
1 ' U n i t A / martedl 4 MHembra 1973 PAG. 3 / c o m m e n t i e afftuallta 

Un cardine della riforma universitaria 

Una cultura 
da svecchiare 

E' urgente riqualificare I'universila come istifufo 
in cui la ricerca crifica venga esercitata sulfa base 
delle isfanze. presenfate dallo sviluppo produttivo 

Nel corso degli ultimi an-
ni abbiamo assistito a un 
doppio spostamento d'inte-
ressi, fra gli studenti delle 
facolta universitarie umani-
stiche. II primo si e indiriz-
zato dagli studi riguardanti 
le civilta classiche verso le 
materio d'argomento contenv 
poraneo. II secondo ha avu-
to luogo a svantaggio delle 
discipline letterario-artisti-
cho e a favore di quelle 
storiche, sociologiche, psi-
cologiche. I due fenomeni 
hanno avuto un earatte-
re tumultuoso, giustificando 
molte legittime preoccupa-
zioni. Tuttavia entrambi of-
frono uno spunto di rifles* 
sione importante, come sin-
tomi e aspetti della richie-
sta sempre piu urgente, a 
livello di massa, di uno 
svecchiamento della nostra 
cultura accademica, che la 
porti ad rdeguarsi alle esi-
genze di sviluppo della so-
cieta. 

Attraverso le nuove scel-
te di materie d'esame, la 
giovane generazione orienta-
ta verso il sapere umanisti-
co manifesta o cerca di ma-
nifestare la volonta di as* 
sumere una conoscenza piu 
immediatamente concreta 
della realta attuale, in cui 
si trova immersa e su cui 
intende intervenire. Si of-
fusca il prestigio tradiziona-
le del cultore di belle let-
tere; altre figure assumono 
una suggestione mitica, agli 
occhi degli studenti che af-
follano le facolta di lingue, 
lettere, filosofia, magistero, 
delle quali sono stati libe-
ralizzati gli accessi L'oriz-
zonte cui si guarda e segna-
to dal tramonto d'una con-
cezione della cultura incar-
dinata sui valori estetici 
« puri», dichiarati eterni in 
quanto espressione suprema 
di umanita e per cio stesso 
dotati di una valenza mora
le imprescrittibile. 

L'arte cessa di apparire 
un patrimonio da custodire 
troppo sacralmente, in una 
dimensione autonoma, sepa
rata dalle vicende transeun-
ti deH'esistenza collettiva; 
si tende invece a sottolinea-
re, con opposta unilaterali-
ta, come questa presunta 
autonomia avesse una rispon-
denza organicamente funzio-
nale tutta e solo al tipo di 
egemonia esercitata dalla 
classe dirigente, fornendo 
gli alibi necessari alia sua 
falsa coscienza, costituendo 
il patrimonio di idealita cui 
attingere non solo risarci-
menti consolatori ma impul-
si di fiducia nell'azione pra-
tica. Le scienze sociali ac-
quistano un'influenza decisi-
va nella formazione delle 
nuove leve intellettuali; e 
su tale piano che si verifica 
l'incontro con il marxismo, 
in cui larghi strati di gio-
vani sono portati a ricono-
scere lo strumento meglio 
adatto per interpretare il 
mondo, e per cambiarlo. 

Queste istanze rinnovatri-
ci si sono scontrate con lo 
immobilismo delle istituzio-
ni universitarie, mentre le 
forze di governo si rivelava-
no impotenti a fornire l'im-
pulso politico necessario per 
un energico aggiornamento 
nei metodi, contenuti e fini 
della preparazione culturale 
e professional impartita 
nelle aule accademiche. Da 
cio il diffondersi degli sta
ti d'animo di frustrazione e 
protesta. di tensione utopi-
stica e ansieta per Faweni-
re immediato, attorno at 
quali ha preso corpo un fe-
nomeno complesso e niente 
affatto univoco come la con-
testazione studentesca, ma 
che era no destinati a dura-
re anche assai oltre il suo 
riflusso. 

