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tu G I A C O M O H E UKYI:IM:TTI 
A veder la fra la misch ia clrllr 

Vicende: politk-a. sped iz ion i mi
l i tari , c ing inrc , fasti e e segreti > 
de l l e p ia civi l i Corti i ta l iane tra 
il '500 e il '600. Maria l iclluiici 
p u ò far pensare , per non so che 
s f a v i l l i o d'armi, a l le d o n n e guer
riere dei p o e m i : nnn C a m i l l a , ima 
Clor inda . C o m e sa battersi , c o m e 
sa aver ragione, questa ecce l l en
te arciera del la storia. ( l 'nn sto
ria. d i c i a m o subito, che c o n c e r n e 
l 'uomo al s ingo lare p iut tos to che 
gl i uomin i al p lurale) . D i p i ù : la 
Redol ic i poss iede s t u p e n d e , cesel-
la t i s s ime. s u p e r i o r m e n t e rabesca
te le a r m i del lo s cr ivere : oltre 
c h e vi t torios i , i suoi libri — l'or
mai ce lebre l.ttcrezin finrgia e 
quest i u l t imi Secreti dei CioiviaQu 
(Mondadori . Milano, 1047) — so
n o a n c h e bel l i : di una bel lezza 
inces sante e quasi implacab i l e . 

D o m a n d i a m o c i : com'è poss ib i l e 
«ervire cos ì l ea lmente a d u e pa
dron i? c ioè , alla verità storica e 
i n s i e m e a una bel lezza in sé. qua
si a u t o n o m a , della frase e di tutto 
il d i scorso? Perchè la Redolic i 
r iesce a una vera e prosa d'arte >. 
q u a n t u n q u e d'una spec i e part ico
lare , formosa di fatti , e tut tav ia 
c a p a c e , c o m e ogni prosa d'arte. 
di fare s p e c c h i o a sé s tessa , e non 
a l iena dal r imirarvis i . L'ipotesi 
p i ù ovv ia è c h e in lei sì produca 
u n a sot t i l e d i v a r i c a z i o n e de l lo 
« g u a r d o : un o c c h i o ni fatti e uno 
a l la loro resa l irica, di nobi le 
e s a l t a z i o n e st i l i s t ica , di rattenuta 
a l l u s i v i t à autobiograf ica . 

D a d u e grupp i di p e r s o n a g g i 
è p r i n c i p a l m e n t e at t irata la Rel-
lonc i . U n o è di quel l i a cui la 
Tita s embra venire incontro , cos t i 
que l c h e cost i , g ià l imata nel la 
s u a mater ia esorbi tante . Il d o m a 
ni sj a d e g u a al loro ogg i e al 
l o r o ieri, fornendo s i tuaz ion i cosi 
in regola, da s e m b r a r e pre fab
b r i c a t e s e c o n d o quel e p r o g e t t o > 
c h e fu per ess i l o s tare al m o n d o . 
«Sono tipi c o m e Isabel la G o n z a g a 
o Leonora dei Medic i (per non 
c i t a r e c h e i ritratti a figura intera 
dei Segreti; a l tri ne troverete , p iù 
di scorc io , q u i e nel la Lucrezia). 
P e r ò al la s icura in te l l igenza con 
c u i li i n d o v i n a . In Rel lonci m e s c o . 
la q u a l c h e s p u n t o di perpless i tà . 
c o m e u n ' a m m i r a z i o n e in t imid i ta 
di sorel la m i n o r e verso l ' esempio 
t r o p p o perfe t to . Magnif ico sareb
b e r iuscire c o m e loro: forse in 
u l t i m o s a r a n n o perfino arr ivat i a 
n o n più sofTrire. Ma d ie tro la 
nos ta lg ia di s imi l i r a g g i u n g i m e n 
ti, la Rel lonci fa p a s s a r e l 'oppo
s t a nos ta lg ia di c i ò c h e c o l o r o 
h a n n o p e r d u t o . 

