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Riflessioni su alcuni temi del la rif or ma 

h- edocenti 
Cosa pu6 significare la conquista operaia di un tempo remune
rate di studio - Formazione e riqualificazione degli insegnanti 

" Uno dei compiti principa-
li che in questa fase si pon-
gono ai movimento sociali-
sta e sicuramente quello di 
definire le linec di una ri-
forma della scuola media 
superiore che sia veramen-
te tale. Che . cosa caratte-
rizza oggi in modo profon-
damente negativo questa 
istituzione e noto. Da una 
parte, essa e segnata da ar-
retratezze e ' insufficienze 
gravissime e da uno stato 
di sfacelo. Da un'altra par
te, essa e ancora fondamen-
talmente un fatto di classe: 
non e ancora obbligatoria; e 
ancora aperta a un solo ter-
zo, e owiamente al terzo di 
estrazione sociale piu ele-
vata, dei giovani ohe hanno 
possibilita di accedervi. Da 
questa situazione deriva la 
domanda di una sua rico-
struzione e un suo sviluppo; 
e deriva la domanda di una 
ricostruzione e uno sviluppo 
che rappresentino un pro-
gresso della democrazia, 
cioe che comportino, secon-
do il significato esatto del-
l'espressione, un'espansione 
deU'uguaglianza, la riduzio-
ne dei privilegi delle classi 
dominanti e un aumento del 
potere delle masse 

Nel partito comunista una 
riflessione sulla * riforma 
della scuola media superio
re, ispirata appunto a que
sta vastita di prospettive, si 
k sviluppata, ed e arrivata 
a conclusioni certe su vari 
nodi decisivi, su nodi come 
l'unificazione articolata de
gli indirizzi o l'estensione 
dell'obbligo al primo bien-
nio. Ma la riflessione, mi 
sembra, deve essere estesa 
e approfondita: sia nel sen-
so di fissare non il semplice 
schema di una scuola diver-
sa ma uno schema definite 
nei suoi molti e precisi con-
tenuti, cioe di fornire un 
quadro di risposte determi
nate alle domande determi
nate che ci poniamo e ci 
vengono poste sulla nuova 
scuola; sia nel senso di de-
lineare ancora piu ' chiara-
mente iina riforma che non 
si riduca. a una ristruttu-
razione interna della scuo
la, che incida a fondo sul-
l'essere di tutta la societa, 
che sia un momento di quel 
salto di qualita che bisogna 
provocare nello sviluppo ci
vile e democratico del no
stra paese. Del resto, un 
movimento. grande, capace 
di imporre una vera rifor
ma, e capace di garantire 
poi l'opera lunga e difficile 
di impedirne lo svuotamen-
to e di costruirla, non si pud 
ottenere se non indicando 
alle masse lavoratrici ipote-
si che siano appunto deter
minate e insieme radicali e 
trascinanti. . 

Universo a se 
Ma veniamo al concreto, 

a qualcuno dei tanti temi 
della riforma che dobbiamo 
cercare di elaborare - con 
precisione e con ampiezza 
di respiro. Non posso ac-
cennare qui che a due di 
essi. . . • . • • 

II primo tema: cosa pud 
significare. per la scuola la 
conquista da parte degli 
strati piu avanzati della no
stra classe operaia di un 
tempo remunerato di studi 
per la formazione perma
nente. Beninteso:: e certo 
d ie per una classe che ha 
tin ruolo di direzione gene-
rale della societa l'affronta-
re i problemi della scuola 
non pud esaurirsi in questa 
conquista e neppure nella 
attuazione delle pur grandi 
possibilita che vi sono im-

plicite. Ed e certo che tale 
conquista non e fin da ora 
una realta grande e dirom-
pente: deve ancora essere 
fatta diventare tale. Ma si 
tratta indubbiamente di una 
apertura di possibilita di ri-
levanza' fondamentale. Vie-
ne a essere negata una certa 
disattenzione della classe 
operaia per i problemi del
la scuola, e una attenzione 
per la scuola come cosa che 
riguarda i figli dei lavora-
tori e non i lavoratori. E 
viene a essere negata la 
tendenza, cosi diffusa nella 
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scuola, a pensare i problemi 
di questa astrattamente, co
me esclusivi di coloro che 
sono potuti diventare stu-
denti o addirittura docenti. 