Non per caso, del resto, 
i movimenti contestaton 
trovarono il terreno mag-
giormente propizio appunto 
nelle facolta umanistiche. 
Qui infatti emergeva in mo-
do drammatico il contrasto 
fra una tradizione secolare, 
ricca di una dignita indi-
scutibile, e 1'esigenza di 
mettersi al passo con i pro-
blemi posti dallaccultura-
zione di massa. verificatasi 
neiritalia democratica dopo 
la svolta della Liberazione. 
La rottura violenta dei vec-
chi equilibri tia inevitabil-
mente dato spazio alia teo-
rizzazione di un rifiuto to-
tale del passato, borghese e 
preborghese, in nome di 
una cultura radicalmente al-
ternativa; assieme, ha pre
so corpo la tendenza a ne-
gare ogni margine di rela-
tiva autonomia alia sfera 
deU'elaborazione culturale, 
postulandone I'immedesima-
zione con la prassi political 
solo cosi sembrava di poter 
riscattare la Kterilita di un 
sapere puramente contem-
plativo e fame un'arma per 
il rinnovamento rivoluziona-
rio. 

Oggi queste posizioni han
no perduto peso; resta pe-
ro attuale chiodersi quali 
Siolivi concreti ne soslenes-

sero l'organicismo, diciamo 
cosi, oltranzistico. Suoi as-
sertori erano i figli della 
piccola o media borghesia, 
professionistica e impiegati-
zia, preoccupati per 1'invec* 
ehiamento e quindi la dimi* 
nuzione del ruolo svolto dal
la loro presenza nella socie-
ta e nello Stato: donde la 
spinta a reagire estremisti-
camente, riafTermando la 
propria funzione di protago-
nisti e addirittura proponen-
dosi come l'avanguardia il-
luminata, capace di orienta* 
re 1'intera vita non solo in-
tellettuale ma politico-socia-
le del paese. 

A emergere in primo pia
no e, in tal modo, il pro-
blema complessivo, e deci-
sivo, del riconoscimento e 
della valorizzazione del ruo
lo cho i ceti medi produtti-
vi sono chiamati ad assol-
vere, su una linea di pro-
gresso. La premessa per una 
soluzione adeguata sta evi-
dentemente neH'operare af-
finche la loro espansione 
quantitativa avvenga in mo
do coerente agli interessi 
generali della collettivita, di 
cui le classi lavoratrici so
no portatrici autentiche. E 
per quanto riguarda l'intel-
lettualita umanistica, si trat-
tera anzitutto di assicurare 
le condizioni perche possa 
inserirsi e incidere in ma-
niera soddisfacente sulla 
realta organizzata della cul
tura moderna. 

A questo scopo, occorre 
che le prospettive di rifor
ma dell'universita vengano 
articolate meglio che per il 
passato, secondo le diverse 
situazioni delle facolta o 
gruppi di facolta. Nel setto-
re umanistico, il primo pun-
to di riferimento puo esser 
costituito proprio dai nuovi 
interessi maturati fra le 
scolaresche. Ignorarli e im
possible, negarli sarebbe 
assurdo: si tratta piuttosto 
di fornir loro sbocchi ordi-
nati e equilibrati. Oggi co
me oggi, gli insegnamenti 
di contemporaneistica ver-
sano in uno stato di sovraf-
follamento insostenibile; e 
la legislazione in vigore im-
pedisce un aumento del nu-
mero delle cattedre, cosi da 
far fronte aH'afflusso degli 
studenti. Ancora peggiore e 
la situazione delle materie 
riguardanti le nuove scien
ze umane, antropologia, psi-
cologia, semiologia ecc, per 
lo piu rappresentate scarsa-
mente nei piani di studio 
delle facolta; d'altronde, gli 
esperimenti volti a costitui-
re corsi di Iaurea specifici 
hanno avuto spesso esiti 
delusori, data la mancanza 
degli stanziamenti indispen-
sabili per le necessita piu 
elementari: sedi, attrezzatu--
re didattiche, organici del 
personate docente e non do-
cente 