« Tutto, tutto, fuorché rinun
ci/ire, è il drammatico tema "tiella 
vita di Vincezo ». P iù in genera le . 
è il t ema del l 'a l tro g r u p p o di per
s o n a g g i : V i n c e n z o G o n z a g a ne è, 
con Lucrez ia Borgia, il p o r t a b a n 
d i e r a , A v e t e già capiti» di c h e 
tipi si tratt i; su chi li g u a r d a vi
vere , e s e r c i t a n o senza d u b b i o at
tra t t ive più v is tose . E in fat t i s o n o 
que l l i c h e finora h a n n o m a g g i o r 
m e n t e i m p e g n a t a la scr i t tr ice . 
D i V i n c e n z o r ipar leremo. Lucre
z ia . la p r i m o g e n i t a fra quest i 
pro tagon i s t i , porta nel moni lo , 
s o t t o s e m b i a n z e di d e l i c a t o inti
m a l e , la f a m e gag l iarda e l'arro
g a n z a di diritt i , c h e le d e r i v a n o 
dal forte s a n g u e dei Borgia . Ma 
a lei tocca di scontare , e p i s o d i o 
p e r ep i sod io , que l l e s m o d a t e ri
ch i e s t e a l la c o n d i z i o n e u m a n a . 
S a r à vera la ras segnaz ione c h e . 
nel finale, s e m b r a r iconc i l iare 
L u c r e z i a c o n s e s t e s sa? La Bel-
lonc i mos tra di creder lo , v i s to c h e 
ci par la d i u n a « a s s i m i l a z i o n e 
d e l l a vita >. 

E s a r e b b e la risposta di Lucre
z ia a l l ' i s tanza con c u i tutt i ques t i 
p e r s o n a g g i si p r o p o n g o n o a l la Rel
l o n c i : c o m e « lievitazione di sto
rie * di destini >. 

R a s s o d a r e que l l e l i e v i t a z i o n i : in 
a l tr i termini , ind icare le f igure 

Krmanent i del des t ino sot to l 'ara-
sco d e l l e s tor ie ind iv idua l i , va

rie q u a n t o s o n o vari gli u o m i n i . 
• d i s o l i t o il l a v o r o del d r a m m a 
t u r g o e de l romanziere . I qua l i 
rischiano c o i loro p e r s o n a g g i . 
l ' i gno to del d o m a n i , s e non a l t r o 
p e r c h e lo i n v e n t a n o , e d u n q u e 
c o r r o n o il p e r i c o l o di sbag l iar lo . 
M a l 'evento g i à m a t u r a t o , s enza 
p i n possibilif.'; di correggere il 
des t ino , p e r m e t t e a l lo s tor ico di ti
rar fuori la t(^ta da quel m o n d o 
d H p e r s o n a g g i . Gl i manca que l la 
««c i ta , c h e d i v e n t a s ens ib i l e c o m e 
l e a l i d i un u c c e l l o n o t t u r n o , c h e 
o r i e n t a e registra l ' e sp loraz ione del 
b u i o . La Rel lonc i lavora c o m e se . 
da l s u o m o n d o d i s tor ica , potc«=e 
d i c o n t i n u o , g r a z i e al la so l idar ie tà 
c h e d i s p e n s a , farsi riammettere 
n e l m o n d o dei suoi p e r s o n a g g i . 
( A n c o r a un m o t i v o di d i v a r i c a z i o 
n e d e l l o s g u a r d o ) . Vero r c h e cs«a 
Incroc ia a tratti un'altra s trada . 
l u n g i r l a qunjr e dato , a n c h e a c h i 
• i troTi nel « d o p o > de l l o s tor ico . 
l e g g e r e le s e n t e n z e del d e s t i n o col 
p a l p i t o i n t a t t o di un p r e s a g i o . 

