decisione in 
merito. 

Tra le suole 
di uria Scarpa 

Nel 1932 si ordind dl con-
centrare a Ponza i confinati 
segnalati come piu pericoloii, 
instaurando in quest'isola spe
cial! misure di controllo. An
che questa misura si riveld 
inadeguata e a Ponza come 
nelle altre isole, 1 confinati 
continuarono ad organizzars! 

II Museo-monumento al deportato 

Una delegazione com post a dal sindaco 
di Carpi Onorio Campedelli, da Bruno 
Losi, presidente del comitato promotore 
del Museo-monumento al deportato poli
tico e razziale nei campi di sterminio 
nazisti, dal sen. Luigi Borsarl, in rap-
presentanza delle associazioni combat-
tentistiche e della resistenza presenti 
nel comitato, dal sen. Piero Caleffi, pre
sidente dell'Associazione Nazionale Ex 
Deportati e da Sergio Piperno Beer, 
presidente dell'llnione delle Comunita 
Israelitiche Italiane, e stata ricevuta ieri 

In udienza al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica. 

Dopo il messaggio di saluto rivolto 
dal sindaco Campedelli al centra dell'in-
contro i stato posto il problema del Mu
seo-monumento al deportato, I'importante 
opera che, realizzata al Castelli dei Pio 
a Carpi sotto I'alto patrocinio del Capo 
dello Stato, e oramai in fase di ulfima-
zione. 

La delegazione nel corso della visita, 
oltre ad informare il Presidente Leone 

dello stato di attuazione del Museo e in 
modo particolare degli scopi che si pro
pone con il suo centra di studi e di do-
cumentazione internazionale sulla depor-
tazione, ha sottoposto al Capo dello Stato 
alcune proposte del comitato promotore 
relative al pragramma della manifesta-
zione inaugurate, che avra carattere in
ternazionale, come internazionale e stata 
I'idea dell'erezione del Museo-monumento 
al deportato. 

Nella foto: i graffiti di Corrado Cagli 
nel Museo-monumento. 

La decisione al convegno nazionale di Ariccia 

Un sindacato della ricerca 
Tre organizzazioni unificate nell'ambito della CGIL — Un organismo che si inserisce a pieno titolo nel contesto delle 
lotte in corso — Necessita di stabilire un legame permanente tra movimento dei lavoratori e politica della scienza 

I lavoratori della ricerca, 
iscritti ai sindacati CGIL. 
hanno dato vita nei g:orni 
scorsi. attraverso un conve
gno nazionale svoltosi ad Aric
cia, ad un awenimento di 
grande interesse sul piano *»n-
dacale e su quello politico 
piu generale. I consign gen«-
rali del SIR (sindacato ricer
ca del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche), del SANN 
(sindacato dei lavoratori del 
Comitato nazionale per l'ener 
gia nucleare) e dello SNAFR 
(sindacato operante nell'Istl-
tuto nazionale di fisica nuclea
re) hanno deciso, dopo un 
approfondito dibattito svoltosi 
in un primo tempo nelle va
rie istanze di base e quindi 
ai vertlci delle diverse or-
^anizzazioni. la creazione di 
un sindacato unico della ri
cerca neii'ambito della stessa 
CGIL. 

Questo nuovo sindacato — 
nuovo perche unitario e per
che non unifica soltanto le tre 
organizzazioni cltate, ma ten-
de anche a dare un Indirizzo 
nrganico ed univoco alia po
litica rivendicativa dei lavo 
ratori del settore — non ha 
ancora una denomlnazlone. 
Per giungere a deflnlre, sul 
piano strutturale, questa or-

ganizzazione del lavoratori 
della ricerca saranno neccs 
sarie altre iniziative e dovran 
no maturare altre concrete 
misure. 

