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wsmmm 
di SIBILLA ALERAMO 

T o r m a r a n c i o b o r g a t a d i R o m a 
m i n u s c o l a c o n c a a l l i m i t e d e l l a 
c a m p a g n a , p a s c o l a n o i n t o r n o 
g r e g g i c h i a r e , fioriscono p a p a v e 
ri fra il p r i m o g r a n o , è u n m a t 
t i n o al p r i n c i p i o d i q u e s t o m a g 
g i o m i l l e v o c e n t o q u a r a n t a s e i . 

T o r m a r a n c i o , n o m e a m a r o g n o l o . 
a s p r o a r i t e n e r e , m a o r m a i m e 
uè r i c o r d e r ò . 

P a d i g l i o n i si c h i ù m u n o e u f o r i c a 
m e n t e l e c o s t r u z i o n i , m a s o n ha 
r a c c h e , b a r a c c h e in m u r a t u r ? rap
p e z z a t e d i l a t t a 

Simmetria amento \ cimerò di^-po 
ste ancor pr ima di questa u l t ima 
guerra, in ogni baracca tre \ n n i 
in ogni \ ano unii famig l ia , in ogni 
famig l ia tant i figliuoli, una domi l i 
sin dieiannene ne ha a \ u t i , niiJ 
per for tuna, dice, /// crocetta ha 
pro \ \ cdu to . 

Anche il pavimento è d i mal 
ton i , do \e non son «Uveiti; oggi 
c*è i l «ole. ma dal tetto quando 
piove si d i fendono con l 'ombrel lo 

E le finestre son senza vetr i , t i l t 
te, e n iun imp ian to d'acqua né di 
fogne, qualche fontanel la nelle 
piazzuole, e qualche casotto pub
bl ico. come in rer te sperdute sta-
zioncine. ma smantel lato e senza 
porte. 

Oggi c'è i l sole, è maggio sul
le soglie donne e bambin i pren 
dono ar ia, ma si chiama malar ia 

' l o rmaranc io , borgata d i Roma! 
P i a g h e e c r o s t e s u i v is i e su i 

c o r p i d e i b i m b i , q u a s i n u d i s ' in
t e n d e . l e d o n n e q u a s i t u t t e p e g 
g i o c h e l u r i d e , d e n u t r i t e , g i a l l a 
s t r e , s g u a r d o a c c u s a t o r e . S o l o 
q u a l c h e f a n c i u l l e t t a p a r c h e si 
s a l v i , e p e r f i n o s o r r i d e e p e r f i n o 
è b e l l a . 

F o r s e n o n è a n c o r a fra le mol 
te c h e \ a n n o a n o t t e nel v i c i n o 
a c c a m p a m e n t o o v e l e t r u p p e ne
g r e d a n l o r o s o l d i , s o l d i e s i g a -
ì e t t e e lue , l u e c h e e s s e a T o r 
m a r a n c i o p r o p a g a n o . 

N o n è a n c o r a fra q u e l l e c h e ci 
v a n n o s p i n t e d a i p a d r i o d a i m a 
rit i . 

D a g l i u o m i n i m e d e s i m i c h e 
m a n d a n o i l o r o r a g a z z i n i a R o 
m a a f a r e i sciuscià e ad a c c a t 
t a r e e a r u b a r e . 

U o m i n i c h e d a a n n i e a n n i la
v o r o n o n t r o v a n o , n o n t r o v a n o . 

M e n t r e , n o n loiìtawtt d a T o r m a -
r a n c i o s t e s s a , c a s e g g i a t i e c a s e g 
g i a t i a t t e n d o n o i n c o m p i u t i , tetr i 
s c h e l e t r i . 

S e q u e s t i p a d r i e m a r i t i f o s se 
ro n i c h i a m a t i a l l ' o p e r a , p o t r e b 
b e r o t u t t i d i T o r m a r a n c i o p o i a n 
d a r v i a d a b i t a r e . . . . „ — . 

Mu o r m a i p o c h i p i ù v i a n e l a n o . 
p o c h i i n s i s t o n o a c e r c a r e e s p e 
r a r e , c o s ì s t a n c h i , s t a n c h i , s t a n c h i 

T u t t i g l i a l t r i f a n l e g a , o r d i s c o 
n o l u p i n e , t a l u n i f i n a n c h e in g r a n 
d e s t i l e , e finanche a r r a f f o n o , 
t u t t i a s s i e m e , m i l i o n i , c h e p o i . 
t u t t i a s s i e m e , g i o c a n o e s p e r p e r a 
n o . I n a b a n d a , d e t t a < de i v e n t i 
s e i >, s'è, m e s i o r s o n o , c o p e r t a d i 
g l o r i a , m a p e r il m o m e n t o è t u t t a 
i n c a r c e r e . I u d o n n e d e i v e n t i s e i 
s o n r i m a s t e s e n z a n u l l a , d i g i u 
n a n o 

l o r iuuranc iu . boigata d i Roma 
Tremi la ab i tan t i Piccola conca 

al l im i te del l 'Agro. Mt re consimi
l i formnn c in tura al la c i t tà, han 
nome Qi iar t icc io lo Val Mclaina 
han nome Gord ian i Pr imaval le 
Tor Sapienza, e al tre al tre an 
fo ra . 