Ma questo processo di rin
novamento riuscirebbe fal-
sato e mistificatorio se non 
si accompagnasse a una tra-
sformazione del campo ope-
rativo delle discipline letie-
rario-artistiche, nel senso di 
una apertura spregiudicata 
sulla realta attuale. Una 
delle carenze piu gravi nel-
l'organizzazione dei nostri 
studi consiste infatti nella 
ignoranza pressoche assolu-
ta in cui viene tenuto un da
to costitutivo della nostra 
epoca: 1'industria culturale, 
e la cultura di massa. Sono 
poche le universita italiane 
nelle quali si impartiscono 
lezioni sulla storia, la teo~ 
ria, la tecnica del cinema; 
in nessuna sede, crederei, 
fatta significativa eccezione 
per 1'Universita Cattolica, 
trova posto un discorso or-
ganico sulla televisione; il 
mondo dell'editoria e del 
gtornalismo e dovunque piu 
o meno cscluso dalla rifles-
sione scientifica. 

L' entrata nell' orizzonte 
accademico di una tematica 
cosi vasta e complessa non 
puo, com'e owio, non com-
portare una revisione di 
tutta la struttura degli stu
di e Pinstaurazione di nuo
vi nessi di propedeuticita 
fra le materie. Certo. es-
senztale sara anche esaltare 
I'apporlo indispensabile de
gli insegnamenti di tipo 
classico, dinamizzando il 
rapporto fra tradizione e 
modernita. Ma insomma I'u-
niversita puo essere sottrat-
ta a un destino di fossiliz-
zazione culturale e disgre-
gazione caotica solo se si ri-
qualifichi come 1'istituto in 
cui la ricerca critica venga 
esercitata sulla base delle 
istanze presentate dallo svi
luppo produttivo. in tutti i 
settori e le specializzazioni. 
Solo cosi d'altronde la bat-
taglia delle idee pud trova-
re un terreno dawero fe-
condo su cui svilupparsi; e 
il marxismo puo misurare 
adeguatamentc le sue pro-
posto idcologichc e politico-
organizzativc, nel confronto 
con le posizioni della cul
tura borghese piu avanzata. 

Vifforio Spinazzoli 

A cinquant'anni dal feroce assassinio di don Minzoni consumato dai fascists 
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La cohgiura del silenzi6 
>* * * 

Un tprbido intreceio di vilta individuali e di complicita di classe con i responsabili: questo il quadro messo in luce dai 
documenti inediti che il professor Lorenzo Bedeschi ha donato alia deputazione regionale di storia di Bologna 
Nel mondo cattolico ufficiale prevalse il timore che la «sciagura» potesse turbare i rapporti con il fascismo 
' ri cadavere di don Giovan

ni Mimoni, assassinaio da 
due fascisli, due sicari di 
Balbo, la sera del 23 agosto 
1923 ad Argenta, era stato 
composto la mattina del gior-
no 24, dopo I'autopsia, in una 
cassa d'abete nella camera 
mortuaria dell'ospedale di Ar
genta. Quando Von. Natale 
Gorini allow giovane « popo-
lare * poi deputato dc per due 
legislature dopo la Liberazio
ne si reed all'ospedale, il cor-
tiletto e la camera mortuaria 
erano deserte. «11 giorno do
po quello in cui Ju consuma
to il delitto — egli ha scrit-
to nei giornx scorsi — ram-
mento che da solo, con i ma-
nifesti arrotolati sotto U brac-
cio, da affiggere a nome del 
PPl (Partito popolare italia-
no, ndr), mi recai personal-
mente, in treno, ad Argenta 
non avendo trovato amici che 
mi volessero accompagnare. 
Era un pomeriggio ajoso, sen-
za sole, triste; per le stro
de di quella cittadina non in-
contrai anima viva, segno evi-
dente della costernazione e 
dello sgomento insieme che 
si erano abbattuti su quel 
lembo di terra ferrarese. 

< Mi recai tosto all'ospeda
le, dove in un cortiletto de-
serto era stata composta, do
po I'autopsia, in una sempli-
cissima cassa di abete, la sal-
ma di don Minzoni». 