ET in programma. Infattl. 
una conferenza nazionale or-
gamzzativa per decider? tern 
pi e modi deU'unificazione or-
ganica Sono. inoltre. in fase 
di promozione i congress! di 
sciogli mento del SIR, del 
SANN e dello SNAPR E* in-
fine previsto 11 con?r»»iiso dt 
unificazione vero e proprio. 
quale ultimo at to di un pro 
cesso che va avanti ormai da 
molti mesi. 

II fatto. tuttavia. che I tre 
consigli general! abbiano de 
ciso di realizzare l'unlta orga-
nizzativa dei lavoratori della 
ricerca in una sola struttura 
sindacale e gia rilevante. Es-
RO dimostra, in particolare, 
che dai tentativi attuati nel 
vari scttori per creare orga
nism! sindacali. prima autono-
ml e quindi a confederal!» si e 
passati ad una fase di matura-
zlone e di cresclta dl un 
movimento per altro nssal 
complesso • 

Non a caso. del resto, — e 
II convegno di Ariccia lo ha 
messo in evldcnza — I'idea 
di unificare le forze sindaca

li della CGIL in un campo 
che vede occupati ben 12 mi-
la lavoratori, un terzo dei 
quali aderisce alia CGIL stes
sa, e sorta dalla realta della 
ricerca In Italia, dispersa in 
troppi «filoni» e legata a 
troppi interess: particolari e 
settonali, a cominciare da 
quell! della grande industna. 

L'indagine compiuta in pre 
parazione del convegno in 
cui si e decisa runificaztone 
e stata, a quejrto r:guardo. 
estremamente puntuale e ri 
gorosa. In un documento, che 
t servito come base di discus 

sione, e scritto. fra I'altro chia-
ramente che «l'attivita degli 
enti di ricerca in Italia non 
e riduolbile ad un'unica fun 
zione »; che « 1'intreccio dl po-
tere, che si riproduce allin 
terno del settore, da luogo 
a un quadro complesso e d:f-
ferenziato »; che. inoltre, « nel
le varie sltuazloni prevalgono, 
a seconda dei casi. Influenze 
neocapitaliste. oppure centri 
di parassltlsmo sottogoverna-
tivo o universitario-baronale » 

Dl fronte a questa situazio
ne, un processo di aggrega-
zione sul piano sindacale (e 
percid anche politico) che 
colnvolgesse l'intero arco del
la ricerca, per dare . uno 

sbocco dinamico e dl azione 
airimpegno di questi stessi 
lavoratori in direzione della 
baltaglia generale per una 
nuova hnea di sviluppo e per 
le ri forme. 

II discorso vale ovvlamente 
anche per la scuola e per In 
produzione. Nel corso del con
vegno di Ariccia, anzi, si e 
insistito sul tnnomio «scuc-
la ricerca produzione » al fine 
di precisare che il nuovo 
sindacato unico e unitario do-
vra m.surarsi su questi tre 
campi specific!, ma tra di oro 
strettamente collegati. «Le dif-
ferenze settoriall. ben presen
ti fra i lavoratori, non do-
vranno rappresentare — e 
stato detto — un elemento 
di spaccatura rispetto nlla 
lotta per una diversa strut
tura della ricerca» (da porre 
effetti vamente al servizio del 
Paese e del suo sviluppo rie 
mocratico). 

Tali differenze. an2i, «pc-
tranno di ven tare un elemento 
di forza del sindacato uni
co », se verranno realizzatl col-
legamenti real I e se, in tal 
modo, i lavoratori sapranno 
esprimere una reale «forza 
d'urto» in quella che e stata 
definita «una stratcgla glo-
bale di lntervento sulla ri

cerca ». 
ET un discorso difficile quel

lo che e stato portato avanti 
fra i lavoratori della ricerca 
in questi mesi e che dovra 
ora giungere ad una comple-
ta maturazione con la costitu
zione del sindacato unico nel
l'ambito della CGIL. intcso an
che quale «forza di aggre-
gazionen per una un:ta piu 
ampia Se ne sono resi conlo, 
prima di tutti. coloro che 
hanno realizzato 11 proceso 
costruttivo ancora In atto. Tut
tavia, con le decision! di Aric
cia le premesse per la costru-
zione di un organismo sinda
cale piu robusto e piti ma-
turo nel campo della ricerca 
ci sembra siano state poste 
con chiarezza. L'impegno dei 
lavoratori del settore. peral-
tro. comprende una loro piu 
attiva partecipazione all'lnsie-
me del movimento sindacale 
e alia elaborazione della sua 
politica anche e in particola
re per quanto riguarda le 
scelte economiche e social!. 