C inquantami la persone, così 
Oggi c'è i l sole, e qualche papa 
vero fra i l grano verde ma d'està 
te i l tanfo, dicono è insosfenibi 
le monche e zanzare formati nu 
vole. e d' inverno, d ' inverno acqua 
piove dal loro letto «-ul giacigli» 
•-enza matera<-Ko né copeite. "MJI 
•giaciglio sturino protri ÌM-II I* n die 
cine, e malaria e lue e t i n e fa 
me e vizio 

Soccorsi? Klemnsine ' Qualche 
frneerossina brava, un medico va
loroso nel povero ambulator io a1-
-istono quanto p o l l i n o , ma cV 
nei loro occhi qual i ne» «unile a 
una stoica di<-perazione Come ri 
parare, come, a tanto or rore 5 Rac-
coirliere per l ' intanto in u n i i i 
bambin i decentrar» qua e là irli 
adu l t i , r impatr iar» nei paesi d i 
or ig ine quel l i eh»' prov prismi »li 
lontano'' ' 

Dar lavoro lavoro lavoro a 
quel l i che ancora voglion sai 
v a r s i 9 

O t r a s c i n a r q u i . d a R o m a a 
T o r m a r a n c i o . p r o m e t t e n d o un d e 
l i z i o s o s p e t t a c o l o , le c i n g u e t t a l i 
ti c r e a t u r e u s e ne i p o m e r i g g i a 
g u a r d a r s f i lare n e i g r a n d i a l b e r g h i 
m o d e l l i d ' a b i t i e c a p p e l l i d a i f a ? 

v o l o s i prezza? 
E p p o i , e p p o i ? 
S ' io a v e s s i m a i a v u t o u n d u b 

b i o in c i ò c h e c r e d o , q u i p e r s e m 
p r e s a r e b b e a n d a t o d i s s o l t o , q u i 
a T o r m a r a n c i o d o v e t u t t o c l a m a 
c h e è Ih s o c i e t à , la s o c i e t à a l l a b a 
s e c h e v a s c r o l l a t a e c a m b i a t a , o h 
m i a f e d e nel d o m a n i g i u s t o c h e 
v e r r à , o h s o l o c o n f o r t o n e l l o 
s q u a l l i d o m a t t i n o di s o l e ! 

S I B I L L A A L E R A M O 

LA PERLA 
Er re Falloppa disse a la Reggina: 
— Prima de pranzo vattene in cucina 
a fa un pasticcio pe' l'Imperatore 
ch'arriva da la Cina — 
E la reggina, bella che vestita, 
t'arzò la coda, se sfilò li guanti 
e s'appuntò la vesta su la vita: 
e doppo d'ave' fritta una frittella 
ne la reggia padella 
la riempì de canditi e de croccanti. 
Fu allora che una perla der diadema 
cor calore der foco se staccò 
e fé cascò ner piatto de la crema. 
(er coca se n 'accorse, via a bon conto, 
speranno forse che finito er pranzo 
l'avrebbe ritrovata in quarche avanzo, 
s'ammaschern da tonto). 

Da qui nacque l'impiccio, 
perchè l'Imperatore de la Cina 
doppo pranzato disse a la Reggina 
— M'ha fatto veramente un bon pasticcio, 
ma quer confetto grosso ch'ho inghiottito 
me s'era messo qui, ner gargarozzo, 
che un antro po' me strozzo... 
— Ma che confetto' — }e disse lei — 
S'è magnata la perla principale 
der diadema reale1 

Freno infatti sette: e mò so' :ei! 
Propio la perla nera, propto quella 
comprata espressamente ner Perù 
per un >ntjone e più .. 
Ah, poveretta me 
se lo sapesse et Re1.. 
L'Imperatore, ch'era un genttlomo, 
le disse: — In de' sto caso stia stenta 
che per domani sarà mia premura 
de fajela nave dar maggiordomo. 
laro fa' le ricerche a un diplomatico, 
serio, prudente e pratico, 
ch'ogni tantino stampa un Libbro Verde 
su quello che se trova e che se perde. 
E adesso nun me resta 
che chiede scusa de l'inconveiuente-
ma tutto passa, e necessariamente 
passerà puro questa.. 

La sera doppo, infatti, sur diadema 
, de la bella Reggina fu rimessa 

la perla .. quella stessa 
cascata ne la crema. ' 

M O R A L E 

Pe' rimette 'na perla a una corona 
qualunque strada è bona. 

Interessi morali e intellettuali 
dei letterati ilaliani 

«li A i\ T 4» i\ I O . « R I U S C Ì 

D a l volume 
« Le Cose » \ ~ : \ 

Per quali forme di att ività hanno 
« simpatia » i letterati italiani? Per
chè l'attività economica, il lavoro co 
me produzione individuale e di grup
po non li interessa? Se nelle opere di 
arte si tratta di argomento economi
co, è il momento della « direzione ». 
del « domìnio », del « c o m a n d o » di 
un « eroe» sui produttori c h e interes-
<»a. Oppure interessa la generica pro
duzione, il generico lavoro in quanto 
generico e lemento della vita e della 
potenza nazionale, e quindi mot ivo di 
volate oratorie. 

La vita dei contadini occupa un 
mai' *"jr spazio nella letteratura, ma 
anche qui non come lavoro e fatica, 
ma dei contadini come « folclore », 
come pittoreschi rappresentanti di co
stumi e di sentimenti curiosi e biz
zarri; perciò la « contadina » ha an 
cora più spazio, coi suoi problemi ses
suali nel loro aspetto più esterno e 
romantico, e perchè la donna con la 
sua bel lezza può faci lmente salire ai 
ceti sociali superiori. 

Il lavoro del l ' impiegato è fonte ine
sausta di comicità: in ogni impiegato 
si vede l ' O r o n / o E. Mirg inat i del 
vecchio Travaso 

Il lavoro dell' intellettuale occupa 
poco spazio, o è presentato nella sua 
espressione di « eroismo » e di « su-
perumanismo », con l'effetto comico 
che gl> scrittori mediocri rappresenta
no «t;enii» della loro propria taglia 
e si sa, se un u o m o intell igente può 
fingersi sciocco, uno sciocco non può 
fingersi intell igente. 

