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Intervista con il compagno Leo Canullo 
segretario della Camera del Lavoro 

L'impegno dei sindacati 
per una scuola 

democratica e rinnovata 
La scuola rimane uno dei 

punti nodali dello scontro 
in atto nel Paese tra le for
ze che, anche in questo cam-
po, vogllono imporre una ul-
teriore sterzata conservatrice, 
e quelle che si battono per 
un reate rinnovamento. A Ro
ma, in particolare, ad una 
battaglia degll studentl, del 
professori, del personale non 
insegnante, battaglia non pri-
va di contraddlzlonl, si oppo-
ne una recrudescenza di fat-
ti represslvl. Su questi pro-
blemi, sulla posizione e sul 
giudlzl del movimento sinda-
cale, abbiamo posto alcune do-
mande a Leo Canullo, segre
tario della Camera del Lavoro. 
Ecco il testo dell'intervista. 

1) In qucstc ultime setti-
mane c'e stata una 
recrudescenza nelle 
scuole romane di fatti 
rcprcssivi che hanno 
colpito centinaia di 
studenti e, in diversi 
casi, professori e per
sonate non insegnan
te. , Quale giudizio 
esprime il movimento 
sindacale di fronte a 
fatti del genere? 

Le sospensloni, le punizlo-
ni e i trasferimenti sono fat
ti gravi che la Camera del 
Lavoro denuncia con fermez-
za. Ma sono un aspetto, cer-
to il piu odioso, di un feno-
meno piCl generate che va ana-
llzzato. La scuola — da quel-
la materna all'Unlversita — 
attraversa una crisi profonda. 
Le questions del dlritto alio 
studio, del personate, del con-
tenuto deH'insegnamento, del
la gestione della scuola sono 
«scoppiate» da anni e le so-
luzioni che di volta in vol-
ta si sono ricercate hanno 
accresciuto ancor piu il sen-
so di provvisorieti, di disa-
gio, e in molti casi, dl vero 
e proprio caos. Le scelte fat-
te dalle class! dirigentl sono 
all'origine del malessere e di 
un preoccupante fenomeno di 
qualunquismo che ha inqul-
nato la cosclenza di una par
te degll studenti e professo
ri e che si esprime nella ri-
cerca confusa, contradditto-
ria, ma assai pericolosa, di 
soluzioni fondate sull'autorita-
rismo, sulla concezione della 
scuola come corpo avulso dal-

. la societa. Cio spiega il ri-
gurgito periodico di misure 
« amministrative », il rifugio 

nel corporativismo, la nostal
gia per il falso prestigio che 
una scuola rigidamente selet-
tlva ed aristocratica conferiva, 
nel passato, al « corpo » degli 
insegnanti. 

La suggestione del ritomo 
all'antico e di farla flnita con 
la democrazia per ridare fi-
nalmente ordine alia scuola 
e piu forte di quanto si pos-
sa immaginare. 

E* questa la linea reaziona-
ria che dobbiamo combattere 
e sconfiggere, e questo il pe-
ricolo piu insidioso che dob
biamo fronteggiare costruen-
do una linea alternativa che 
dia certezza ai professori, 
agli studenti. alle famiglle che 
la scuola si puo e si deve 
rinnovare nell'ordine demo-
cratico, come palestra di for-
mazione civile e culturale al-
l'altezza dei problem! che si 
pongono nella societa italiana. 

2) Ma si possono combat
tere con successo que
sti pericoli? 

Tutto cio che e acoaduto 
negli ultimi anni lo dimo-
stra. Va colto, in particola
re, il significato delle lotte 
operaie e per le riforme so-
ciali, antifasciste. per il Viet
nam che hanno scosso la so

cieta e hanno determinato pro-
fonde ripercussioni morali e 
politiche. specialmente tra le 
giovani generazionl, che han
no avuto modo di riconside-
rare criticajnente il modello 
di societa che nella scuola ve-
niva e viene esaltato o acriti-
camente presentato. 

La contraddizione tra I me-
todi e i contenuti dell'inse-
gnamento, la vita stessa della 
scuola e la realta esterna si 
e fatta piu stridente ed ha 
fatto esplodere conflitti e con-
trasti aprendo nuove possi
bility alle forze piu avanza-
te per agire con successo per 
il rinnovamento della scuola. 