Ma cosa, positivamente, 
puo significare per la scuo
la la nuova conquista ope
raia? '• Quale apporto puo 
rappresentare per una defi-
nizione della riforma? Al-
meno a livello di molti do
centi e studenti, occorre di
re che non si sono conside-
rati ancora adeguatamente 
questi interrogative e anche 
che si dispone di scarse no-
tizie intorno alia ricerca 
avviata intorno ai modi di 
concretare . il diritto alio 
studio. E' cniaro che una 
nostra riflessione ampia su 
questa problematica deve 
essere promossa. C'e una at-
tesa di essa. E a promuo-
verla sarebbe certo molto 
utile un incontro di infor-
mazione e di ricerca fra i 
comunisti, docenti e studen
ti che si interessano della 
scuola, e i compagni sinda-
calisti e lavoratori che si 
interessano . della formazio
ne operaia permanente e in 
genere della scuola. v. , 
- Dei molti e complessi si-

- gnificati possibili della con
quista operaia, mi - limito 
qui a segnalare quello che 
forse e il piu immediato e 
certo non il meno impor-
tante. Si sa che, nonostante 
la : crescita della scolarlta, 
la scuola media superiore e 

' universitaria ha una popola-
zione studentesca la qua
le, per origine sociale, esce 
complessivamente sempre 
dagli stessi strati e in lar-
ghissima misura dagli strati 
non operai. Si sa che que
sta scuola, fatta di puri stu
denti e puri docenti, costi-
tuisce un universo a se, for-
temente incline alia riven-
dicazione di privilegi speci-
fici, alia chiusura corporati-
va. Si sa ancora che oggi 
sono notevolmente presenti 
in questa scuola, nei docen
ti e negli studenti, atteggia-
menti . di delusione, stan-
chezza, gretta indifferenza, 
o atteggiamenti di rivolta 
esasperata e astratta. Ora, 
in questo ambiente limitato 
e statico, uniforme, viene 
a penetrare un eterogeneo, 
e non un qualunque etero
geneo. La presenza operaia 
puo essere in questo am
biente un elemento potente 
di educazione politica e mo
rale. Puo contestare in mo
di concreti la traduzione 
nella scuola deU'immobilita 
gerarchica della societa; e 
puo disaggregare il corpo-
rativismo, Tapatia, l'estre-
mismo generico. Puo creare 
un'atmosfera di versa; puo 
ripermeare di spirito civile 
e democratico il mondo del
la scuola e farlo diventare 
una realta che si muove ve-
ramente insieme alle forze 
progressive della societa e 
che preme con esse per una 
societa diversa. Puo deter-
minare tutto questo: ma cio 
non si deferminera sponta-
neamente; sara necessario 
lottare. E il primo, elemen-
tare, obbiettivo di ^ questa 
lotta gia si intrawede: im-
pedire soluzioni simili a 
quella recente francese. E' 
necessario evitare - che la 
formazione permanente ope
raia si riduca come in Fran-
cia a una riqualificazione 
professionale e abbia svol-
gimento fuori del quadro 
dell'istruzione pubblica. E' 
indispensabile, per una ef-
fettiva riplasmazione del 
mondo della scuola, esigere 
la compenetrazione fra la 
formazione culturale inizia-
le e la formazione operaia 
permanente. • • 

II secondo tema sul quale 
vorrei fare qualche osserva-
zione e quello della forma
zione permanente o della 
riqualificazione dei docenti 
della scuola media superio
re. Essa e necessaria sem
pre, e lo sara particolar-
mente con una riforma la 
quale indubbiamente stabi-
lira in modi nuovi e non 
rigidi le materie di inse-
gnamento e i loro nessi. 
Ora, come dobbiamo pensa
re la riqualificazione? Essa, 
ritengo, non puo avere luo-
go che in forme diverse e 
combinate. Forma principa-
le di essa e oggi quell'insie-
me di slegate, superficial! 
e parziali iniziativs che sono 
i corsi di aggiornamento mi-
nisteriali. E' da vedere se 
un profondo riordinamento 
di queste iniziative pud por-
tare alia attenuazione dei 
loro limiti di episodicita e 
casualita, e pud fare si che 
esse restino una forma della 
riqualificazione. Essa non 
sembra comunque poter es
sere niente piu che una for
ma secondaria, collaterals 
Una forma che ha invece 
caratteri di organicita e con-
tinuita e quella che si viene 
trovando in varie scuole at-
traverso esperienze di auto-
organizzazione della riqua
lificazione mediante la riu-
nione dei docenti in gruppi 
di'studio operanti periodica-
mente nel tempo di lavoro. 
Tali esperieiue, che finno 

della comunita dei docenti 
anche un insieme di comuni
ta di studio, devono essere 
difese con fermezza e dif
fuse: esse individuano quel
la che sara indubbiamente 
una delle forme della riqua
lificazione. • v ; 

• Credo perd che la forma 
principale debba essere 
un'altra, e debba consistere 
precisamente in ritorni pe
riodic! (per es. ogni quln-
quennio), e prolungati per 
l'intero anno scolastico, dei 
docenti della scuola media 
superiore • nelle universita. 
Sia chiaro: non come stu
denti, ma come collabora
tor! delle attivita del dipar-
timento, forse soprattutto 
delle attivita istituzionali; 
come individui che, rispetto 
al loro lavorare normale, 
vengono a esperire un tipo 
di insegnamento diverso e 
a disporre di tempi e modi 
e stimoli di studio divers!. 
Soprattutto cosi, penso, la 
preparazione • culturale e 
l'apertura ideale dei docenti 
possono mantenersi e rin-
novarsi. Insomma la forma 
principale della riqualifica
zione sembra da ricercare 
nella direzione di sciogliere 
le separazioni ora invalica* 
bili fra i diversi gruppi del 
lavoratori della scuola, e di 
creare una periodica mobi-
lita interna. Cio non appare 
poi meno fecondo se si con-
siderano altri ordlni di 
scuola. E' nota l'assoluta in-
dispensabilita della riquali
ficazione dei docenti della 
scuola elementare e preele-
mentare: ora si pensi a 
quanto di positivamente di
verso pud comportare per 
la prima educazione un loro 
sistematico e ritornante col-
legamento con esperienze di 
insegnamento e di studio 
che hanno luogo nei gradl 
superiori della scuola e chfl 
sono imperniate su una con-
cezione della cultura meno 
semplificata e piu moderna. 