Don Minzoni era gia solo. 
Durante i funerali gli si strin-
ge attorno solo il popolo di 
Argenta, i rappresentanti di 
quei diseredati accanto ai qua
li, avendo scelto la lotta con-
tro il fascismo, si era r'ttro-
vato, perseguitato e, alia fi
ne, assassinato; come, due an-
ni prima, il socialista Gaiba 
o Celestina Roda, uccisa da 
un agrario perche" difendeva 
il marito comunista. 

L'ipocrisia 
dei messaggi 
II mondo cattolico ufficiale, • 

colpito da un assassinio che 
pud turbare gli equilibri e i 
rapporti che si stanno realiz-
zando col fascismo, consolida-
to ormai a\ governo, sembra 
svanire. Sa piangere, si, sul
la € sciagura ». ma non ha mai 
una parola di denuncia, mai 
il coraggio di una scomuni-
ca. non alza il vessillo della 
battaglia. Nessuno sembra es-
sersi accorto che don Minzo
ni e stato ucciso, nessuno sem
bra aver udito il grido degli 
aggrediti, i colpi delle mazze 
ferrate, nessuno sembra aver 
letto la diagnosi dei medici 
che parlano di cranio spac-
cato di don Minzoni. ' 

Politico di c normalizzazio-
ne >. Si inizia nelle lettere e 
nei telegrammi con Vuso di 

II servizio funebre per don Minzoni ad Argenta 

locuzioni che non infastidisca-
no, che > non creino impres-
sioni accusatorie; sono: «tre-
menda sciagura », « lutto im-
provviso e atroce >, « profon-
do rimpianto ». Non sono sol-
tanto i segni di una natura-
le assenza di coraggio, di un 
disimpegno o di una persona
te vilta. Sono, al contrario, 
la riprova di una complicita 
di classe con il mondo vio-
lento del fascismo impegnato 
in ttrincea* nella lotta con
tra ' il bolscevismo a difesa 
degli interessi del capitate, 
della proprieta, che don Min
zoni non metteva d'altra par
te in discussione. E' uno de
gli episodi che hanno forse 
permesso a Gramsci di medi-
tare sull'adesione della picco
la borghesia, o della sua cat-
tura da parte fascista, al mo-
vimento di Mussolini. 

Alcuni terribili esempi, trat-
ti dalle testimonianze del 
mondo ufficiale, di questa fu-
ga dalla realta, sono nelle let
tere che il prof. Lorenzo Be
deschi ha donato nelle scorse 
settimane alia Deputazione re
gionale di storia di Bologna, 

i cui originali saranno conser-
vati a Ravenna. 

Ecco le parole del Consi-
glio diocesano delle Donne 
cattoliche di Ravenna inviate 
alia sorella di don Minzoni 
il 24 agosto: «Pregiatissima 
Signorina, a nome delle Don
ne Cattoliche di Ravenna ri-
peto a Lei i sensi del no-
stro piu vivo cordoglio per la 
tremenda sciagura che I'ha 
colpita, pregando pace all'Ani-
ma del Glorioso Martire e in-
vocdndo da Dio per Lei e la 
sua Famiglia la grande forza 
della rassegnazione Cristiana. 
Devotissima Anna Guerra Be-
nini, Presidente Donne Catto
liche >. 

Va ricordato, di fronte a 
tanto, che don Minzoni fu ad 
Argenta nel dopoguerra il fon-
datore del ' Circolo cattolico 
femminile. Ma Vaberrazione 
non si ferma qui, non si li-
mita all'assenza di coraggio 
nel commemorare degnamen-
te un proprio martire. 11 se-
gretario generate del Munici-
pio di Ravenna non ha tem
po per i funerali, ed *cco un 
esempio della complicita fra 

fascismo e apparato burocra-
tico. 11 burocrate (con tanto 
di carta intestata) scrive al 
fratello di don Minzoni: « Mi 
ero recato nella Chiesa * di 
S. Domenico per partecipare 
al funerdle del sub Fratello 
scomparso tragicamente fra 
il compianto di tutti, ma il 
troppo ritardo nell'arrivo del
ta salma ml ha dbbligato a 
tornare in ufficio. -<-• .. -

c Pertanto faccio a Lei ed 
all'intera famiglia le piu vive 
e sincere condoglianze per H 
lutto improvviso e atroce. Ac-
cetti altresi i miei cordiali sa-
luti. Suo....». 