3) E' vero che nella scuo
la ci sono fe iment i 
nuovi, m a ci sono an
che incertez/e , orien-
tamenti contraddittori 
e, talvolta. mancanza 
di chiara prospettiva. 
Quali sono le posizioni 
del s indacato a questo 
riguardo? 

Innanzitutto credo sia da 
ribadire con chiarezza che la 
scuola e una istituzione irri-
nunciabite per i lavoratori 
per meglio condurre la loro 
k>tta per remancipazione. ec
co la ragione per cui que
sto tipo di scuola, cos! 
discriminante, non e accet-
tabile cosi come e. II che non 
significa affatto che dobbiamo 
prima rinnovare struttural-
mente la societa per poi ri-
formare la scuola. Tanto me
no pud significant batters! 
per la distruzione della scuo
la in quanto istituzione bor-
ghese (sono queste le parole 
d'ordine che ripetono mono-
tonamente alcuni gruppi ex
tra-pa rlamentari). Questo e 
luddismo, e anarchia ed espri
me. in sostanza, una visione 
schematics e subaltema, una 
incapacita di analisi politica 
« un senso di impotenza pro-
psio perch6 al fondo c'e una 
aottevalutazione del ruolo e 

della potenzialita che pu6 e-
sprimere la classe operate e 
della funzlone declslva delle 
grandl formazioni politiche po-
polari e nazionall e un rl-
fluto, come punto dl rlferl* 
mento, del regime democra-
tico e costituzionalc. Non si 
comprende nemmeno, da par
te dl talunl gruppi, che an
che all'interno della scuola, 
tra 11 personate docente, sia 
pure con debolezze e diffi-
colta, i sindacati confederall 
hanno aggregate negli ulti
mi anni, forze cosplcue che 
si battono non solo per di-
gnitose condlzioni economi-
che ma per una scuola dl-
versa, contro le leggl del co-
dice fascists, per una vera 
agibilita politica (sperimenta-
zionl, liberta di Insegnamen-
to, assemblee durante le ore 
dl lavoro come avviene per al-
tre categorie, collettivl dl stu
dio, ecc). 

II sindacato lotta affinche 
1 figli del lavoratori abbla-
no accesso a tutti i gradl del
la scuola, si qualifichlno cul-
turalmente e professlonalmen-
te e per questo pone con
crete rivendicazionl: libri e at-
trezzature didattlche gratulte, 
trasportl gratultl, tempo pie-
no, edilizia scolastica; e rl-
vendica al tempo stesso il dl
ritto di Intervento sui conte
nuti didattici e sul me tod I di 
insegnamento. Solo a Roma 
ci sono ben 50.000 lavoratori-
studenti costrettl in gran par
te a frequentare istitutl pri
vate. La questlone della for-
mazione culturale che lo Sta
te deve garantire e quella 
degli sbocchi professional! so
no elementi assai importanti 
della lotta che il sindacato 
conduce. 

D'altronde sono ben note le 
posizioni della CGIL e delle al-
tre Confederazioni in merito ai 
vari progetti di riforma pre-
sentatl dal Governo. La dura 
risposta del movimento sin
dacale ai recent! provvedl-
menti parziall per l'Universi-
ta e gli scioperi in program-
ma testimoniano un crescen-
te impegno del sindacato pro
prio sul terreno piu generale 
del rinnovamento della scuola. 

4) C'e un problema assai 
controverso che ri-
guarda il modo di con-
cepire la democrazia 
nella scuola. Quale e 
la tua opinione? 

Effettivamente la questlone 
della democrazia sta dlventan-
do uno dei punti piu accesi 
del confronto e dello scontro 
tra forze diverse. 