In questo senso. il nuovo 
sindacato si Inserisce, fin da 
ora e a pieno titolo. nel piu 
vasto contesto delle lotte rl-
vendlcatlve e social! In corso. 

Sirio Sebastianelli 

clandestinamente, a svolgere 
un certo lavoro politico, a 
mantenersi in contatto con 
le proprie centrall all'estero, 
alle quali inviavano relazioni 
ricevendone direttive. Talvol-
ta, anche se raramente, la 
polizia rlusciva ad avere le 
prove dl questa attivita. Con 
lettera del 16 ottobre 1932 il 
prefetto dl Messina segnalava 
al ministero dell'Interno: 

In una pergutsizione ope-
rata dalla Questura di Trie
ste sull'ex confinato politico 
a Lipari Rubinich Giuseppe, 
fu rinvenuto tra le suole di 
unu scarpa da lui calzata un 
foglio di carta sul quale era-
no state scritte a mano, a 
sospetta opera di Giaccaglia 
Lea e per incarico del confi
nato Giovetti Gino, notizie 
riflettenti I'organizzazione co
munista e altre riflettenti lo 
andamento della Colonia... 

Ed ecco maturare il pia
no per un'operazione radica-
le: la creazione dl una colo
nia confinaria in Libia, jn 
mezzo al deserto, dalla quale 
i deportati non solo non a-
vrebbero avuto alcuna possi-
bilita dl farsl udlre, ma pro-
bahilmente non sarebbero 
neppure mai tornati. Non fu 
merito di Mussolini se il pro-
getto, di cui non mi sembra 
si sia avuto sentore, ne allo
ra, ne dopo, negli ambientl 
antifascist!, non venne realiz
zato. 

II 13'glugno 1932 11 Mini
stero dell'interno comunicava 
a quello delle colonie: 
• Presi gli ordini da S.E. il 
Capo del governo questo Mi-
jiistero ha disposto che I'Ispet-
tore generale Gr. Uff. Antonio 
Valente si rechi in Cirenaica 
per studiare di intesa con 
le locali Autorita l'istituzlone 
e I'organizzazione in Cirenai
ca di una colonia di confina
ti politici. 

II 2 luglio l'ispettore Valen
te riferiva al capo della poli
zia che il sopralluogo, cui ave-
va parteclpato il ministro De 
Bono, era stato effettuato il 
25 giugno. La localita prescel
ta era Gasr Bu Hadi, 478 
chilometri a sud-est da Tri
poli. Seguiva una partlcolareg-
giata descrizione deH'ambien-
t.e: scarsissima la vegetazione 
e la pioggia, l'acqua per ora 
non Cera, ma si sarebbe for-
se potuta trovare trapanando 
II suolo a grande profondita... 
d'estate, quando soffia il ghi-
bli la temperatura raggiunge 
anche i 52 gradi alPombra... 
Per eventual! operazioni chl-
rurgiche bisogna andare alio 
ospedale di Tripoli: 32 ore di 
corriera. D'altra parte questi 
disagl nel trasporti dissuade-
ranno senz'altro i parentl del 
confinati dal far loro visita. 
Nessuna possibility di trova
re un lavoro qualsiasi. La fu-
ga e praticamente impossibi-
le perche tutto attorno sono 
centinaia di km. di deserto ed 
avventurarvisl senza adegua-
tl mezzi signlficherebbe an
dare incontro a morte sicu-
ra Piu che I tentativi di eva
sione saranno da temersi gli 
ammutinamenti... 