Un giovane 
ribelle 

Cost un pio e devotissimo 
notabile di quelli tutti dedi-
ti ad opere di misericordia 
e carita scrive il suo ramma-
rico da Forli a Ravenna per 
« Vefferato delitto che ha rapi-
to a cotesta Arctdiocesi il 
compianto Don Giovanni Min-

I resti di un'antichissima cultura sulle Ande peruviane 

II mistero della civilta Chavin 
Monoliti, ceramiche, oggetti d'oreficeria: chi li produsse in tempi tanto remoti? 
Ipotesi diverse suU'origine di queste testimonianze di un mondo scomparso 

A quattrocento chilometri 
da Lima, sui versanti delle An
de peruviane, resistono al tem
po e anche alia curiosita degli 
uominl i resti di quella che 
viene chlamata la a cultura 
Chavin». Sculture in pietra, 
fini ceramiche. oggetti d'orefi
ceria testimoniano lo stadio 
molto avanzato di civilta rag-
giunto da un popolo nel cor
so del primo millennio pri
ma del'.'era volgare. Tutti gli 
speciallsti sono d'accordo nel-
l'affermare che a Chavin de 
Huantar risalgono le differen-
ti culture che in seguito si 
sono svlluppale in Peru e che 
si sono infine integrate nel 
possente impero degli Inca. 

Tuttavia, se e stato possibi-
le trovare le tracce — nella co-
sta peruviana e nelle Ande — 
dell'influenza che gli antichi 
scultori. ceramist! e orafi han
no esercitato per secoli e seco-
li in territori tanto piu vasti 
di quello dove sono state tn> 
vate le loro opere, il mistero 
piu profondo circonda ancora 
i'origine della a cultura Cha
vin ». Non esiste infatti nes-
sun altro riferimento. nessu
na testimonianza. nessun re-
perto archeologico che consen-
ta di accertare l'esistenza di 
una popolazione in quella zo
na e in tempi tanto lontani. 
Quei pochi raffinati oggetti so
no cioe isolati da ogni riferi
mento che permetta di com-
prendere come sia nata e sia 
riuscita a svilupparsi una co-
munita fino a raggiungere 
quel ?rado di civilizzazione. 

Le ipotesi si intrecciano. Po-
co tempo fa, un'equipe di ar-
cheologi della Repubblica po
polare cinese, guidata dal di-

rettore dell'Istituto d'archeolo-
gia deU'Accademia delle Scien
ze, il professor Hsia ' Nin, 
ha rilevato negli antichi mo

nument! peruviani caratteristi-
che che farebbero pensare a 
influenze oriental!. Altrl ar-
cheologi sono dello stesso pa-
rere. D'altra parte, a cento 
chilometri a est di Chavin, ipe-

Una riproduzione d'un monolite Chavin 

cialist! dell'universita di Tokio 
hanno trovato element! di so-
miglianza con le antiche cul
ture oriental! nei ruderi del 
t-Tempio delle mani incrocia-
te » di Kotosh Da dieci anni 
essi sono al lavoro nella zo
na per scoprire I'origine dl 
questo monumento, rimasta 
anch'essa fino ad oggi awolta 
nel mistero. 

Ma vediarr.o altre ipotesi. 
Julio C. Tello. archeologo pe-
ruviano di fama, ritiene che 
la cultura Chavin possa esse

re collegata a quella dell'Amaz-
zonla. Un gruppo di uominl, 
costrettl ad abbandonare la 

foresta amazzonica, avrebbe ri-
sallto il corso di fiumi tropi
cal! fino a raggiungere 1 tre-
mlla metrl d'altewa dl Chavin 

di Huantar. Qui essi avrebbe-
ro costruito, tra i'altro. anche 
un tempio con grandi pietre 
tagliate. Ce chi risponde a 
questa awenturosa ipotesi 
che nessuna tribu deH'Amaz-
zonia presenta una base cul
turale tanto sviluppata da far 
presumere che qualcuno dei 
suoi membri riuscisse ad adat-
tarsi e a soprawivere in con
dizioni ambientali cosi diffe
rent!. - -