Quando noi affermiamo che 
non si deve offrire spazio a 
parole d'ordine che favorisco-
no oggettivamente le manovre 
delle forze conservatrici per 
invocare il ritomo alia gestio
ne centralizzata e autoritaria 
della scuola, poniamo proprio 
il problema della democrazia 
In termini radicalmente diver-
si da quelli di determina-
ti gruppi che nella pratica 
quotidiana oscillano tra lo 
spontaneismo e il verticlsmo. 
Puo sembrare una nostra for-
zatura. ma a bene riflettere 
e da dimostrare che il mas-
simo di democrazia sia rap-
presentato soltanto dalla co-
siddetta assemblea generale. 
aperta le cul decision! sono 
sistematicamente prese da mi-
noranze ristrette. L'esaspera-
zione ideologica, la frantuma-
zione e lotta dl gruppo per 
contenders! l'egemonia sulla 
massa degli studenti assume, 
oltretutto. toni e accenti che 
vanno fermamente respinti. 
Non sono gli slogans o le 
apodittiche affermazioni che 
fanno crescere la consapevo-
lezza e la coscienza della gra-
vita della crisi nella scuola; 
non sono le gratuite accuse, 
ad esempio, al movimento 
sindacale di portare avanti 
una linea di piatto riformi-
smo che consentono di avere 
piu forza contrattuale nella 
scuola. Nessuno di noi pensa 
ad un trasferimento meccani-
co all'interno della scuola del
la esperienza e delle conquiste 
operaie sul terreno della de
mocrazia ma ritengo che sia 
necessario riflettere sul lungo 
processo fatto di dure lotte. 
dl sconfitte. di successi at-
traverso il quale la classe 
operaia si e conquistata stru-
menti nuovi di potere e di 
democrazia. Tutto cio a mio 
giudizio deve essere conside
rate come serio termine di 
confronto. cosi come deve es
sere valutata la prassi del no
stra movimento relativamente 
al modo democratico di eia-
borare te piattoforme riven-
dicative. alle forme di lotta. 
alle strutture unitarie di ba
se, al rapporto tea lotta in 
fabbrica e lotta nella societa. 
alia costante preoccupazione 
di conquistare sempre mag-
giori consensi alia nostra stra-
tegia. C'e da domandarsi. a 
questo proposito, se fa parte 
di un discorso sulla democra
zia nella scuola il Drenccupar-
si dell'orientamento e delle 
iniziative che possono pren-
dere te centinaia e centinaia 
dl genitori (che sono. in buona 
misura operai, Imp.egati. don-
ne di casa). che fanno parte 
dei comitati scuola-famiglia 
(con tutt* te riserve che ab 
biamo chiaramente espresho 
sulla concezione di Misasi del
la democrazia). Noi riteniamo 
di si. 

Non abbiamo «modelli» da 
sfomare belli e pronti. Siamo 
per il confronto, il dibattito 
teorico e pratico suite scelte, 
suite prospettive, evitando, 
ogni mitologia. ognl sempUfl-
cazione; ma questo deve es
sere fatto coin vol gendo la 
massa degli studenti ed anche 
dei professori, non isolandosi 
nella « purezza » cosiddetta ri-
voluzionaria come fanno talu-
ne forze che pur di nun es
sere « contaminate » da reaitu 
ideali, politiche e sjndacali di-

I verse finiscono con l'ignora-

re che oggi nella scuola si 
combatte una battaglia declsl
va. C'e un equilibrlo Instabi-
le che le forze della uonserva-
zlone cercano dl volgere a lo
ro favore. Siamo dl fronte ad 
una svolta politica e sociale 
di grande importanza. Dobbia
mo conquistare glorno - per 
glorno nuovi spazl anche nella 
scuola per affermare I valorl 
sociali e morali di cui sono 
portatori 1 lavoratori. La mas
sa degli studenti pu6 esser« 
conquistata alia prospettiva di 
un rinnovamento prqfondo del
la societa e della scuola. Gual 
a lasciare spazio alie lorze 
di destra. La storia del nostro 
Paese deve far riflettere tutti. 
Per questo segulamo con at-
tenzione e interesse te inizia
tive e 11 programma che force 
giovanill dl lsplrazlone comu-
nista, socialista, cattolica e di , 
altri orientamentl portano 
avnnti per 11 diritto alio stu
dio e 11 diritto al lavoro. 

Per lottare efficacemente 
contro l'autorltarismo e la re-
pressione occorrono strumenti 
nuovi, occorre un ampio schie-
ramento dl forze Interne ed 
esterne alia scuola. Siamo 
convinti che la battaglia per 
un nuovo state giurldico degll 
insegnanti per superare le 
barriere imposte da Misasl e 
Scalfaro ad una vera agibili
ta politica della scuola, per 
far rispecchiare nella scuola 
la complessa realta sociale ita
liana ha bisogno di una piu 
inclsiva iniziatlva sindacale e 
di un movimento di massa de
gli studenti che ricerchi l'uni-
ta su obeittlvi di fondo in un 
rapporto stretto con i lavora
tori e le loro organizzazioni 
politiche e sindacali. 