r7 la s trada c h e passa d ire t ta 
m e n t e a t t r a v e r s o le grandi i m m a 
g i n i del des t ino . Su l s u o percorso 
di i n c o n t r a n o , c o m e c e r t e s a g o 
m e g i g a n t e s c h e sul c i g l i o de l l e 
n o s t r e autos trade , le f avo l e di c o . 
m e si svo l sero , dai t empi dei t em-

f>i. e d i c o m e a n d a r o n o a finire. 
e m a s s i m e part i te d e l l ' u o m o a l l e 

p r e s e c o n l e f o n d a m e n t a l i s i t u a 
t i mi i de l la s u a sorte. A l la Rel
l o n c i . que l la s trada è s ta ta ind i 
c a t a d a u n o dei suoi p e r s o n a g g i , 
V i n c e n z o G o n z a g a . E" lui il D u c a 
di M a n t o v a , c h e fece decorare un 
sof f i t to del s u o p a l a z z o col f a m o 
s o lab ir into , ne i cunico l i del q u a 
le si i n s e g n e a perdifiato, a « cor
r imi d ie tro ». il mot to : < forse che 
•I , forse che no ». Si dà c h e q u e 
s t o lab ir in to offra la p iù e s a u 
r iente de l l e i m m a g i n i per s i m b o -
legfriare, e a n c h e interpretare , la 
• i t a di V i n c e n z o , c h e in fat t i la 
Btlloocl h* iatitoUUt <// Duca 

del labirinto >. Ma si dà pure c h e l e e n d o l c . con una ps ico log ia dei 
il labir into sin una de l le g r a n d i | < e u t i m e u l i . magn i f i camente de-
immagin i del dest ino . Cos i , nel la 
filigrana del la storia persona le di 
Vi i i ccn/n era subi to a p p a r s a , co
me regalata dai fatti, una de l l e 
favo le di seni (ire. di que l l e c h e 
figurano e r a m m e m o r a n o le pr-
renni rec idive del dest ino , e che 
nei suoi raccont i la Redolici s em
bra andare «'creando. Forse le sa
rebbe bas ta to riunire su di essa 
i propri sguardi . 

Si fos*e risolta a farlo, a v e v a 
già tra le mani a l cun i fatti c a p a c i 
di rendere accent i insospettat i . 
i l luminare c o n c l u s i o n i dec i s ive . 
lTn labir into, s t a n d o al la favo la . 
comporta la presenza di un'Arian
na. Si sa c h e cosa l e g g a n o in 
questa fi IMI HI i più agg iornat i in
terpreti di mit i : Ar ianna sarebbe 
la do lce e inesorabi le inter locu
trici- nel d iba t t i to che d o b b i a m o 
affrontare per ass imi larc i l'< altra 
metà > del m o n d o , e che forse 
noti s o s t e r r e m m o senza il potente 
anes te t i co del l 'amore. A p p u n t o . 
la favilla vuo le c h e sia lei a de 
tenere il filo di gu ida e di recli
nerò a t traverso g|j andir iv ien i del 
labir into . Ar ianna può a n c h e rias
sumere . in un ninne co l l e t t ivo , le 
appar iz ion i di donna c h e via via 
si s u c c e d o n o in una vita d 'uomo. 
c i a s c u n a por tando un tratto di 
filo, va levo le per una tappa del 
labirinti) . F e r m i a m o c i qui . La 
parte di Ar ianna poteva r ivelare 
il s enso di una de l l e p iù s ingo lar i 
s tor ie di V incenzo . 

D a g i o v a n e , il D u c a sposa la 
p icco la Margheri ta Farnese , non 
ancora uscita di a d o l e s c e n z a . 
Matr imonio c o m b i n a t o da d ip lo 
mat ic i ; ma s u b i t o p r o m e t t e di 
poter d i v e n t a r e a n c h e d'amore. 
E poi invece non ci sarà verso 
di c o n s u m a r l o . L 'Ar iannn- fan-
c iu l la . a cui b i sogna d i s s u g g e l l a 
re le dita perchè d ipan i il s u o 
filo, la gu ida di c u i b i sogna farsi 
gu ida perchè confidi il s u o segre 
to. r imane per il G o n z a g a una 
esper ienza m a n c a t a . Una tappa 
del s u o lab ir in to gli si è aperta 
davant i , e lui non l'ha s a p u t a per
correre. Più tardi, si adat terà a 
un t ipo di s p o s n - m a d r e : Leonora 
dei Medici . Una m a d r e : la gu ida 
per una tappa di lab ir into ante 
c e d e n t e a que l la c h e Vincenzo 
a v e v a già a v v i s t a t o con Marghe
rita. un regresso, 
. Ma vedete d o p o . R i m a s t o vedo