N o n si può certo imporre a una o 
più generazioni di scrittori di aver 
* simpatia », per uno o altro aspetto 
della vita, ma che una o più genera
zioni di scrittori abbiano certi interes
si intellettuali e morali e non altri ha 
pure un significato, indica che un cer
to indir izzo culturale predomina fra 
gli intellettuali . Anche il verismo ita
liano si distingue dalle correnti reali
stiche degli altri paesi, in quanto o si 
limita a descrivere la « bestialità » 
della cosiddetta natura umana (un 
verismo in senso gretto) oppure r ivol 
ge la sua attenzione alla v i ta prov in 

ciale e regionale, a c iò che era l'Italia 
reale in contrasto con l'Italia « m o 
derna » ufficiale: non offre apprezza
bili rappiesentazioni del lavoro e del
la fatica. Per gli intellettuali della 
tendenza verista la preoccupazione as
sillante non fu (come in Francia) di 
stabilire un contat to con le mavse po 
polari già « nazional izzate » in senso 
unitario, ma di dare gli elementi da 
cui appariva che l'Italia reale non era 
ancora unificata: del resto c'è diffe
renza tra il verismo degli scrittori set
tentrionali e di quelli meridionali (per 
esempio Verga, nel quale il sentimen
to unitario era molto forte, come ap
pare nell 'atteggiamento assunto nel 
1920 verso il mov imento autonomista 
di « Sicilia N u o v a »). 

Ma non basta che gli scrittori non 
ritengano degna di epos l 'attività pro
dutt iva che pure rappresenta tutta la 
vita degli elementi attivi della popo
laz ione: quando se ne occupano il lo
ro atteggiamento è quel lo del padre 
Bresciani... 

E' da osservare che il « bresciane
simo » in fondo è individual ismo anti
statale e anti-nazionale anche quando 
e quantunque si veli di nazional ismo e 
statalismo frenetico. « Stato » significa 
specialmente direzione consapevole 
delle grandi moltitudini nazional i ; è 
quindi necessario un « contatto » sen
t imentale e ideologico con tali molt i 
tudini e in una certa misura — sim
patia e comprensione dei loro bisogni 
e delle loro esigenze. 

Ora , l'assenza di una letteratura 
nazionale-popolare , dovuta all'assen
za di preoccupazioni e di interesse 
per questi bisogni ed esigenze, ha la
sciato il « mercato » letterario aperto 
all'influsso di gruppi intellettuali di 
altri paesi, che « popolari nazional i » 
in patria, lo d iventano in Italia per
chè le esigenze e i bisogni c h e cerca
no soddisfare sono simili anche in 
Italia. Cosi il popo lo italiano si è ap
passionato attraverso il romanzo sto
rico-popolare francese (e continua ad 
appassionarsi, come dimostrano anche 
i più recenti bollettini librari) alle 
tradizioni francesi, monarchiche e ri

voluzionarie, e conosce la figura po 
polaresca di Enrico I V più che quella 
di Garibaldi, la Rivoluzione del 17S9 
più che il Risorgimento, le invett ive 
di Victor Hugo 'contro Napo leone III 
più che le invett ive dei patrioti ita
liani contro Metternich — si appas
siona per un passato non suo, si ser
ve nel suo linguaggio e nel suo pen
siero di metafore e di riferimenti cul
turali francesi, ecc., è culturalmente 
più francese che italiano. 

Per l ' indirizzo nazionale-popolare 
dato dal D e Sinct is alla sua attività 
critica, è da vedere l'opera di Luigi 
Russo: « F. D e Sanctis e la cultura 
napoletana, 1860-1885 » e il saggio 
del D e Sanctis. «La Scienza e la V i 
ta». Si può forse dire che il D e 
Sanctis abbia ' fortemente sentito 
il contral to « Riforma - Rinasci
mento », cioè appunto il contrasto tra 
Vita e Scienza che era nella tradizio
ne italiana come una debolezza della 
struttura nazionale-statale, • e abbia 
cercato di reagire contro di esso. Ecco 
perchè si stacca dall'idealismo specu
lat ivo e si avvic ina al posit ivismo e 
al verismo (simpatie per Zola, come 
il Russo per Verga e Di Giacomo) . 

Come pare osservi il Russo nel a i o 
libro « il segreto dell'efficacia di D e 
Sanctis è tutto da cercare nella sua 
spiritualità democratica, l i ."pule Io 
fa sospettoso e nemico di ogni m o v i 
mento o pensiero che assume caratte
re assolutistico e privilegiato — e 
nella tendenza e nel bisogno di conce
pire lo studio come momento di una 
attività più vasta, sia spirituale che 
pratica, racchiusa nella formula di un 
suo famoso discorso: « La Scuola e la 
Vita ». 

L'ant idemocrazia negli scrittori 
« brescianeschi » non ha nessun signi
ficato polit icamente rilevante e coe
rente; è la forma di opposiz ione a 
ogni forma di movimento nazionale-
popolare, determinata dallo spirito 
economico corporativo di casta, di 
origine mediocvale e feudale. 

A N T O N I O G R A M S C I 
(Dai 'Quaderni inediti* scritti in 

carcere di prossima pubblicazione). 

<£©MW, y VEDONO 
@H0 ONQIISO 
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Buonarroti storiografo 
La paura del fascismo per tutte 

le idee e le correnti politiche e so
ciali che potessero in qualche mo
do indebolire o minare la sua dit
tatura è vivo ricordo di tutti gli 
italiani. Non sempre però si ricor
da, o si conosce, la lotta accanita 
della « cultura fascista » per man
tenere non solo i lavoratori italia
no, ma anche V« intellig.cn,za », nrl-
Fignoranza il più possiliile comple
ta sul pensiero e sull'opera dei 
grandi rivoluzionari, riformatori e 
patrioti del passalo. La « congiura 
del silenzio » era poi imposta nel 
modo più completo nella storia del 
movimento operaio, del socialismo 
e del comunismo; e non saio per 
i periodi più recenti, ma anche per 
quelli remoti. 