Questa 6 la strada sulla 
quale si sta clmentando 11 mo
vimento sindacale. E" un per-
corso difficile ma offre agli 
studenti al professori alle fa
miglle la possibilita di costrui-
re un grande schieramento 
che puo non solo sbarrare ia 
strada alia repressione ma 
modificare radicalmente la 
scuola italiana. 

LATIN A: pesanti disagi per la sciagurata politica della giunta di centro-destra 

80.000 cittadini senz'acqua 
II sindaco sostiene — con incredibile faccia tosta — di avere «sotto controllo la situazione » - Per quaranta giorni ancora si potrd bere sol
tanto acqua minerale - L'alternativa fe quella di andarsi a rifornire a sorgenti distanti chilometri dal capoluogo - 1 ghetti della periferia - Una 
citta abbandonata agli speculatori - Le concrete proposte avanzate dai consiglieri comunisti per awiare a soluzione i problemi piu impellent! 

Sono giorni dlfncill que
sti per gli 80.000 abltanti 
dl Latlna: l'acqua non e 
potabile. Per oltre un me-
se, secondo quanto e sta
te comunicato dalla giun
ta comunale, gli abltanti 
non potranno utllizzare il 
prezioso liquldo «se non 
previa flltrazione ed ebol-
lizione». AH'acquedotto 
delle «sardellane» situa
te nel press! dl Sezze, 6o-
no comlnclati dei lavorl ef-
fettuati dalla Cassa del 
Mezzogiorno. per cui vi e 
stata una forzata sospen-
sione dell'acqua e la con-
seguente utlllzzazlone dl 
varl pozzl, I quali pero 
mandano attraverso le tu-
bature acqua mista a 
terra. 

«7 lavori di potemia-
mento dell'acquedotto — 
ha dette 11 sindaco recen-
temente in una conferenza 
stampa — erawo yiecessari. 
Una citta in rapida ere-
scita Jion poteva piu esse
re servita adeguatamente 
dal vecchio acquedotto che 
poteva andare bene 15 an
ni fan. 

Ma il sindaco non ha 
spiegato perche si e glun-
ti ad una situazione tale 
da creare disagi gravissl-
ml alia popolazione. 

Attualmente la situazio
ne era divenuta insostenl-
bile. L'acqua mancava al 
centro come in periferia. 
Per non parlare dell'esta
te quando l'acqua ai plani 
superiori delle abitazioni 
arrivava soltanto a tarda 
sera e col contagocce. 

Ora e iniziato il «pelle-
grinaggio » alle sorgenti di 
acqua potabile: Lucullo 
presso il Clrceo, Ninfa sot-
to Cori sono i luoghi pre-
si d'assalto da moltissimi 
cittadini i quali con gros-
se damigiane e zirbe pa-
zlentemente fanno la coda 
per rlempirle di acqua pu-
ra. La situazione e dram-
matica per ospedali, e cli-
niche che sono Tifornite 
da autobotti. Nelle scuole 
sono a disposizione botti-

LATINA — Due orribili palazzoni, simbolo della speculazione edilizia che ha devastato 11 capoluogo con la compliclta 
delle glunte dc 

glie d'acqua minerale. 
Da parte della nuova 

giunta (monocolore dc) si 
sostiene «di tenere sotto 
controllo la situazione». 
Ma cosa controllano: l'ac
qua che non c'e? Sono sta
te prese tutte le precau-
zionl onde evitare infezio-
ni per la clttadinanza? Fat
to e che ora si sta pagan-
do con una situazione in-
sostenibile il prezzo di an
ni e anni dl amministra-
zlone marc i a, caotica, in 
mano a democristiani e fa-
sclstl, dove la speculazio
ne era Tunica direttiva co-
mune: e la storia dell'ac
quedotto si riconduce a 
questa gestione e si in-
treccla direttamente con le 
origini e lo sviluppo della 
citta. 

Nella sua breve storia 
(la citta ha compiuto il 

18 dlcembre scorso 40 an
ni di vita) Latina e stata 
un feudo di podesta fasci-
sti e dl sindaci dc. II bl-
lancio di questo malgover-
no e davvero misero. Se 
andiamo infatti a rispolve-
rare i programmi cl acor-
glamo che la citta, pro
prio nelle tappe decisive 
del suo sviluppo. quando 
avrebbe dovuto avere una 
guida stabile e sicura. 
pronta a programmare il 
nuovo che rapidamente 
avanza, e stata abbando
nata da un late in mano 
agli speculatori e dall'al-
tro ad un personate poli
tico sprovveduto ed av-
venturiero il quale ha fini
te per rovinare il tutto. 