L'ispettore Valente allegd 
aU'esauriente rapporto anche 
I progetti per la costruzione 
della nuova colonia, (destina-
ta a ospitare cinquecento con
finati) completi di preventivo 
della ditta appaltatrice: le spe-
se ammontavano a tre mi-
lioni e seicentomila lire, arro-
tondati a tre milioni e otto-
centomila lire per eventuali 
Imprevisti. 

Mussolini non ebbe un at-
timo di esitazione e ordind al 
capo della polizia Bocchini di 
dare le disposizioni per i'im-
mediato inizio dei lavori. A 
questo punto sorsero difficol-
ta di indole finanziaria: i va
ri ministeri cercarono dl sca-
ricare la spesa sui bilanci al-
trui. Emilio De Bono, che In 
qualita di ministro delle colo
nie avrebbe dovuto curare la 
esecuzione del progetto scri
veva a Bocchini il 2 luglio 
1932: 

.-Mettiamo, innanzi tutto 
le cose a posto per quel che 
riguarda la spesa. Questo po-
vero Ministero non ha un 
soldo da metlere a disposi
zione di quello ricco dell'In
terno per I'impianto, sistema-
zione ed andamento della Co
lonia confinaria in Tripolita-
nia. Quando il Capo del go
verno mi parlb della cosa mi 
disse anche che ogni spesa 
sarebbe stata sostenuta da co~ 
desta Direzione generale. 

Ogni spesa: comprese quin
di quelle necessarie alia dire
zione, custodia, vettovaglia-
mento, andamento in genere 
della Colonia. Che poi queste 
spese siano da comprendersi 
nel bilancio delle Colonie, con 
una speciale assegnazione, o 
in quelle dell'Interno, non e 
questtone sostanziale. Perb & 
piu giusto e regolare che quel
lo della Colonia non e'entri. 

Come sistema di vettova-
gliamento sono anch'io del 
parere che Vunico possibile, 
anche economicamente, sia 
quello del rancio. Per la tra-
panazione dei pozzi pud an
che provvedere il governo del
la Tripolitania. In materia 
siamo piu pratici noi che tre 
Ministeri delle Corporazioni 
messi assieme. Ma per non 
aver sorprese, resta inteso che 
le spese necessarie saranno so-
stenute dal Ministero dell'In
terno. Sempre spese a parte, 
per Vassistenza religiosa pen-
sera n Vicariato Apostolico 
di Tripoli. 

Si potra anche stabilire una 

sezione di tribunale a Sirte, 
non certo sul posto. Anche 
per questa spesa dovra essere 
fatta la maggiore assegnazio
ne al Bilancio delle Colonie. 
Infine pel cimitero manca so
lo il primo morto; avuto quel
lo il cimitero sara bello e 
fatto. Dopo cio attendo solo il 
la per cominciare la costru
zione. 

Emilio De Bono 
Bocchinl si rivolse allora 

a! Ministero del lavori pub-
blici: 
8 agosto 1932 

S.E. il Capo del Governo 
ha ordinato che la colonia di 
che trattasi entri al piii pre-
sto in funzione e si prega 
pertanto I'E.V. di voter di
spone pel pronto inizio dei 
lavori che dovranno essere con-
dotti a termtne con la mag
giore possibile rapidita. 

Anche in questo caso la ri-
sposta fu negativa e il 3 set-
tembre Bocchini annotava: 

Nell'impossibilita di avere 
la somma occorrente S.E. il 
Capo del Governo ha disposto 
di soprassedere per ora al-
I'impianto della Colonia. 