E se i fondatori di Chavin 
fossero arrivati dal Pacifico? 
Ce chi non lo esclude, come 
e'e chi propende per i fenici 
o per I maya. Dick Ibarra 
Grasso, archeologo argentino. 
in un congresso ha presentato 
una carta del geografo feni-
cio Marino di Tiro proprio per 
dimostrare che i fenici cono-
scevano la zona della cultura 
Chavin. In piu, egli ha sotto-
lineato la somiglianza tra mo
noliti tagliati di origine feni-
cia, e i reperti peruviani. Non 
si pud nemmeno scartare in 
questa ridda d'ipotesi — so-
stengono altri studiosi — 1'ar-
rivo in Peru dei messicani: le 
due culture, la maya e la Cha
vin, avrebbero raggiunto i'apo-
geo nello stesso periodo. e 
l'una avrebbe consentito all'al-
tra di bruciare piu rapldamen-
te le tappe del suo sviluppo. 

Ultimo tentativo — per il 
momento — di spiegare il per
che di quelle pietre lavorate 
dairuomo. dei gioielli, delle 
ceramiche. k quello di attri-
buirne il merito agli abitanti 
della leggcndaria Atlantide. 
Una archeologa tedesca, Karo-
la Siebert, ha trovato Infatti 
nella vallate di Manchay, a 
23 chilometri a est di Lima, 
una colonna di pietre sulle 
quali sono tracciati dei sim-
boll sacri che a suo parere 
sono proprio da far risalire 
alia civilizzazione dell'Atlanti-
de. I monoliti Chavin sono 
quindi apert 1, oggi come ierl, 
a ogni Interpretation*. 

zoni >. La parola delitto vie
ne scritta, finalmente, ma in 
una lettera privata all'arcive-
scovo di Ravenna, e soltan-
to il 2 settembre, forse alli-
neato con i telegrammi della 
Azione Cattolica centrale che 
arrivano una settimana dopo 
Vuccisione. 

E cosi un altro parroco di 
Ravenna scrive alia madre del 
prete ucciso: c Ho saputa con 
infinita sorpresa e grandissi-
mo dolore la triste notizia 
che deve aver gettato il suo 
cuore materno in un'angoscia 
senza misura. Come la com-
piango e come vorrei pian
gere con Lei, tanta disgrazia >. 

Questi, pur chiusi, con tut
ta la loro paura addosso, fra 
quattro mura piangevano la 
scomparso di un uomo tutt'al
tro che insignificante, senza 
il coraggio di aprire gli oc
chi sui significato dell'assas-
sinio. C'erano pero quelli che 
volevano a tutti i costi, per 
ragioni di Chiesa e di Sta
to, cancellare le orme di don 
Minzoni. ' E Varcivescovo 
di Ravenna manda ad Argen
ta, da Campiano, don Dall'A-
glio, scavalcando e violando 
la regola secondo la quale il 
parroco di Argenta deve es
sere eletto, come avvenne per 
don Minzoni, dall'assemblea 
dei capifamiglia. Scioglimento 
quindi di tutto cio che era 
stato creato dal predecesso-
re inviso ai fascisti; via il 
circolo maschile, il circolo 
femminile, le associazioni coo
perativistiche, via gli Esplo-
ratori cattolici. Ma qui si im-
batte in un giovane « ribelle > 
che non accetta pass'wamente 
la canceUazione di tutto cio 
che si era creato nella citta
dina. Enrico Barbieri, presi
dente degli c scouts ^ locali 
non si arrende. resiste e so
lo un anno dopo le gerarchie 
avranno ragione di lui, dice 
don Gastone Bezzi, attuale 
parroco ad Argenta. 