Intanto da 15 anni si sta 
parlando di costruire un 
nuovo acquedotto ma solo 
ora si comincia a lavora-

re. Ma l'acquedotto non e 
l'unlco grosso problema. 

II fatto dl essere cresciu-
ta negli ultimi 40 anni 
avrebbe dovuto costltuire 
per Latina un vantagglo, 
almeno sul piano stretta-
mente urbanistico e non 
solo su esso; e questo per
che Latina non presenta-
va, al momento del suo 
piu impetuoso sviluppo, 
una eredita urbanistica 
vechia di secoli da rispet-
tare e valorizzare come e 
invece per molti centri. 
del nostro paese. Eppure 
la citta si presenta infor-
me; senza verde, ingorga-
ta con un literate ingab-
biato, privatizzato da po-
chi privilegiati, con quar-
tieri (Campo Boario, Case 
popolari, Giunghetto, Pan-
tanaccio, Piccarello) popo-
losi e dimenticati, privi di 

servizl Iglenlci, senza stra-
de suilicienti. senza scuole, 
zone In cul si tocca con 
mano lo sviluppo catotico 
e irrazionale imposte dal
le amministrazioni, le qua
li hanno preferito trasfor-
mare in ghetti i quartieri 
operai e popolari essendo 
oggettivamente legati alia 
logica dello sviluppo im-
postata dagli speculatori. 

II Comune in questo 
scontro tra esigenze socia
li e collettive e la spinta 
scatenata dagli speculato
ri s'e collocate dall'altra 
parte della barricata: quel
la della speculazione. 

Prima il fascismo, con i 
nefandl fasti e la bolsa re-
torica poi lo sviluppo neo-
capitalistico degli anni '50, 
dalla industrializzazione 
caotica: di fronte a questo 
la classe operaia scende in 

lotta: abolizione delle gab
ble salariali, e una nuova 
coscienza comincia a ma-
turare. U clientellsmo sul 
quale la DC ha fondate 
per anni il suo strapotere 
comincia a mostrare delle 
crepe, sotto Tincalzare del
le precise denunce delle 
forze democratiche, in prl-
mo luogo il PCI. Dal 1951 
fino ad oggi, i vari uoml-
ni della DC piu retrlva, si 
sono fatti In quattro per 
bloccare 11 piano regolate-
re che avrebbe date un 
colpo declsivo agli specu
latori edili. 

Questo ha create una si
tuazione sempre piu gra
ve. A Latina, che conta 
ormai 80 mila abltanti, cre-
scluta tumultuosamente, 
occorrono urgent! program-
mi i cul moment! quali fl-
canti debbono essere i se-
guentl: programmazlone 
edilizia scolastica e capa-
ce di sopperlre alle crescen-
tl esigenze della popola
zione; una politica dl rlsa-
namento delle zone di pe
riferia; case a fitti equl per 
i cittadini; ;la realizzazio-
ne di essenziall servizl cl-
vili come la rete fognante 
e la slstemazione delle stra-
de; la creazione del con-
sigllo dl borgo e quartle-
re; la salvaguardia dei li-
velli di occupazlone nel-
l'lndustrla e nella agricol-
tura; iniziative per lo svi
luppo della cultura, del 
servizl per 11 tempo libe
ra e per lo sport, impegni 
per la realizzazione della 
universita nel basso Lazio; 
la difesa delle coste, la li
berta di aocesso al mare, 
la destinaaione pubblloa 

della zona dl Pogliano. Que
sti gli obiettivl della bat
taglia del PCI per una cit
ta nuova a misura del-
l'uomo. Battaglia attorno 
alia quale 1 comunisti chia-
mano ad unirsl tutte le 
forze sinceramente demo
cratiche. 

m. in. 