Un contributo 
• Come la presenza operaia 

nella scuola, anche una si
mile impostaziono della ri
qualificazione, , naturalmen-
te • in misura diversa, pud 
contribute a rinnovare il 
mondo della scuola e a coin-
volgerlo nell'opera di co-
struzione di una societa di
versa. Attraverso questa dis-
soluzione della routine, que
sta fluidificazione, - questa 
intensificazione dei rapporti 
interni, il mondo dei docen
ti pud non solo superare la 
sua dissociata molteplicita, 
ma anche crescere e matu-
rare culturalmente e percid 
civilmente e democratica-
mente. Pud cessare di esse-
se una realta che, isolata in 
se stessa, delega e impone 
in genere alle forze politi-
che la rappresentanza pas
sive dei propri interessi im-
mediati, corporativi. Pud 
entrare e fondersi nella so
cieta, diventame un ele
mento vivo, partecipare al 
suo sviluppo ' progressivo. 
Ne pud risultare insomma 
un contributo affinrlie quel 
processo di complessiva ri-
fusione della nostra socie
ta e di radicalizzazione del
la rivoluzione democratica 
che il movimento socialista 
ha impostato si compia co
me tale, e non scada a pro
cesso costretto a combinare 
e mediare estrinsecamente 
con le prospettive della 
classe. operaia le espressio-
ni spontanee degli strati so
ciali non capitalistic! e non 
operai. 

Aldo Zanardo 

Con i giovani ilavoratori della Fiat di Termini Imerese 

In quests zona della Sicilia dove il monopolio dell'aulo ha insedialo Ire anni fa uno slabilimento pilofa si puo misurare concrelamente 
il salto di coscienza prodottosi nella classe operaia - Domani la prima conferenza unitaria per Toccupazione e lo sviluppo economico: 
nasce una verfenza che investe i temi dell'induslrializzazione, della traslormazione delTagricoltura, della protezione deH'ambienle 

Dal nostro inviato 
TERMINI, 15 giugno 

La scorsa settlmana al Con-
vegno del «Gramsci» svolto-
si a Torino, non si e soltan-
to dlscusso di organlzzazio-
ne del lavoro; a partlre dal-
Tintroduzione dl Mlnuccl e 
Giovanni Berlinguer e nel
la terza giornata, ^on le rela-
zlonl dl Cervettl e dl Tren-
tin e con Tlntervento dl Fer
nando Dl Glullo sono state 
focallzzate e poste al centro 
del dlbattito, con angolazloni 
diverse, le scottantl questloni 
riguardantl la realta della fab-
bnca; I suoi rapporti con la 
societa; 1 nuovi llvelll dl scon-
tro con l'antagonista dl classe 
apertl dalle lotte e dai mo-
vimentl dl massa a partlre dal 
1969; la necesslta, per anda-
re avantl, dl reallzzare un or-
ganlco sistema di alleanze 
sociali e politiche e per far 
si che il processo dl trasfor-
mazione investa contempora-
neamente fabbrlca. society e 
Stato nel suoi organ! di go-
verno e dl direzione degli in
dirizzi economic! e produttivl. 

Con uh salto dl , millecln-
quecento chilometrl, eccocl a 
Termini Imerese, In Sicilia, 
dove la FIAT da tre annl ha 
aperto uno stabillmento pllo-
ta dl montaggio autombblll-
stico, con circa mllle dipen-
dentl (836 operai e un centl-
nalo dl Implegatl) e che en-
tro il 1974 sara raddoppiato. 

La scelta terrltorlale deirin-
sediamento, come 6 accaduto 
sinora in tutte le altre regio-
ni italiane, non e avvenuta sul
la base dl precise valutazlo-
ni nel quadro dl una politica 
program mata e dl piano de-
cisa dai poteri pubblici. La 
FIAT e stata lasciata libera 
di scegliere; non solo, ma at
traverso una lunga - e tor-
mentata vicenda - in > cui era 
coinvolta la Regione sici liana, 
dopo aver creato una azien-
da mista (la Sicilflat), l'lndu-
stria automobilistica torinese, 
godendo a man bassa di quel
la rendlta rlpetutamente con-. 
dannata dal suo presldente, 
Tavvocato Giovanni Agnelli 
(speculazionl sul terrenl, In-
frastrutture pa gate dagli en-
tl pubblici, credlto superpri-
vileglato ecc.) ' si 6 trovata 
padrona assoluta dell'azienda. 
Via mare, in containers, nel-
l'attrezzato portlcclolo. arriva-
no 1 pezzl, le varie parti 
delle automoblli che devono 
essere montate; la produzio-
ne, 230 vetture-al giorno, rea 
Iizzata su due turni dl lavoro. 
ri parte su «treni-blocco » per 
ferrovia. Oggi si producono 
modelli aSOORn; nel 74, con 
il raddoppio dello stabillmen
to, si passera anche al mon
taggio della «126». 