I\'el 1942-43. approfittando dille 
incrinature e delle breccie che si 
aprivano per la disgregazione del 
sistema fascista, l'editore antifasci-

della congiura degli eguali 
sta Giulio Einaudi, consiglialo e 
aiutato d<$ giovani intellettuali di 
avanguardia, comprese quanto fos
se opera^rfioluziqnaria far conosce
re agii intellettuali italiani il pen
siero di pionieri della democrazia 
e del socialismo del '700 e dcll'800. 
Fra gli altri volumetti fu pubbli
cato, e suscitò grandissimo interes
se, il « Saggio su la rivoluzione » di 
Carlo Pisacane. con un'aperta, co
raggiosissima prefazione dell'indi
menticabile Gioirne Pintor: ed era 
quasi pronto per la stampa un sag
gio di Filippo Buonarroti (altrettan
to famoso alFcstero quanto scono
sciuto in Italia, patria del grande 
rivoluzionario the ne è Fautore) 
* scovato » e amorosamente studia-

r 
OSTRE, "LIBRI E RIVISTE 

v . 
(a n ) — E' uscita nella Biblioteca di 

cullerà scentifìra della Ca«a Editrice Ei
naudi la trnd'izione italiana del fumoso 
libretto di J. rvcedham "Order and Life" 
I a non grande cerchia dei competenti ili 
materie biolociehe conos.ee certamente il 
testo inglese che e uno dei più interes
s i n o sa'gt di biologia teorica e cone_ 
rale che siano stati scritti in questi 
ul'itni tempi. 

Per il lettore italiano, scienziato o 
non scienziato. dopo avere assistilo alla 
demolizione acuta e appassionata degli 
schemi del vecchio vitalismo e del mec
c a n i s m o . sembrerà come un'improrvisa 
apertura di finestra quella dichiararione 
semplice e piana che « è cop sollievo 
che «1 M rivolse apli scritti di un'altra 
• cuoia molto diverga e cioè quella del 
materialismo dialettico > (p £4). 

E" allora il Needham uno scienziato 
marxista* non potremmo affermarlo «.nl-
la semplice scorta delle simpatie che «I 
suo saepto mostra per il materialismo 
dialettico come critica delle «rien/e. ma 
le notizie che ci piuncono di lui (che 
de\r trovarsi tuttora per una missione 
in Cina) confermano che effettivamente 
«1 tratta di uno scienziato marxista 

Ciò «piesa non soltanto questli accenni 
al ma?cr.ili«mo dialettico ma sopra a 
tutto qurH"-ina di libera critica «ulla 
ba«e concreta dei fenomeni in nostro 
posses«.» libera dai pregiudizi metafisici 
del vitili«mo e del mrccantci«mo. libera 
da ozrtì "paura" di scomodare gerarchie 
che del sovrannaturale fanno un'arma 
•teniirzantc il proeres^o scientifico ^ 

11 saceio tratta del fenomeno " ^ ' a * 
come il portato di una particolare "or-
p inizia/ione" delli mitena. orcanizzazio 
ne che ha i MIOI centri e le «i'f frerar 
chie che trasmutano l'uni nell'altra dia-
ùtticamente F" diviso in tre capitoli 
la natura dell'ordir.e biologico, il di«pie-
pamento dell'ordine bioloeico lon'orenesil 
e la continuità gerarchica dell'ordine bio
logico. In questi capitoli è profn*a s,n-
teticamente la parte mipborr e pm at-
trveite della bioleria moderna con ampie 
correla-ioni, «ponti e s-i27erimenn prò 
\*mrnn da vane altre discipline min ( 
prc«* la matematica F" un libro mtr , 
ressanti^Mmo 

l a traduzione, curata d i M. *''y«* 
rende bene -1 pensiero dell'Autore U - b 
U preines«a r le no»<- del traduttore r t -
rnntr-b'K«cono a completare la corntc» 
scientifica e filosofica in cui il libro va 
posto. i 

• 
(t o ì Al Museo Varodowe. a Var 

savia ti Governo italiano ha portata 
durante il mese di aprile, e fino al sci 
di niaeTio. una esposizione dei più im 
portanti pittori italiani contemporanei 
Cinque bianchissime e molto luminose 
sale hanno accolto una ottantina circi 
di opere scelte con un criterio as-.ni 
preciso, e con l'intenzione di documen 
t ire il vivo della nostra arte 

1 nomi andavano da Umberto Boccini 
a Carrà. da Seienni a De Chirico d 
Morandi * Cft-orati. da Scipione Maf» 
di f fuso Pirandello, a Birolli. "Mssn. Ci 
«mari. Morlotti ili De C.rada e Tron 
Vadosi a Guidi. Melli. Rosai. Panine--
Menzio. Levi, e tutti 1 mielion ffiovan 
Purificno, Afro. *miceioli Torcalo. S t u 
done. Vaneelli. Corpora Vati. Scioloi 
Santomi«o, Guzzi. Montanurim Mucchi 

1 n panorama fitto, un documento di 
lvr;a autenticità, anche «e non tatti ftli 
artisti, p«*r molte ragioni, han potuto 

pri situarsi con le loro opere pm im 
pegnative. 

I e cinque grandi sale della mostra 
furono per un m o e letteralmente gre
mite di folla Da anni 1 polacchi non 
i c d n a n o una mostra d'arte. Nomi nuoi i. 
ritmi nuoti, colori nuovi, pae-aggi volti 
cose tutto nuoto per que-to pubblico. 
< he si è trovato di fronte a un mondo 
inconsueto. imtte«o: e un po' malmco 
meo, h?n detto, triste. 

Ma infine pli ottanta» quadri hanno su
scitato un interesse forfè, han richiesto 
una partecipazione, han dato da pen
sare. da riflettere, da conoscere Hanno 
lasciato molti persuasi dell'alto sforzo di 
sincerità e della deci-ione morale che 
sono stimoli al lavoro della nostra nuova 
pittura. Questa mostra, intanto, ha se
minato in Polonia dei nomi delle fisio
nomie. dei giudizi; r il ricordo di par*i 
e strade itabane Un giorno sj potrà 
onche raccogliere i frutti di questa* pri 
ma «emina Qnesti contatti vanno cercati. 
attuati, s'stematicamenfc. «e si VIT"1» «he 
il nostro lavoro sia apprezzato all'estero: 
ed e un buon lavoro di nn livello re 
lativamrnte molto mito 