SUTRI: la lunga battaglia del Comune per restituire alia collettivita preziose vestigia etrusche 

Un tesoro archeologico nascosto nel cemento 
Si ricoprono bellezze inestimabili con il prelesfo della mancanza di fondi - Un solo cusfode e abifa a chilometri di disfanza - Alfri monumenfi sono stafi priva-
lizzali - L'opera di recupero affidala a due appassionali «volontar i» - Riporlato alia luce un mitreo di vasfe proporzioni - Un anfifeatro unico nel suo genere 

Nel grafico al centro la 
di due « volontari » 

zona archeologlca di Sutri; a sinistra I'ingresso del mitreo e (a destra) uno dei quattro ipogei; il complesso e stato portato aila luce nelle ultime settimane grazle all'opera appassionata 

Quindici anni ancora ed a 
Sutri — cinquanta chilome
tri a nord di Roma, tappa 
obbligata nei secoli per tut
ti coloro, amici ed invasori, 
papi ed antipapi. barbari e 
capitani di venture, che ap-
punto a Roma dovevano ar-
rivare — potranno festeggiare 
il centenario di una senten-
za, che altera fu definite «co-
raggjosan, del Tribunale di 
Viterbo. Era ed e, visto che 
non e mai andata prev.ritta, 
la sentenza (1888) con la qua
le ad un padroncino del luo
go. un certo marchese Savo-
relli. si imponeva di «conse-
gnaren al Comune tutti I be-
m orcheologici. che erano nei 
suoi possedimenti: doe e so-
prattutto un mitreo etrusco, 
la necropoli circostante. an-
cne una chiesa, detta del Par-
to, che suite ravine del mi
treo praUcamente e stata in-
nalzata in epoca medioevale. 
Inutile aggiungere che questo 
Savorelli forse non sapeva 
nemmeno cosa diavolo fosse 
un mitreo: per lui era sol
tanto terreno sul quale far 
nascolare le pecore. 

Quasi cento anni dopo, la 
situazione e esattamente iden-
tica. Mitreo e chiesa sono an
cora sotto chiave; e cambia-
to solo il padrone, visto che 
al posto del cmarchese* Sa
vorelli e subentrato in que
sto dopoguerra il notalo Sta-
derini. uomo indubbiamente 
di culture, esponente tra 1 
princioali di «Italia nostra*. 
rorganlzzazione che si hatte 
per la salvaguardia della na
ture e delle opere d'arte dal 
cemento e dalle man! dei 
privati. Ma pare che nemme
no la famielia Staderinl — ed 
e questo certamente un fatto 
sconcertante — abbla sentlto 
sinora la necesslta di conse-

gnare te chiavi del mitreo al 
Comune di Sutri. aeli ammi-
nistratori che ne hanno fat
to richiesta con una serie di 
delibere. a Non si sono mai 
fatti vivi con noi — sDiega 
il compagno Mario Calcagni, 
sindaco della cittadina — ep
pure li abbiamo invitati tan-
te volte perche partpcipasse-
ro ad una riunione per deci-
dere insieme...». 

Antichissimi 
monumenti 

C'e di piu. ed e pegglo, 
perche ricorda la storia di 
quel tale americano che vole-
va acquistare il Colosseo, pe
ricoli di crolli compresil I re-
sponsabili della Sovraintenden-
za ai monument! del Lazio pra-
ticamente hanno ammesso in 
una lettera al Comune di Su
tri di aver ceduto ad un pri
vate mitreo e chiesa. La let
tera e firmata dal professor 
Pacini e recita testualmente: 
ffRisulta che fin dal 1949 la 
Chiesa.- e di fatto in conse-
gna all'aw. Staderinl, il qua
le ha sempre curate la ma-
nutenzione e la conservazic-
ne del monumento™». Ci 
mancherebbe che non fosse 
cosi, ma 1'obiettlvo sacrosan-
to del Comune di Sutri e un 
altro: ridare ai cittadini e ai 
turisti. che d'estete sono nu-
merosi, la possibilita di visita-
re questi antichissimi monu
menti, senza chiedere il per-
messo a nessuno. 