Del resto fra tutti gli ami
ci e seguaci di don Minzoni 
forse Barbieri, che ora vive 
a Rimini, fu I'unico a com-
prendere I'insegnamento di 
don Minzoni, la sua scelta 
di combattimento, la sua ade-
sione ad un partito politico 
che gli permettesse di non es
sere solo in una battaglia tan
to dura, tanto violenta. L'ade-
sione alle posizioni del * Po
polo * di Donati, rifhdando lo 
abbonamento aW* Awenire » 
emiliano passato armi e baga-
gli alia test fascista per I'in-
fluenza di un banchiere cat
tolico, Giovanni Grosoli, e sen
za significato per molti, ma 
non per Barbieri. E la sua re-
sistenza di allora alia disper-
sione di una esperienza po
litico fa fede sull'accettazione 
di quella lezione. Per questo 
egli paghera duramente tro-
vandosi di fronte Grosoli da 
cui dipendeva quale impiega-
to della Banco di Piccolo Cre-
dito di Ferrara, prerieduta 
proprio dal senatore di Mus
solini, esponente della finan-
za cattolica e del dissiden-
tismo popolare. 

Nel novembre del 1925 ven-
gono arrestati Von. Tito 7A-
niboni e il gen. Luigi Capel-
lo sotto Vaccusn di aver or-
dito un complotto per ucci-
dere Mussolini. Nelle chiese 
si celebra lo c scampato peri-
colo* e si celebrano osanna 
per la salute del capo del go
verno. La lettera di Grosoli 
a Barbieri, come documento 
di persecuzione, offre un'am-
pia Information*: 

« Ci risulta, per notizia cer-
ta, che Ella, unitamente ad 
alcune altre persone, ha di 
recente indirizzato al M.R. 
Don Piva, una lettera di pro-
testa per avere il Sacerdote 
nella Chiesa di S. Nicolo, pro-
nunciando degne parole di 
fede e di patriottismo, invi-
tato i fedeli ad innalzare un 
ringraziamento al Signore per 
lo scampato pericolo del Ca
po del Governo. 

c Tale inqualificabile atto, 
che ben sapeva contrastante 
con i piu vivi sentimenti no
stri, mentre ci addimostra la 
di Lei incosciente compren-
sione dei propri doveri qua
le funzionario dell'Istitu
to, non pud rimanere senza 
la sanzione che si merita. 

«Questo Consiglio di Am-
ministrazione, quindi, per i 
motivi suddetti, nella sua se-
duta odierna, ha deliberato: 
1) Di sospenderla dal godi-
mento dello stipendio e de
gli assegni di caro-vivere per 
quindici giorni, in attesa di 
conoscere quali atti Ella in-
tenda compiere, entro il pe
riodo di un mese, che valga-
no a cancellare la pessima 
impressione prodotta dalla 
sua riproverole ed arbitraria 
azione. 2) Di riservarsi ogni 
ulteriore piu grave provvedi-
mento ove tale riparazione 
non avesse seguito o non fos

se sufficienle. 
€ Ha incaricato inoltre il sot-

toscritto di darLe immediata 
comunicazione di tale prov-
vedimento, cio che faccio con 
la presente, invitandoLa a dar-
mene ricezione. Il Presiden
te Grosoli». 

Barbieri se ne deve anda-
re dalla banco, viene caccia-
to, gli si toglie il pane per 
piegarlo. Era un nemico dei 
Grosoli alleati del fascismo. 

L'assedio 
dei mazzieri 

Barbieri aveva soprattutto 
una colpa: aveva scritto il 28 
agosto 1923 una relazione al 
Comitato centrale degli Esplo-
ratori cattolici, nella quale de-
striveva la attivita scouti-
stica dei giorni immedia
tamente precedenti a quello 
in cui fu ucciso don Minzo
ni, ma in cui denunciava an
che quanto andavano dicen-
do alcuni fascisti, Maran e 
Carranti, e cioe che «quel 
prete doveva essere bastona-
to e che i preti erano vigliac-
chi -». Aggiunge Barbieri: 
«Don Minzoni ne era addo-
loratissimo e non ne faceva 
mistero. In questi ultimi gior
ni avrebbe detto "sento che 
sard martire" ». 