Si inaugura a Pisa la Mostra della ^cul 
tura pisana. Quando si dice « scultura 
pisana »_ cosi, senza argettivi. «t allude ad 
uno dei più importanti e decisivi episodi 
della «tona dell'arte medioevale europea. 
scoltosi ira il 1260. data del primo pnl 
pito di Nicola. ei primi decenni del 
Trecento Nicola e Giovanni Pisano «oro 
1 protagonisti d' qne«to evento erand oso 
che costituisce, insieme con la pittura di 
Giotto e. con la poesia di Dante il co
ronamento di quel « processo di individui 
rione » che. fecondo la nota del Ro-en 
thil. caratterizzerebbe la civiltà occidenta
le della netà del dodicesimo secolo a?li 
albori del decimoquarto Uno de^li «copi 
della mo»tra e quello di mettere in :iu-

o f"< co 1 opera d 

e di far vedere corte 'i nuove realtà sti
listiche conseguite ed enunciate dal loro 
genio abbiano mirnbilmrntc fecondato in 
tere generazioni di scultori 

E* uscita a Pisa la mista bimestrale 
Paesaggio. € Quaderni di letteratura e 
arte » è detto nel sottotitolo PaesaUfi.o. 
che nel sommario reca 1 nomi di Luigi 
Russo, Salvatore Quasimodo. Leonardo Si-
nisgalli. Mino Rosi e Alessandro Parron-
cht. apre il suo pruno numero con una 
aooertenia nella quale si dichiara non 
avere la ri»ista stessa alcuna tendenza 
nel campo dell'arte: unico indirizzo «ara 
< un profondo impegno di serietà cul
turale ». L'avvertenza prosegue dichiaran
do che « la nostra azione di uomini di 
cultura deve essere distinta dalla nostra 
azione di cittadini > 

I a seconda affermazione parrebbe con 
traddire la prima ed essere una dcci«a 
negazione di quanto gli intellettuali ita-
Inni più progre-sivi tendono ad affer
mare \este tipografica assai elcsante e 
preziosa e molte riproduzioni orinnali di 
Tamburi. Gentilini. Gallo e Savelli 

to da un giovane storico, Gastone 
Manacorda. 

Per le vicende italiane, solo da 
pochi giorni, — con un ritardo 
quindi di tre anni. — abbiamo vi
sto comparire nelle vetrine dei li
brai (alla vigilia della a Settimana 
Einaudi *) < La congiura per la 
eguaglianza o di Babcuf » di Filip
po Buonarroti, a cura di Gastone 
Manacorda (Einaudi 1946 - prezzo 
L. 340). E' una lettura che non esi
to a definire appassionante per thi. 
come me, si sia avvicinato con essa 
per la prima volta in modo diretto 
ai protagonisti di quell'avvenimen
to storico. Appassionante, in primo 
lungo per il vigore della narrazio
ne. In secondo luoeo. per l'interesse 
che suscita il giudizio tanto • « mo
derno » del Buonarroti sullo st 1-
luppo della grande rivoluzione di 
Franrìa: e infine per il contributo 
che l'esperienza e il pensiero di 
questo pioniere del comunismo dà 
alla comprensione delle lotte so
ciali e politiche di tutti i tempi. 

La semplice 1 icenda della con
giura per Feguncìianza *i può ri
cordare in poche parole. Dopo la 
sconfitta, nel 1794. dell'ala rivolu
zionaria più derisa e conseguente, 
quella di Robespierre, dei « sinro-
bini » (dopo cioè il colpo di' Stato 
del 9 termidoro) il potere fu preso 
da un Direttorio, espressione degli 
interessi della » nuoia aristocra
zia » (così Buonarroti: noi direm
mo oggi « alta borghesia *). Il Di
rettorio preoccupato da una parte 
di impedire un ritorno al potere 
della nobiltà, il ripristino dei pri-
lilegi feudali, sì avtalse delle for
ze popolari e democratiche per 
•Minacciare il movimento realista 
(fatti del 13 vendemmiale deiran
no IV): ma subito dopo costrinse 
nelFiltegnlità Fala più avanzata del
la democrazia con una serie di mi

sure poliziesche ed infine ne uccìse 
o imprigionò i dirigenti. 

Dal punto di vista politico 
è vna democrazia con un nuovo 
contenuto. quella per la quale 
Gracco Babcuf muore: una demo
crazia nella quale « la grande mag
gioranza dei cittadini costantemen
te soggetta a lavori penosi » non 
sia « condannata di fatto a langui
re netta miseria. neWignoranza e 
nella schiavitù » (pag. 8). 

Troppo facilmente si catalogano i 
primi movimenti socialisti e comu
nisti sotto Fetichetia: utopia. Mol
to giustamente il Manacorda, pur 
mettendo in rilievo quanto di illu
ministico e utopistico vi sia ancora 
nel pensiero e nelFazione degli «eeua-
li », nota a che non è da utopista 
t'aver intuito il valore della lotta 
di classe, la funzione delle dittatu
re rivoluzionarie. Finsufficienza del 
tìbrrrzUsTro polìtico basato sulle for
me meramente giuridiche della li
bertà ed emtaslinnza, Fimportanza 
politica dell'economia ». E non è 
drivi ero da utopista Faver s"-
"ithto con occhio acutissimo il ri-
Ibtsso dfi repubblicani nemici del-
l'c?iio"liinza e difensori dei privi-
!"«i detta nuova aristocrazia verso 
zìi aggruppamenti reazionari e mo
ri ardiiri. finn a trovare in Bonapar-
te « ritorno che avrebbe potuto of
frire un solido presidio contro il 
popolo » E ancora: « Fra eli uomi
ni. . che . il 10 acostn 17°2 si schie
ravano... sotto le bandiere della Re
pubblica. . ci furono alcuni che di
fesero più tardi la causa del re ». 
(Chi sa perchè, a questo punto più 
che in altri, mi è venuto fatto di 
pensare che questo sageio pubbli
cato 118 anni fa dairinstancabile 
rivoluzionario e patriota toscano. 
era. a ben guardare, molto di at
tualità). 