• • • 
D'altronde tutta la situa

zione delle vestigia di Sutri 
— e ci sono monumenti insi-
gni di ogni epoca: dalla etru-

sca alia romana, alia medioe
vale: e stata trovata anche 
una necropoli longobarda 
(1875): da una tomba sono 
stati estratti monete e ogget-
ti d'oro. che non si sa aoesso 
dove siano finiti — e simile 
• quella di tante altre parti 
d'ltalia. Se il Colosseo a Ro
ma sta morendo, l'Anfiteatro 
etrusco. qui, a Sutri. non sta 
meglio: e unico nel suo gene
re, conserva perfettamente 
strutture e disegni. ma ades-
so potrebbe crollare da un 
momento airaltro: gli anni, la 
incuria, le erbacce lo hanno 
devastato. Come il mitreo 
« private », e per giunta sem
pre sotto chiave: il custode 
della Sovralntendenza vive a 
Vetralla, venti chilometri da 
Sutri. Cosicche nessun turi-
sta riesce a dare uno sguardo 
che potrebbe anche essere 
l'ultimo, a questo monumen-
to; perche nessuno sa dire do
ve abiti questo custode; e non 
c'e nessun cartello alle por-
te deH'anfiteatro che lo spieghi. 

«Noi del Comune abbiamo 
spesso sottolineato la gravi-
ta della situazione — racconta 
ancora il compagno Calcagni 
— abbiamo denunciato anche 
le penose condizioni in cui 
versano i ruderi del borgo 
Sutrino, del castello di Carlo 
Magno, 1'arco etrusco della 
Porta Vecchia, le fortlficazio-
ni attigue e il Torrione™ Ab
biamo avuto, almeno dalla So
vralntendenza. una sola rispo
sta: di levare il cartello con 
la scritta "Anfiteatro etru
sco". perche forse quell'anfi-
teatro, almeno cosi sostengo-
no loro ma altri li smenti-
scono. e stato completato dai 
romanL. Ci siamo anche sen-
titi ripetere il solite rlternel-
lo: i fondi non ci sono...». 

E" una verita amara. Non ci 

sono quattrini per le Infinite 
opere d'arte d'ltalia; per il 
Colosseo si rimediano spic-
cioli solo quando cominciano 
a precipitare pietre, solo 
quando le spaccature diven-
tano dawero spaventose; qua-
dri famosi e di enorme valo-
re vengono rubati ed esporta-
ti ogni giorno. Ma e ugual-
mente assurdo quel che suc-
cede a Sutri: Ia Sovraintenden-
za autorizza cinematografari a 
effettuare riprese nell'anfitea-
tro, definite pericolante anche 
dai vigili del fuoco di Viter
bo; questi cinematografari se 
ne vanno lasciando sporcizia, 
cartacce e soprattutto altri 
danni; la Sovraintendenza in-
cassa comunque un bel gruz-
zolo. mezzo milione sembra 
per ogni giorno di «affitto» 
ma nemmeno una lira tor-
na indietro, a Sutri. Natural-
mente, per restaurare I'anfi
teatro; o almeno per ripara-
re i danni peggiori. In com-
penso, il monumente non vie
ne piu «concesso» ai sutri-
ni, per le loro feste d'esta-
te; divieto sacrosanto visto lo 
stato di pericolo, anche se il 
problema e naturalmente op-
posto: arrivare al restauro 
dei monument! e tenerli sem
pre aperti. Purtroppo questi 
sono soltanto sogni. vista 1'at-
tuale a politica» del governo 
in questo campo. 

Depositi 
di materiali 

Moroni, archeologo di fa-
ma, appassionato etruscologo, 
scriveva quasi oentoventi an
ni fa, esattamente nei 1856: 

a L'effettuare scavi in Sutri 
sarebbe essenziate— r. Sutri 
nasconde nelle sue grotte. nei 
suoi anfratti, nei suoi terre-
nl tesori preziosi di ogni epo
ca, soprattutto etruschi. Ma 
tutto, sino a poco tempo fa, 
e stato sempre affidato al 
caso: ci sono stati contadi-
ni che hanno scoperto tom-
be antichissime in grotte e 
spesso. nemmeno rendendosi 
conto del valore della loro sco-
perta, le hanno trasformate in 
deposito di materiali. In ga
rage. Quando la notizia e inve
ce arrivata alle orecchie della 
Sovraintendenza, la decisione, 
a quel che dicono qui a Su
tri. e stata peggiore: non es-
sendoci quattrini per scavi e 
ricerche. essendoci al contra-
rio il pericolo dei tembaro-
li, si e chiamata una squa-
dretta di operai, si e fatto ri-
coprire il tutto con una Del
ia colata di cemento— «La 
realta e ancora diversa — vie
ne ancora spiegato — qualcu-
no ha stabilito che gli scavi 
debbono essere effettuati so
lo nel polo Cerveteri-Tarqui-
nia. Come se qui non ci fos
se mai stato un grosso e ric-
co insediamento etrusco—». 