« Automobilisticamente par-
lando — ml dice il direttore 
della fabbrica. l'ing- D'Andrea, 
un bergamasco, vissuto alcu 
ni annl negll Stati Unltl —, 
il nostro i uno stabilimento 
piccolo, non abbiamo "tran~ 
sfert", mascheroni automata 
ci e le attrezzature sono me
no automatizzate che altro-
ve, ad esempio Mirafiorin. Di 
qui il maggior numero di ad-
detti In rapporto alia produ-
zione. •=• • 

Attivita indotte la FIAT dl 
Termini Imerese praticamen-
te non ne ha create, salvo al-
cune piccole forniture come 
gli stampaggi, o lavori di uten-
sileria garantiti dallTPI-OSAS 
(una piccola officina con 30 
operai, di Borgo Manganaro); 
oppure le marmitte realizza-
te dall'IMA di Castelvetrano; 
o alcune parti della selleria 
che provengono da Cosenza. 
L'eta media degli operai si 
aggira sui 24-25 anni (a la car-
ne fresca » Ilia definita Tren-

tln nella sua relazione al Gram
sci) e nella stragrande mag-
gioranza e di origine conta-
dina. -- ' • r- •--* •••- - -

In soli tre annl la nascita 
e lo sviluppo di una coscien
za sindacale tra gli operai del
la FIAT di Termini Imerese 
ha del sorprendente, consl-
derata soprattutto la condi-
zione di aprlvilegloa in cui 
questi lavoratori sono venutl 
a trovarsi rispetto a tutti gli 
altri della zona che dal pun-
to di vista economico e par-
ticolarmente depressa. Lo 

Una manifestazione dl operai dello stabilimento FIAT di Termini Imerese 

stesso direttore del persona
ble, 11 dottor Bellusci. un glo-
>. vane cossntlno; rlconosce que
sta maturita smentendo la 
pretesa indifferenza o apatia 
dei lavoratori merldionali nei 
confront! dei problemi della 
organizzazione e della parte-
clpazlone alia attivita sinda
cale. 

Ritrovo a Termini, nei coi-
loqul con -1 dirlgenti' della 
fabbrlca e soprattutto con i 
rappresentanti degli operai 
(delegati di linea e di squa-
dra) la stessa tematica dl To
rino. «Martedi 11 giugno — 
mi dicono i due dirlgenti mo-
strandomi un foglietto — ab
biamo avut'o sul primo turno 
il 16J&% di assenti e sul se
condo il 192"/». La produzione 
ha avuto una caduta di 20 
v&tture, infatti se ne sono 
prodotte soltanto 210 anziche 
230. L'assenteismo anche da 
noi 6 molto alto, ed ha un 
andamento tipicamente sta-
gionalea. Non eslste Invece il 
fenomeno del turnover, (l'av-

vicendamento) e ci6 si spleghe-
rebbe con rimpossibilita. pra-
ticamente - totale, di ' trovare 
un'altra occupazione al di fuo
ri della FIAT. 

I dati 
del censimento 

I dati dei censimenti degli 
ultiml venfannl' relativi al 
comprensorio di Termini Ime
rese parlano chiaro. La popo-
lazione residente e calata da 
117 mila a 93 mila unlta di cui 
1 presenti, al momento del-
l'ultimo censimento. erano so
lo 88 mila. In base alle atti
vita abbiamo le seguentl va
riation!. 1951: addetti all'agri-
coltura 70%; industria 12^; al
tre attivita 17%; 1961: agricol-
tura 63%; industria 19°/0; altre 
attivita 17; 1971: agricoltura 
45 per cento industria 28 per 
cento; altre attivita 27%. • - •' 

H tessuto sociale e politico 
e uno dei piu sfilacciati del-
l'intera regione: aita la per-
centuale dei dlsoccupati e dei 
sottoccupati. forte la presen
za di analfabetismo. imperan-
te il clientelismo politico fon-
dato essenzialmente sulla cor-
ruzione. Alle ultime elezionl 
comunali, ad esempio. a segui-
to - di contrast! interni alia 
DC sono state presentate a 
Termini due liste dello scu-
do crociato le quali si sono 

immediatamente '-.-: riunlficate 
al momento della spartizione 
del > potere - ottenendo cos) 
la maggioranza assoluta dei 
seggi (18 su 30). 