I U C T O L O M B A R D O R A D I C E 

COROT - Autoritratto 

Si i n a u g u r e r à tra q u a l c h e g iorno a pa lazzo V e n e z i a u n a mostra di 
p i t tura f r a n c e s e , c h e c o m p r e n d e r à a n c h e un g r u p p o di quadri dipint i 
in F r a n c i a da art is t i i ta l ian i . P a r t i c o l a r m e n t e in teres sant i sono il tre 
c e n t e s c o d i t t i co de l B a r g e l l o , in cui r i e c h e g g i a l ' in f luenza de l la raff i
n a t a p i t tura f igurat iva s e n e s e , g iunta a Par ig i pe l t r a m i t e Hi A v i 
g n o n e . e « I p e l l e g r i n i c h e i m p l o r a n o la grazia ». p r o b l e m a t i c o q u a d r o 
de l *400, c o n s i d e r a t o p e r l 'addietrn di scuo la n a p o l e t a n a ed ora r i c o 
n o s c i u t o p e r p r o v e n z a l e o c e n t r o - f r a n c e s e . M o l t o important i i cosp icu i 
e s e m p l a r i d e l l a g r a n d e r i trat t i s t ica de i Clouet e di C o r n e i l l e de L i o u 
e il g r u p p o d e i c a r a v a g g e s c h i i l cui appor to è s e m a d u b b i o d e c i s i v o 
n e l l o s v i l u p p o d e l l a m o d e r n a ar te f r a n c e s e : ti a quest i , assa i be l l i g l i 
e s e m p l a r i de l s o l e n n e e g r a v e M a e s t r o de l G i u d i z i o d i S a l o m o n e e 
de l V a l e n t i n . S e g u o n o i p a e s a g g i di C l a u d e Lorra in e, i grazios i N a t -
t ier . S t u p e n d i i tre autor i trat t i di I n g r e s , Corof e D e l a c r o i x . I fatti 
p i t tor ic i più recent i s o n o rappresenta t i da C c z a n n e e R?noÌr. La parte 
i ta l i ana d e l l a m o s t r a c o m p r e n d e Z a n d o m e n e g h j , Bo ldr in i e D e Ni t t ì s , 

n o n c h é q u a l c u n a d e l l e p iù s u g g e s t i v e p i t t u r e di Modig l ian i 

• • • • l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I t l l l l M l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I t l f l I I I I I I I I U I I I I I f l I I I I I I I I I f l I i l l l l l l l l l I f l l l f l i l l I f l I l i l l l l l l l t M I I I I I t t l t l l l l l l I f l I l l l l l l l l l l l l l t l 

onesti due Maestri 

\Ui\to d e l S a n M a r t i n o , dal gruppo 
« S . M a r t i n o e il P o v e r o » del la 

facc ia ta de l D u o m o di L u c c a 

Erano forse due ore, o forse an
che di p i ù , che il re si aggirava per 
le vie della capitale, tra il viavai 
dei c i t tadini . E per la prima volta 
nella sua vita osservava il volto 
naturale degli uomini occupati ari 
loro affari, tanto diverso óaUa ma
schera di spasmodico o::t OLMO dei 
suoi camerieri, dei suoi disignitari. 
•f't *uoi guardacaccia, dei suoi gen-
tluo-, In. di corte. 

Giunse dcvar.u al palazzo reale e. 
toh!, non c'erano sentinelle, non 
c'erano guardeportoni, non c'era
no stemmi; e gente in giacca an
dava e veniva per la scala e per 
l'atrio, e nessuno aveva Vana di 
ìtar facendo una cosa insolita 

- Cospetto! — d i s se ti re; come 
mai non c'è nessuno a far la guar
dia? E come si permettono'* 

Mentre così diceva, si trovo a 
«lanco urt u o m o dall'aspetto affa
bile e dignitoso. Il re si volse a lui 

\ e domandò: 
- Ma che e successo a patazzj 

rca'e? •. 
- Q u a l e pa larro rea le? Ah. quel-

'o l ì? Ma quello è il Musco Etno-
| irafico E iton vi è <succc*so nierte 
\ feri abbiamo inaugurato la cinqi>" 
t centesima sala, dedicata alla Ci -

"li'ra Mongola del decimo secolo 
! '̂ a n o n c'è stato nessun a r r e n i -

-renfo s p i a c c r o l e -
- Ieri? Cinqiiecentotrcmesima su-

''•>"> .Museo? E la famiglia reale, e» 
; etto!, dove l'avete messa? . . 

" Son capL'co. signore io sono n 
-rttore del Musco, ed è la prtmr. 

' o'fa che una tal domarla mi nei, 
« -ta. 

, - Qui — pensò il re — "'HI ai 
"Ot due sogna O Itit o 70 Q u e s t o 
e un sogno di sicuro Ma «e- noi 
fosse un fatto vero'' E si propo
se di esser cauto, e di ricavure dai 

<s>ogi4o di re 
suo interlocutore qualche not iz ia 
senza sb i lanc iars i troppo 

* . 4bbia p a r i e n z a — disse —, 10 
s o n o in incognito, e qu indi non MI 
nulla. Chi è il re m questo paese.' » 

e R e ? Ma lei, caro signore, pro
viene certamente da una local i tà 
m o l t o Io»ìtana. Qwi non ci sonn re, 
qui c'è la R e p u b b l i c a da cento an
ni, e pei maestri elementari è una 
fatica non indifferente l'insegnare 
ai ragazzi che cosa fossero i re * 

- Ah! Hanno instaurato la Re pub 
blica, d u n q u e ? Da cento anni, d i r i 
'et"» Ma allora siamo nel 2046? *. 

- Certamente, signore! Ed ora 
comprendo.. si, comprendo. Lei e 
un uomo del 1546, che per uno choc 
nervoso ha fatto uno scivolone sul-
>a traiettoria del Tempo, ed è ca
duto in mezzo a noi. Interessante 
molto interesiante «•. E lo contem
plò con uno sguardo da c o l l e n o n i -
sra, c h e fece correre un brivido pei 
le membra del re. 