Comunque, a Sutri non e 
mai stato organizzato dalla 
Sovraintendenza un serio lavo
ro di ricerca. cSenz'altro so
no arrivati. o starmo per arri
vare per prlmi i tembaro-
1I„.», e 11 commento amaro. se-
guito dal racconto di misterio-
si scavi abuslvi condotti spes
so con imperizia o con mez-

zi dawero pericolosi come pos
sono essere le ruspe. Cosi, in 
mancanza di un intervento 
di chi di dovere, il Comune di 
sinistra ha declso di passare 
all'azione: da un anno, sta 
dando tutti gli aluti posslblli 
a due appassionati di archeo-

Iogia, che, praticamente gra
tis, stanno setacciando gior
no dopo giorno la zona. Sono 
Marcello Zoli e Anna Maria 
Piestenzjak, marito e moglie. 
Raccontano con estrema com-
petenza e con tanta passio-
ne, parlano con modestia dei 
prlmi risultati, notevolissimi, 
che hanno gia raggiunto. 

Affreschi 
bizantini 

Sono almeno due: Zoli e 
la Piestenzjak hanno pratica
mente c riscoperto » una villa 
d'epoca romana. Ne aveva gia 
parlato venti anni fa in una 
rivista ingtese una specialista 
inglese. Soy Duncan, ma nes
suno si era preso la briga di 
controllare. La costruzione e 
in discrete stato; per un quar
to e scoperchiata; il resto ha 
ancora il tetto e suite pare-
ti ci sono affreschi probabil-
mente d'epoca bizantina che 
rappresentano il Cristo con i 
santi. «Quando siamo arriva
ti noi — dicono i due studio-
si — e'erano le pecore nella 
villa— n grave e che nessu-
na autorita e intervenuta dal 
momento della pubblicazione 
del Duncan». Ed hanno ra
gione. 

Ecco, poi, il ritrovamento 
dl un grande complesso mi-
triaco, che dovrebbe essere 
il cuore di un'ennesima ne
cropoli etrusca. Marcello Zo
li e Anna Maria Piestenzjak 
llumno scoperto una ventina 
di giorni orsono: una strada 
in tufo. chiaramente etrusca, 
porta aH'ingresso; poi c'e un 
cortlle; ci sono quattro ipo
gei, due tombe. Gli ambien-

ti sono grandi; le ricerche e 
gli studi impiegheranno mol-
to tempo. Contemporaneamen-
te si faranno ricerche altro-
ve. a Si gira palmo palmo la 
campagna; si fruga nei can-
neti e nelle grotte— e un lavo

ro lento e minuzioso, soprattut
to se condotto con i pochi nwz-
zi che abbiamo— ». e la spiega-
zione logica. «Dobbiamo arri
vare prima dei tombaroli. i te
sori etruschi debbono rimane-
re qui», aggiunge e conclude 
il compagno Calcagni. 

• • a 

Qui, a Sutri, non cl saran-
no i mezzi ma almeno si re
spire un'«aria» diversa; c'e 
una Giunta di sinistra co-
sciente del valore di certe ve
stigia, della necesslta di sal-

raguardarle. Si e chiesta to oat 
laborazlone di due studiosi, si 
spende quel che si pud, i vigi
li urbani battono le campagne 
per evitare la calata e lo scem-
pio dei tombaroli. Adesso la 

battaglia ha obiettivl ancor piu 
importanti, che sono: la richie
sta alia Regione di un decre-
to che definisca la zona di 
estremo valore archeologico; 
il restauro e l'apertura a cit
tadini e turisti dl tutti i mo
numenti esistenti, anfiteatro e 
mitreo «privato» compresi; la 
creazione di un museo, per il 
quale gia esistono 1 locali, do
ve custodire repertl e ritro-
vamenti. «Ci debbono ridare 
indietro anche la statuette del-
l'Efebo », dicono a Sutri. L'Efe-
bo e al museo delle Terme, a 
Roma: Jiuttato in un deposi
to visto che non c'e spazio 
per esporlo, assieme a mi-
gliaia di altri « pezzi»! Ed a » 
che questo e uno Rspaccatoa 
della tragica realta culturale 
del nostro paese. 

Nando Ceccarini 