L'insediamento della FIAT 
ha scatenato, come era fa
cile prevedere, la corsa al po-
sto. II reclutamento della ma-
no d'opera e avvenuto attra
verso del corsi istitulti dal 
Ministero del Lavoro ed affl-
dati ad alcuni patronati sin-
dacall (ACLI e CISL in partl-
colare) 

Lo sviluppo della zona In
dustrial sulla fascia costiera 
ha sollevato proprio in que
sti giornl una accesa polerai-
ca a seguito dell'annunclato 
insediamento di una industria 
chimica che provocherebbe 
scarichi di cromo. In questa 
polemica si sono inserite ma-
novre e speculazionl tendentl 
a promuovere una sorta di' 
guerra di campanile tra gli 
abltantl di Cefalu e quelll dl 

Termini. A Cefalu, dove tra l'ai-
tro e in corso la campagna 
elettorale, i notabili democrl-
stianl sostengono lo sviluppo 
turistico (non la dlfesa del 
paesaggio, poiche propongono 
la lottlzzazione dell'intera area 
per trasformarla in zona re-
sidenziale) in polemica con 
i loro amici di partito di 
Termini. Si gioca all'esaspe-
razione o, peggio ancora, co
me nel caso del senatore Vin-
oenzo : Carollo (fanfaniano), 
su due piatti: «A Termini 6 
per Vindustria, — mi dice un 
suo collega di partito depu-
tato dell'Assemblea regionale 
— e a Cefalu per il turismon. 
1 Poche sere fa, in un'affol-
la'ta riunione dei comunisti 
di Termini, svoltasi nella lo-

- cale - sezione, si - e dlscusso 
anche di questo. II compagno 
Farisi, segretario della Federa-
zlone di Palermo rispondendo 
ad alcune question! poste da 
un - compagno delegato alia 
FIAT, e stato molto esplicito 
al riguardo: aSiamo per Vin-
dustrializzazione e non rite-
niamo che possa essere con-
trapposta alio sviluppo turi
stico. Respingiamo ogni ma-
novra, ogni tentativo di crea
re una situazione analoga a 
quella di Reggio Calabria aiz-
zando le popolazioni di Cefa
lu contro quelle di Termini, 
o viceversa. 11 nostro discor-
so non cambla secondo il po-
sto dove ci troviamo. Vn fat
to i certo perb: se il respon-
so del Consiglio Nazionale del
le Ricerche dira the il cromo 

inquina ci opporremo a tale 
insediamento: industrializza-
zione non pub significare di-
struzione ». 

Attorno a questa vicenda 
del cromo e dell'industria chi
mica si muovono grossl In
teressi e soprattutto questio-
nl dl potere per alcuni espo-
nentl democristiani: e molto 
«chiacchierato» Graziano Ver-
zotto, presldente dell'Ente Mi-
nerario Siclliano, ex segreta
rio regionale della DC „ •••;.••-

Questa battaglia per l'lndu-
strializzazione non vede esclu-
sa la classe operaia della FIAT, 
attraverso i suoi rappresen
tanti della Federazione Lavo
ratori Metalmeccanici. Ne par-
lo con loro presso la sede 
dell'FLM. dl via Armando Diaz 
a Termini. La sala e affollata: 
vi sono numerosi giovani che 
dipingono cartelli e scritte che 
saranno esposti domenica 17 
giugno in occasione della pri-
•ma Conferenza unitaria dl zo
na per l'occupazione e lo svi
luppo economico. Con alcuni 
di quest! giovani avevo avuto 
occasione di incontrarmi due 
anni fa, durante .la campagna 
elettorale per le regional!. 
Ho modo di constatare, per-
sonalmente, la strada percor-

: sa in un tempo cosi relati* 
vamente breve e soprattutto 

. la carica, l'entusiasmo con 
cui essi oggi portano avanti 
la loro battaglia. La sfiducia 
del 1971 non e scomparsa, 
perb. ripetutamente, ci tengo-
no a farm! notare che oggi 
c'e l'FLM. r 

Parlando con : loro scopro 
che uno e comunista, l'altro 
socialista lombardiano. ed un 
terzo e un cattolico della CISL. 
Rilevo che la polemica con 
tutte le forze politiche e un 
po' troppo indiscriminata; 
non si possono mettere tutti 
sullo stesso piano, si favori-
sce il qualunquismo ed 11 rl-
schio di posizioni pansinda-
caliste. Accettano 11 rillevo, 
dopo avermi fatto notare pe
rd che per loro conta il pre-. 
sente, la realta di oggi. poi
che «e con questa che vo-
gliamo misurarci». Ecco 
perche nell'invito alia confe
renza di zona per l'occupazio
ne e lo sviluppo economico 
dopo avere denunciato a la 

- mancanza di interventi ade-
guati da parte del potere po
litico J>, chiamano tutte le for
ze politiche e sociali demo-
cratlche a pronunciarsi e so
prattutto ad assumere precisi 
impegni. 