- Senta un po' , senta un po'. C'è 
un grosso affare per lei. Se c a p i 
tasse qui un re vero, di prima ma
no, con un sacco di pergamene au
tentiche e con qualche c e n t i n a i o 
di an tena t i , non si po trebbe c o m b i 
nare una piccola restaurazione? Chi 
mi aiutasse, vede. Io farei duca, 
ovvero potrei fargli assegnare qual
che fendo, qualche corpo d'armata 
qualche buona fornitura mi l i tar* 
o iurte queste cose insiem • E poi 
dtnaro ce n'è. Che gliene pare? 1 

grandi industr ia l i , gli agrari, l'alta 
Banca, i neofascisti, sarebbero cer 
tornente con noi, non è vero? ~. 

~ Ma lei divaga col cervello, caro 
signore. Qui non ci sono né grandi 
industriali, né agrari, né alta Ban
ca, nel senso che lei intende. E nor 
ci sono fascisti, Qui c'è l'uguaglian
za c i r ì l e e sociale ». 

- Cospetto, l'uguaglianza! Vox 
dunque avreste risolto i l p r o b l e m a 
-ii rendere «oua l t un ricco borghese 
ed un ciabattino, un duca ed un 
bracciante? E come avete fatto? -

* Semplicissimo, signore! Abbiamo 
scoperto che queste categorie non 
esistono, a meno che non le si sta
bilisca con la sopraffazione. Per 
r.oi, ogni generazione d'uomini e 
crede di tutti i beni materiali ed 
immateriali che si sono prodotti fine 
a quel giorno, ed ogni singola per
sona e coerede con tutti gli altri, a 
pan titolo di tutti gli altri. Perciò 
ogni persona che nasce riceve con 
l'istruz,one e l'educazione tutti » 
beni culturali morali che è capace 
di accogliere e svolgere, ed ino l tre 
r i c e r c tutti gli instradamenti e t u t 
te le agevolazioni poss ib i l i per p a r 
tec ipare al g o d i m e n t o ed all'incre
mento dei beni economici. Ogni 
persona, qui, ha una laurea univer
sitaria, ed inoltre sa compiere qual~ 
••"-1 lavoro manucle » 

- Ed i discendenti de i duch i e dei 
• . i ' c?» i?id?ftrt'ali, c h e ne pensa
no di tutto questo? ». 

w Oh! non sì vergognano affatiu 
della loro discendenza. Non è colpa 
loro. E poi, cinquecento secoli fa 
gli antenati di tutti noi erano can
nibali No, na, nessuna vergogna 
Si avesse anche un re fra gli ante
nati, sarebbe irrazionale vergognar
sene >~ 

A queste parole il re trasecolò, si 
riscosse, guardò meglio l'interlocu
tore. e comprese. - E' u n sogno 
p e n s ò —; è proprio un sogno, e 
quello che sogna sono io. Ed alloru, 
posso dire quel che voglio». Si vol
se biecamente all'interlocutore e 
gridò: 

» Ah, r.o, caro lei! lei non ini sug 
gestione! Questo è un sogno, e lei 
non esiste. Io, invece, sono i l re. E 
perciò lei sgombri 1 m i e i appar
tamenti e mi restituisca i l p c l a z r c 
rea le rimesso a nuovo, entro dieci 
minuti, cospetto! Entro dieci mi
nuti: e s'arrangi. Gliela faccio ve 
dere io la realta, a lei! ». 

Ma quand'ebbe nominato la real
tà, fu come se avesse dato fuoco ad 
una polveriera. Gli parve di essert 
proiettato in alto, sopra le nubi, t 
di star contemplando tutto i l p a e 
se dai m o n t i al raare, con le città 
distrutte e le campagne devastate 
Gente angosciata ed i m p l a c a b i l e 
stava accanto alle rovine, e que l lo 
era i l P o p o l o . Qua e là passavanc 
lucide automobili, con dei personag 
gì in lussuose uniformi, e la genti 
li guardava con disprezzo. 

\ 

E qui, al re parve di essere ut» 
mago. Gettava dall'alto parole e 
monete, e già in terra scaturivano 
dal nulla battaglioni di guardie ar 
mate a cavollo, con sciabole bru-
nite e cimieri, che ristabilivano l'or
dine pubblico ed il rispetto dell'au 
torità. 

^Avanzate! comandò il re; siamo 
ancora al primo semestre del 1945 
cospetto! Tenete fermo il Tempo, ed 
imprigionate i r ibel l i . Forza' anco
ra un colpo, un colpo solo, di Sta
to. ed il gioco è fatto! 

Ma l'uomo dall'aspetto dignitoso 
stava sempre accanto a lui sopra le 
nubi, e lo guardava (pensò il re) 
con occhio sedizioso e sarcastico, 
e diceva: 

'Caro signore, è proprio questi* 
il momento in cui lei sogna Ed è 
un sogno simile a quello di tutti 
i suoi antenati, con baffi e senza 
baffi Quel sogno si è avverato per 
troppi anni sul Popolo, recando ma 
cene e sangue e lagrime. Ma ora, 
esso è inefficace e si estingue. A-
desso, primo semestre 1046, chi 
togna efficacemente è il Popolo Ed 
il sogno del Popolo si avvererà 
Guardi giù. Ciak! E lei, re, fuor di 
'cena! ». 

Ed il re s i sentì tratto via come 
da un vento impetuoso, e si senti 
rimpiccolire fino alle dimensioni di 
un granello di sabbia, poiché la suo 
lontananza dalla scena aumentava 
sempre. Ma laggiù, dai monti al 
mare, vedeva una strada dritta, fra 
campi lussureogianli e città opero
se, ed una i n n u m e r e v o l e massa di 
uomini la percorri va cantando, e 
quella era la strada del Tempo, r 
ropra splendeva ti Sole. 