vi». q u e s t o c a n u t o a d o l e s c e n t e 
sogna di r i togl iere Margher i ta al 
c o n v e n t o , r i sposarla . Qu i però lo 
sorprende la morte . V.' d'espe
rienza c o m u n e c h e la vita trova 
s e m p r e un'altra s cadenza per ri-
presentare p i ù ' difficnltose.*s e p m e 
graVate.' deg l i • . interessi di -. mora. 
le tasse di s o g g i o r n o nel m o n d o . 
i c o m p i t i u m a n i c u i c i e r a v a m o 
c o m u n q u e sot trat t i . Il proverb io 
d i ce c h e D i o non paga il sabato . 
Ma Vincenzo si i l lude c h e sia sa
b a t o ancora . S e n t e c h e . per es
sere a pos to d o v r e b b e il v e c c h i o 
r ipercorrere In tappa di labir in
to, c h e respinse il g i o v a n e , l 'orse 
Ar ianna è ancora que l la , crd 
g o m i t o l o tra le di ta . I n sabato . 
di cui V i n c e n z o non vede il tra
monto . In termini di labir into . 
lo s c a c c o di q u e s t ' u o m o c h i a r i s c e 
il s u o serico. Arr ivare a c a p i r e 
c o m e a v r e b b e p o t u t o s t i v a r s i . 
q u e s t o era des t ino di V i n c e n z o ! 
H'aspetto pos i t ivo del «uo desti
no) : sa lvars i , non era des t ino . Sa
gac i Ì maghi e gli indov in i che 
gli a v e v a n o s u g g e r i t o di i scr ive
re. nel suo r ica lco persona le del 
lab ir into mi to log ico , il motti» a 
p e n d o l o : forse che sì. forse die no. 

Forse , a r imanere tutta nel 
c a m p o de l l e i m m a g i n i di des t ino . 
Maria Rel lonci t emeva la c a p a r 
bietn di una formula . « Clii vo
lesse ridurre i caratteri a una 
formula riassuntiva — s o n o paro
le s u e — non capirebbe più 
niente >. A nos tro a v v i s o , le im
mag in i . que l l e i m m a g i n i , non pos 
s o n o scadere a formula , «e no da 
un p e z z o non si p a r l ereb b e p iù . 
per e sempio , de l l e t raged ie gre
che . C o m u n q u e , la Rel lonc i si è 
l imi ta ta a rasentare le i m m a g i n i . 
a l t ernando le , e a n c h e «opraffa-

scri t t iva e di una rara sagac ia . 
Ancora quel la d i v a r i c a z i o n e del
lo sg u a rd o , l 'na ps ico log ia dei 
sent iment i è cer to ferace ili im
media te conso laz ion i . Eleva a 
saggezza il sosp iro q u o t i d i a n o . 
che farci? il nostro cuore , la no
stra testa sono fabbricat i cosi . 
O g n i g iorno, trn (a porta di casa 
e l 'autobus, noi d o b b i a m o rimet
tere a n u o v o q u a l c u n o degl i a fo 
rismi di quel la ps i co log ia , por 
sentirci a l l 'a l tezza del la s i tuaz io 
ne. e magar i un poco più su. La 
Rellonci ha m o l t o arr i cch i to 
l 'elenco di quest i utili proverbi 
li ha a n c h e resi più sp lendid i 
mettendol i nel c o s t u m e dei suiti 
personaggi , a m b i e n t a n d o l i nel lo 
-.farzo «Ielle loro corti . Ma noi 
v i v i a m o in un t empo c h e crede 
su una c o n o s c e n z a imperterri ta e 
dura, di poter fondare una nuirvii 
speranza . Interrogare le imm.ig i 
ni ci pare una de l l e vie di que 
sta c o n o s c e n z a . La Rel lonci può 
esserci d 'a iuto con quel filo 
d 'Arianna , di cu i finora ha spes 
so prefer i to in terrompere la con
t inuità . per intrecc iar lo in fas«-i-
itosi r icami. 