Konstantin Kusnezov rievoca da testimone i primi anni dell'Unione Sovietiea 

UN F0T0GRAF0 DELLA RIVOLUZIONE 
Oil Commissariito della PubUka Idnoione I'mcarico di dtcumentare il corso degli avvenimenli • Lenin ripreso in un documentario deH'otfo-
bre 1918 e in un comirio ai giovani che parhvano per H fronte • II lungo corfeo di operai e di contadmi che lo sahilo per I'ultima rotfa 

DalU Mstra redazioie 
M06CA, giugno 

Konstantin Kusnezov e uno 
dei piu anziani fotografi so-
vietici: dal 1917 al gennaio 
del 1924 e stato testimone dei 
maggiori awenlmenti del pae
se. Ha seguito giomo per gior
no la vita del potere dei So
viet, ha assistito a manife-
stazioni e parate. ha incontra-
to Lenin e i maggiori dili
gent! del movimento comuni
sta inlernazionale ed e sem
pre riuscito a consegnare a 
giomali, riviste ed archivi fo-
to di grande interesse. Il suo 
nome, perd, non figura tra 
quell i dei maggiori operator! 
dell'epoca (quali, ad esempio 
Aleksandr Rodcenko reporter 
rivoluziooarlo amlco di Ma-
jakovsklj, o Lev Leonidov au-
tore di una aerie dl foto scat-
tate auila Plaarn Roasa in 
occasione della panta in ono-
re al 2. anniversario dsU'Ot-
tobre) in quanto egll ai k 

sempre trovato a lavorare in
sieme ad altri fotografi 

« Ho cominciato a fare il fo-
tografo — racconta Kusne-/x>v 
— nel 1914 presso lo studio 
di Aleksandr Levitskij dive-
nendo cosi nel giro di poco 
tempo un provetto stampato-
re ed anche un buon opera-
tore. Fotografavo scene di vi
ta. paesaggi. monumenti, per-
sonaggi. Ma 11 vero lavoro co-
mincid con la vittoria della 
Rivoluzione poiche' fui convo-
cato al Commissariato della 
Pubblica Istruzione ed impie-
gato nell'attivita di documen-
tazione fotograflca. Fu cosi 
che ebb* spesso occasione di 
vedere Lenin ». ' • 

Kusnezov prosegue precisan-
do che nelle prime settima
ne deli'ottobre 1918 il Uom-
mlssariato decise di far gl-
rare, ad un gruppo dl ope-
ratorl. on documentario su Le
nin. Fu coal nominato alutan-
te di Levitskij e ammesso al 
Oremlino per I* ripww. «Pax-

timmo dal Comitato del cine
ma la mattina del 16 ottobre 
1918 con una carrozza dove 
avevamo caricato tutte le no-
stre attrezzature. Poco dopo 
arrivammo all'intemo del 
Cremlino e decidemmo di in-
stallare la cinepresa accan-
to alio zar dei cannoni c di 
attendere che Lenin passasse 
da quelle parti. 

Fummo fortunati percM 
verso mezzogiomo vedemmo 
che Lenin stava passeggi.uido 
con Bonch-Brujevic Puntam-
mo la macchina verso :1 fon
do del cortile ed Inlziammo 
la ripresa. Lenin se - ne ac-
corse e si incammlnd v?rso 
di noi: quando fu a circa die-
ci metri dalla cinepr&sa si 
fermo a conversare con Bon-
ch-BruJewic e ci guardb sor-
ridendov.« • • 

Kusneaov continoa 11 suo 
racconto xievocando parate e 
manifestaxiord sulla Piazza 
Rossm. «RJcordo — dice — 
U 25 macgSo del 1919 quando 

M'^^i^^S^^Si^^^ 

si svolse la sfilata dedicata 
ai giovani che avevano ter
minate il servlzio premilLtare 
e che andavano direttamente 
al fronte a difendere la gio-
vane repubblica dei Soviet 
Cera anche Lenin che par-
lava da un palco instailato 
nel mezzo della piazza. Ne ap-
profittai per scattare ere la-
stre dopo essere riuscito a 
farmi largo tra la folia. 

«H 22 gennaio 1924 — con-
tmua Konstantin Kusnezov — 
ero al Bolscioi dove si svol-
geva il Congresso dei Soviet. 
Cera tensione in aula perche 
la seduta non iniziava.' Ad 
un tratto sul palco compar-
ve KaHnin che a bassa vo
ce e commosso annuncid che 
Lenin era morto. Dopo il pri
mo attimo di smarrimento de 
clsi, con gli altri coueghi, dl 
correre a Gorki. 

NeHa stanza dove Lenin era 
morto e'erano alcuni com
pagni che ci permisero dl scat-
tare varie fota. 