M E V I O L A N C I A | 
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Il più vezzoso e il più basso 
(Dal €News Chroniclc i-) 

Piatite 
e£rftl&£i&e 

Clie non ci sia pcggior sordo di chi 
non vuole intendere è un pezzo i h a 
tutti lo sappiamo. Pereto noti mette 
conto ribattere le cose di scarso buon 
gusto e nnche di scarsa intelligenza, 
che hanno detto il « Giornale d'Ita
lia» e uno del fedeli scrittori di 
'etteie scarlatte, prettriendo lo rpunto 
della supposta ricmesta di nostre ope
re d'arte In conto riparazioni. Batte
rà riepilogare { fatti, semplicemente, 
ner informare l lettori non prevaliti. 
Un giorno il signor Tridenti ricevo 
dalla direzione politica del suo gior
nale (ci risulta, non è tm'urofcòi) 
l ordine di fare un < pe^^o > cll irriu-
sttco sulle opere d'arte in conto ri
parazioni. Come Direttore Generala 
•ielle Belle Arti scrivo una lettera. 
non per smentire una notizia dt cui 
non SQIIO in grado di raggiuuqcrc la 
fonte, ina per far sapere clic nulla 
risulta in merito al mio ufficio, che 
à in continuo contatto con le autorità 
alleate per la restituzione, 111 parta 
già avvenuta, delle opere d'arte italia
ne portate m Germania dal nazisti 
(e anche di quelle clic £ fascisti han 
no regalato o venduto ai tedeschi du-
rante la guerra). E aggiungo che ho 
imito rcHerate assicurazioni da pnrtfl 
delle autorità alleate, che opere d'ar
te nort saranno chieste In conto jj-
palazzoni: questa seconda parte delia 
lettera, viene, s'intende accuratamen
te ignorata. In ptù, chiedevo che t» 
signor Tridenti facesse sapere la fon
te della sua informazione. Il « Gior
nale d'Italia» st rifiuta di pubblicete 
la mia lettera e allora fa tnando ad 
alcuni altri giornali che cvldentcmcn' 
te hanno p iù spazio. Ma lo spazio al
lora lo trovano subito anche quelli 
per attaccare. La conclusione qual e? 
Che il mio scopo era di oppormi alle 
voci allarmistiche; quello del « Gior 
naie d'Italia » era, una volta di più, 
di creare, con ogni pretesto, aliar 
mi. Con poca vena invcnti'ua, perche 
quello delle nostre opere d'arte messa 
in pericolo dagli « alleati » è un vec
chissimo tema. Messi su questa strada, 
aspettiamo di veder ricomparire An
che la notizia del lancio di matita 
esplosive. Se la preoccupazione del 
« Giornale d'Italia » fosse stata per te 
opere d'arte, avrebbe dovuto cesci 
lieto di dare al suoi lettori una nrfi-
zia che almeno in parte h rassicu
rasse. 

R. B I A N C H I B A N D I N L L L I 

7miHiuiihmo 
dal ifliiòtecjlib 

Il f e m m i n i s m o , u n f e m m i n i s m o 
s e t t e c e n t o , u n po ' p e t u l a n t e u n po ' 
s o r n i o n e , è u n o dei m o t i v i d o m i 
nant i d e l t ea tro de l Goldoni ; ne i 
« R u s t e g h i » d i v e n t a addir i t tura f a 
z ioso . 

N e i Rusteghi a p p a r e in l u c e i l 
v e r o conf l i t to g o l d o n i a n o : che e tra 
la forza d e l l e tradiz ioni e l 'astuzia 
che s i i n g e g n a di s c a v a l c a r l e . La 
forza è d e t e n u t a dagl i u o m i n i , 1 a -
stuzia d a l l e d o n n e , e v i n c o n o s e m 
pre l e d o n n e . Tut to Goldoni dà r a 
g ione a S h a w , per il qua le ne l la 
d inamica d e l l a soc ie tà e la d o n n a 
che ha l ' i s t into de l r i n n o v a m e n t o , 
m e n t r e l 'uomo è c o n s e r v a t o r e . 

N e i Rusteghi tu t to i l c o n s e r v a t o r i 
smo v e n e z i a n o , c h e è s ta to la forza 
di u n a repubbl i ca fiorente per s e 
col i , è r id ico l i zzato e addir i t tura 
m e s s o in ber l ina dal l 'espri t d e fi
nesse d e l l e d o n n e . E chi s o n o q u e 
sti rustephi , quest i todari, quest i 
burberi s e non gl i u l t imi res idui 
di u n a u t o r i t a r i s m o paterno , di v e c 
chi cos tumi sui qua l i la n a s c e n t e 
spreg iudicatezza l i b e r a l e si faceva 
le p iù m a t t e r isate? 

P e r q u e s t o , il p r i m o s tadio de l 
f e m m i n i s m o b o r g h e s e contempla 
una s a g a c e prat ica del l 'astuzia , u n 
finto o m a g g i o a l l e f o r m e c h e pM 
abbatterà d e l tutto, il g u s t o d e l l ' i n 
g a n n o e de l l ' imbrog l io c h e è l 'arma 
più s i cura de l più d e b o l e . 

A i ì e fonti de l l i b e r a l i s m o , c h c r -
chez la femme. E c h e cos 'è tutta la 
civi l tà b o r g h e s e s e n o n il l ento p r e 
d o m i n i o de l la donna ne l l ' in terno di 
una soc ie tà c h e n o n lasc iava a l t re 
v i e a l la sua v o l o n t à di po tenza? 

Di q u e s t o Goldoni , f emmin i s ta i n 
consc io , f emmini s ta s o r n ' i i " e pa
lante , è u n a r iprova e s a u r i a m e : 
tutte l e s u e M i r a n d o h n e , F e l i c e l t e , 
Orset te , s t a n n o a d i m o s t r a r e i] p o 
sto di padrona asso luta c h e la Jon-
na si era conquis ta ta propr io con 
la sua d e b o l e z z a in una società c h e 
sembrava sch iacc iar la so t to il p e s o 
del pr iv i leg i masch i l i . 

Ques ta de i Rusteghi non è la m i 
gl iore d e l l e ediz ioni g o l d o n i a n e d e l 
la c o m p a g n i a B a s e g g i o Essa a c c u 
la la fretta d e l l e p r o v e e un t r o p 
po c o - t a n t e r icorso a l la routine i n 
terpretat iva 
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