Incidenti 
a Ponza 

II progetto venne ripreso 
l'anno seguente, in seguito ad 
un banale incidente accaduto 
nella colonia di Ponza e cosi 
descritto dal comandante del
la locale sezione dei carabi-
nieri: 

Comandante tenenza Defor-
tis at Ministero interno 
18 agosto 1933 

Ore 24 del 16 andante in 
Ponza militi locale Corte au-
tonoma causa lieve danneggia-
mento verificatosi impianto lu
ce dormitorio confinati ope-
rarono perquisizioiie persona
te tutti confinati fermandone 
quattro, tre dei quali vennero 
rilasciati subito mentre accer
tato autore Stock Francesco 
anni 32 comunista da Trieste 
venne arrestato. 

Ore 12 giorno successivo 
venti confinati si astennero 
accedere mensa consumare 
posto. Presentatisi invece di
rezione coloJiia protestare per-
quisizione subita affermando 
che durante notte alcuni di 
essi erano nell'oscurita per-
cossi cosa risultata insussi-
stente. Direttore colonia et Mi-
lizia hanno informato loro 
supposizione che massa con
finati tenta creare incidenti 
per impressionare autorita 
giudiziaria che deve giudicare 
appello confinati autori pro-
testa. 

II mattino successivo il te-
legramma era sul tavolo di 
Mussolini e Bocchini anno. 
tava: 
19 agosto 1933 

Sembra indispensabile ri-
tomare — per attuarlo in pie
no — al progetto di istituire 
i luoghi di confino, almeno 
per i piu riottosi, nelle Co
lonie, e preferibilmente in So
malia. 

II 28 agosto altra nota di 
Bocchini: 

S.E. il Capo del governo ri-
tiene opportuno che si isti-
tuisca una colonia per confi
nati politici in Cirenaica. Ri-
prendere le pratiche. 

Onde evitare il ripetersi de
gli inconvenienti dell'anno pre-
cedente, questa volta ci si ri
volse direttamente alle fonti 
di finanziamento: 

Ministero interno al Mini
stero finanze: 
3 settembre 1933 

...S.E. il Capo del governo 
ha ordinato sia data solleci-
ta esecuzione ai lavori per 
I'impianto di una colonia di 
confinati politici in Libia... 
II ministero dei Lavori pub-
blici ha fatto conoscere che 
nessuna somma poteva essere 
stornata dal bilancio di quel 
ministero. N6 il ministero del
l'Interno ne quello delle Co
lonie hanno in bilancio som-
me da destinare a tale spesa 
che 6 prevista in tre milio
ni e 800 mila lire. 

D'altra parte l'ordine di S.E. 
il Capo del governo e peren-
torio e, data la necessita di a-
vere una colonia sicura per 
inviarvi i confinati piii peri-
colosi, & urgente por mano ai 
lavori. 

Si prega pertanto la S.V. 
di volere provvedere alio stan-
ziamento della somma ami-
detta nel bilancio di uno dei 
dicasteri: Lavori pubblici, Co
lonie o Inierni, cui si ripute-
ra opportuno affidare la ge-
stione~ 

Ma il ministro delle Finan
ze si rifiuto di obbedire al
l's ordine perentorio » del edu
ce »: 
Ministero finanze at Mini
stero interno 
25 settembre 1933 

La finanza deve significa-
re che non si rende possibile 
aderire alia richiesta di code-
sto Ministero relative alia con-
cessione del fondo di lire J 
milioni 800.000 occorenti per la 
edificazione in Libia di una 
Colonia per confinati politici, 
non consentendo le condiziO' 
ni del bilancio nello attuale 
momento di assumere nuori 
oneri. 

II Ministro 
Difficile credere all'impossl-

bilita di reperire tre milioni • 
800 mila lire, specialmente te-
nuto conto che 1'ordine veniva 
direttamente da Mussolini. La 
ipotesi piu probabile mi pare 
quella dell'opposizione di una 
parte della stessa gerarchia fa-
scista probabilmente preoccu-
pata delle ripercussioni ch« 
un progetto del genere avreb
be potuto avere sul piano in
ternazionale. 

Adriano Dal Pont 
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