« E il giomo dopo, mentre si 
preparavano i funeral!, scat-
tai altre foto. Ricordo che ri-
presi Budionnj e Kalinin pri
ma della partenza del corteo. 
Pol la folia si mosse ed era 
sempre piu difficile foioirra-
fare. Faceva un freddo ter-
ribile e il viale era coperto 
da uno - stiato di neve che 
in alcuni punti toccava i due 
metri. Per riprendere tutta la 
scena mi sistema! vicino ad 
un albero in una altura. Ri
cordo - la scena: le bandie-
re rosse spiccavano nulla ne
ve e coprivano la massa di 
dirlgenti, di operai e conta-
dini. Poi col treno speciale 
rientrai a Mosca per prose-
gulre le riprese di fronte al
ia Casa dei Sindacatl dove 
la aalma di Lenin era sta
ta esposta. Cera una coda 
eccezionale di gente, eppure 
la temperature toccava 1 me
no trenta...». ., 

Carle B«ntdttti 

11 convegno e stato promos-
so dal Consiglio di fabbrica 
della FIAT dl Termini e vi 
hanno dato la loro adesione 
le segreterie provinciali della 
CGEL, della CISL, dell'UIL e 
dei partiti politici dell'arco co-
stltuzionale. 
••«Noi operai della FIAT — 

ml dice Salvatore Passantino, 
operaio di terza categoria, 30 
anni ex barbiere — non siamo 
dei corporativi come qualcu
no interessatamente vorrebbe 
far credere, e nemmeno ci 
consideriamo dei privilegiati 
perche abbiamo un posto di 
lavoro. La venuta della FIAT 
a Termini ha anche significa
to un aumento indiscriminate 
dei prezzi, dei generi alimen-
tari, in modo particolare, e 
delle abitazioni. Siamo inoltre 
consapevbli che soltanto con 
uno sviluppo armonico di tut
ta la nostra zona & possibite 
migliorare le condizioni di vi
ta generali dei lavoratori e ga
rantire una occupazione a co
loro, e sono la maggioranza, 
che si trovano disoccupati». 

Interventi 
concreti 

' Carmelo Barbagallo, 26 annl 
anche lui di terza categoria, 
e molto esplicito. aPortiamo 
avanti U discorso — mi dice — 
lanciato alia conferenza di 
Reggio Calabria. Chiediamo 
con la nostra locale iniziati-
va interventi concreti per la 
conquista di obiettivi sia per 
lo sviluppo agricolo, sia per 
lo sviluppo industriale, della 
edilizia sociale e di quello tu
ristico ». II giovane Barba
gallo ml illustra con precisio
ne e propriety di linguaggio 
le loro richieste. - Ne citero 
alcune: attuazione dei piani 
zonali dell'Ente Sviluppo Agri
colo gia flnanziati da parte 
della Regione per consentire 
immediatamente la creazione 
delle industrie di trasforma-
zione dei carciofl, dei piselli 
e delle olive, nonch6 lo svi
luppo della zootecnia; rimbo-
schimento diretto verso la col-
tura di legname pregiato e 
per fini ecologici. 
•- Per lo sviluppo industriale si 
propone tra l'altro l'istitu-
zione del ciclo > produttivo 
complete alia FIAT con l'inse-
diamento di industrie collate
ral!; il potenziamento del por-
to di Termini e il suo allac-
ciamento con la zona indu
striale; un piano generale an-
tinquinamento che garantisca 
la sicurezza e la difesa del-
l'ambiente; la costruzione di 
una centrale per la desalinizza-
zione deiracqua marina da de-
stlnare alle Industrie. Per lo 
sviluppo dell'edilizia sociale 
si chiede 1'immediata appro-
vazione da parte dei Comuni 
dei programmi di fabbricazio-
ne e dei piani regolatori; la 
immediata utilizzazione delle 
leggi 167 e 885 reperendo le 
aree per 1'edilizia sociale (ca
se, scuole, asili nido, ospeda-
li. ecc.) e per il risanamento 
dei centri storici senza de-
turoarne le strutture architet-
toniche; infine si rivendica 
l'utilizzo in blocco di tutti i 
fond! stanziati per le case dei 
lavoratori e 1'immediata asse-
gnazione agli aventi diritto. 

La conferenza, mi spiegano 
1 giovani operai della FIAT, e 
stata preceduta da una serie 
di incontri con i rappresen
tanti delle forze politiche e 
sociali e delle istituzioni rap-
presentative. *Non ci basta-
no perb gli impegni formali — 
aggiunge Barbagallo — se non 
si concretizzeranno in fatti 
chiameremo i lavoratori alia 
lotta. come gia abbiamo fatto 
con lo sciopero del 12 gennaio 
scorso». • 

Ripensando al Convegno del 
Gramsci. ai temi in quella se
de dibattutl, si ha la confer-
ma dalla esperienza raccolta 
a Termini Imerese. che le 
idee camminano e si trasfor-
mano sia pure tra difflcoita 
e a volte incertezze, in azlo-
ne mllitante. anche la dove la 
situazione si prtsenta piu dif
ficile e complessa. 