Perche intorno gli si strin-
geva il cerchio dell'assedio fa
scista: gli assassini avevano 
trovato i mazzieri, gli esecu-
tori. Oggi il maestro Maran, 
allora capo del fascio di Ar
genta, ha ancora il coraggio 
di negare tutto. E' I'unico su-
perstite di tutto il gruppo di 
fascisti argentani. Vive con la 
pensione di colonnello dell'e-
sercito. 11 fascismo gli apri 
la strada di una carriera bril-
lante, ripagandolo dei servigi 
resi alle origini. Capo del fa
scio di Argenta, dirigente sin-
dacale, seniore della militia, 
podesta del paese dal '27 al 
'31, console della milizia a Pa-
dova, capo della milizia a Ca-
gliari con il grado di conso
le; Badoglio, dopo il 25 lu-
glio, finisce per regalargli au-
tomaticamente U grado di co
lonnello dell'esercito e un co-
mando di reggimento, che gli 
resta anche quando le supe-
riori autoritd, accorgendosi 
con chi hanno a che fare, lo 
relegano nelle celle della ga-
lera dove resta 37 mesi. 

Ora continua a proclamarsi 
innocente, dice di 7ion sape
re niente dell'uccisione di don 
Minzoni. In fondo e acqua 
passato. A lui resta la pensio
ne di una carriera fatta s(t-
to il fascismo, che la 
Repubblica, incomprensibil-
mente magnanima, gli ha 
confermato. E forse (non e 
accaduto gia per Vautore del
la « strage di Torino », Bran-
dimarte?) quando morird. gli 
manderanno un drappello di 
soldati per le estreme onoran-
ze. Su certi individui e su 
certe istituzioni Vesperien-
za storica non fa presa. 

Adolfo Scalpelli 

L'INVENZIONE DEL SECOLO 

Gratis da oggi 
un nastro (o disco) 

stamane lo udite 
r 

stasera cominciate a parlare 
inglose o f rancese o tedesco 

Derivato da un computer un nuovo, sb»-
lorditivo Metodo brifannico — Comin-
cia domani la distribuzione del dono 

II mondo degli scienziati e 
dei tecnici e stato messo a 
rumore da una sbalorditiva 
invenzione inglese. Da Londra 
ci comunicano infatti che, in 
base ai dati elaborati da un 
cervello elettronico dopo un 
lungo lavoro di impostazione e 
di ricerca, e stato messo a 
punto un nuovo Metodo che 
consente di cominciare a par
lare le lingue nella stessa gior-
nata. La tecnica di oggi, non 
finisce piu di stupirci. Ma non 
basta: ristituto internazionaJe 
Linguaphone. depositario della 
nuova invenzione, ha stanzia-
to una forte somma a scopo 
promozionale per dlffondere 
gratuitamente, attraverso le 
sue GO Filial! in tutto il mon
do, un nastro cassette e un 
disco di prova, in tre lingue: 
inglese, francese e tedesco. 

I lettori possono cosi esperl-
mentare subito, a casa loro, 
senza spesa ne impegnl di 
aorta, questa eccezlonale In
venzione. I lettori possono 11-

beramente sce^liere fra na-
=trc~cassetta e i 'vo a seconda 
del mezzo di rin^oduzione che 
posseggono. 

Maggiori deltagli sono con
tenuti in ur. onuscolo che vie
ne inviato, ccn le istruzioni 
per 1'uso del rustro, o del 
disco, a chi lo richieda en
tro una settimana. scrivenda 
a: «La Nuova Favella Lingua-
phone Sez. U/I - Via Bor-
gospesso, 11 • £0121 Milano)», 
specificando se desiderano na-
stro-cassetta o disco e alle* 
gando 5 bolli da 50 lire l'uno 
pe. spese. Co! nastro-cav 
sctta o col disco -— ripetiu-
mo gratuiti e .*enza impejni 
di alcun genera — chiunq'w 
pud scoprire ur. nuovo Met> 
do per incremental lavoro, 
carriera, af fari e guadagni. B" 
bene approfittare oggi stesso 
dl queste opportunlta, offerta 
dalla tecnica moderna e del 
suoi pass! da gigante In ogni 
campo. 
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