Diego Novelli 

A Pescfna 

suo paese natale 

Ricordo 
del compagno 

Romolo 
Tranquilli 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO, giugno 

' Nel carcere fascista di Pro-
cida moriva, poco piu di qua-
rant'annl fa, il comunista Ro
molo Tranquilli, valoroao 
combattente contro la ditta-
tura fascista. La Sezione del 
PCI « Romolo Tranquilli» di 
Pescina, paese dove egll nac-
que, ha volute ricordarlo con 
una serie di iniziative, non so
lo per rendere doveroso pmag-
gio alia sua memorla, ma per 
ribadire l'impegno antifasci-
sta di oggi. 
• Romolo Tranquilli rimasto 

orfano giovanissimo, viveva 
nel • centro contadino della 
Marsica, insieme al fratello 
Secondino, che poi sara noto 
come Ignazio Silone. Uno zio 
falegname, Pomponio Tran
quilli, in seguito sindaco 
del paese, iscrisse Romolo 
al centro di addestramento 
professionale cattolico «don 
Orione» di Avezzano. Qui il 
ragazzo consegui la qualifies 
di «linotipista», poi si tra-
sferl a Milano per trovare una 
occupazione. In quel periodo 
entro nel Partito comunista 
e parted po attivamente alia 
lotta politica. con incarichi di 
grande responsabilita. 

Romolo Tranquilli («Gino 
Zoppi» era il suo nome negli 
annl della clandestinita) ven-
ne arrestato nel 1928 a Como, 
dove avrebbe dovute incontra-
re il compagno Luigi Longo. 
«In tasca a Tranquilli — ri-
corda Longo in uno scritto 
del 1970 — fu trovata una 
"plantina" del luogo del no- ^ 
stro - incontro che io • stesso ' 
avevo schlzzato. Quello schiz-
zo venne presentato come la 
"piantina" del piazzale Giu-
lio Cesare di Milano dove era 
awenuto l'attentato.. al re. 
Tranquilli venne arrestato e 
torturato. Si comporto da 
eroe». -

Tranquilli " dopo sel mesl 
venne prosciolto per a man
canza dl indizin dall'accusa 
(in seguito fu ben chiaro che 
dietro l'attentato e'era la ma
no dei fascisti, decisi a scate-
nare un'ondata repressiva nel 
Paese), ma venne ugualmente 
rinviato a giudizio perche 
aveva dichlarato con fierez-
za nel corso degli interrogator! 
di essere un comunista. Fu 
condannato a 12 annl dl car-
cere. Inviato, dopo un primo 
periodo trascorso a Roma e 
all'Aquila, nelle terribill car
eer! di Perugia, le sue cendi-
zioni di salute divennero gravi. 

II compagno Li Causi ha 
rievocato, in una testimonian-
za apparsa sul «quaderno» 
del XXX del PCI di «Rina-
scita», la comune detenzione 
a Perugia. oArrivando — egli 
ha scritto — avevo trovato un 
gruppo di giovanissiml com
pagni. Fra di loro avevo In-
contrato il compagno Romo
lo Tranquilli arrestato a Mi
lano nel 1928, immediatamente 
dopo l'attentato in piazzale 
Giulio Cesare. dall'allora que-
store Bruno di Genova. triste-
mente famoso per l'inumano 
trattamento che era solito in-
fliggere ai compagni per estor-
cere confessioni e rivelazioni. 

In quel momento Bruno 
voleva ad ogni costo elemen-
ti di accusa per « provare » che 
Tranquilli e altri comunisti 
erano gli esecutori material; 
dell'attentato. Mi accorsi su-
blto che il giovane Tranquilli 
stava male. Gli occhi arros-
sati e le guance infiammate de-
nunziavano chlaramente uno ' 
stato febbrile permanente. Coo 
moltissimo tatto, per non fe-
rime 1'estrema sensibilita e 
fierezza, chiesl alio stesso 
Tranquilli come mai il medi
co del carcere non lo curasse. 
non gli desse un vitto pia ao-
stanzioso e soprattutto non 
avesse pensato a trasferirlo in . 
una casa d! cura. G'.i altri 
compagni mi spiegarono in 
seguito che ogni richiesta 
era stata nettamente re-
spinta ». 

<Non potevo dimenticare 
— contuiua la testimonian-
za — che nel gennaio del 
1928 in una cella della terza 
sezione penale dello stesso 
carcere, diretto anche allora 
dallo stesso direttore. era sta
te trovato impiccato il com
pagno Gastone Sozzi, sevizia-
to per intere settimane per or 
dine ed alia presenza del ge
nerale Sanna, presldente del 
Tribunaie speciate. Eravamo 
decisi a salvare a tutti f oa-
sti la vita del compagno Tran-

'quilllj>. Li Causi per questa 
azione fu - accusato di insu-
bordinazione nei confronti del 
direttore: cGli avevo grtdato 
in pieno viso — ha scritto —. 
a voce plena: lei, signor di
rettore, e un assassino o un 
imbecille. scelga*. 

Romolo Tranquilli, dopo 
quella lunga battaglia — che 
costo due mesi di isolamen-
to alio stesso Li Causi —, 
trasferito da Perugia a Civi
tavecchia. ottenne il passaggio 
al penitenziario di Procida. 
ma ormai era troppo tardi. 
Mori nel settembre del 1932. 

I comunisti marslcanl R> 
cordano oggi 11 suo sacrificTo 
e lo indlcano come esempio 
dl vita per le nuove gene-
razlonl. . * •"':*•>•- •• 

Giovanni Santiin 
v'avft^l 