GIACOMO t)K HKNKIIKTTI 

"CACCIA TRAGICA,, DI GIUSEPPE DE SANTIS 

Da un breve fatto di cronaca 
una grande opera cinematografica 

L'azione di • Caccia tragica» si i notula. La battuta dei contadini 
svolge in una zona della Romagna, continua serrata e rabbiosa. La casa 
pochi mesi dopo la l iberazione. Un in cui si è nascosta Daniela v iene 
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Donne di u s a , contadine, operaie. 
hanno recato al le le loro ban
diere, .simbolo dell ' indipendenza 
nazionale per cui si è così dura

mente combattuto. 

carnioricino recante alcuni milioni 
eJaryiti dal Governo ad una coo
perativa agricola, u iene assalito dai 
banditi. Sul camioncino si trovano 
anche due contadini, Afichele e 
Giovanna (Massimo Girotti e Carla 
del Poggio), sposatisi proprio quel 
aiorno. In uno dei banditi, Michele 
riconosce un ex compagno di pri
gionia, / l iberto (Andrea Checchi), 
che per assicurarsi il s i lenzio di 
Michele ne prende in ostapoio la 
moglie. Capo della banda è Danie
la (Vivi Gioì), ex ausiliaria fasci
sta, donna fredda e crudele, che 
ha fatto di Alberto il proprio 
«mante e succube. 

La notizia del furto patito, getta 
per un istante nella costernazione 
gli uomini della cooperaltra. Ma 
cubito essi pensano di organizzare 
una grande battuta popolare in ap
poppi© al le indapini s co i l e dalla 
polizia.. 

/titanio, un nuovo delitto com
piuto da Daniela — l'uccisione in 
tm momento di rabbia isterica di 
uno sminatore ferito, poco pnmn 
raccolto — cotirince I componenti 
della banda della necessità di 
smaltire presto il denaro rubato 
Cosi, mentre Daniela si rifugia con 
Giovanna in una casa della palu
de. Alberto e gli altri banditi ten
tano di cambiare il denaro su un 
treno frequentato da trafficanti di 

circondata; altri contadini, fra i 
quali Michele, rapplnnpoiio il tre
no. Alberto e Alichele si trovano 
nuovamente di fronte e Alberto 
promette all'ex compagno di pri
gionìa di condurlo nella casa della 
palude dovre riaerà la moglie e ili 
denaro rubato. 

Il finale contrappone Alberto a 
Daniela. Alberto — che ha frattan
to scoperto i legami intercorrenti 
»ra Daniela e un gruppo di agrari 
locali, interessati ad impedtfe lo 
sviluppo della cooperativa — tenta 
di cont'incere l'amante a non op
porre resistenza. Daniela però non 
cuoi saperne: può ancora salvarsi 
facendo saltare la zona minata che 
circonda la casa ed è decisa a tar
lo. Ma Alberto la precede, ucci
dendola. A lui, i contadini conce
dono il proprio perdono, arcrtdu 
ben compreso come egli sia stato 
spinto tra i fuori legge unicamen
te dalla sua tragica condizione di 
reduce. 

Giuseppe rie Santis — il piovane 
regista di « Caccia tragica • — sta 
tttualmentc preparando un film 
ambientato tra le monda-riso del 
v'cellesc. Il film ha già un titolo 
« Riso amaro » e de Santis ha già 
dichiarato che, in questo caso, e 
stato l'ambiente delle risaie ad at
tirare il proprio interesse. 

* Caccia tragica*, invece, è nato 
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IL PRIMO INCONTRO NAZIONALE DELLE DONNE DELLA RESISTENZA 

De Gasperi e Schuster battuti 
dalle donne di tutta Italia 

Due vecchiette con la bandiera - II saluto delle partigiane 
greche e spagnole - Niente da iare per il terrorista Schuster 

In un angolo del parco c'eranoi loro tirò fuorj dal petto un meda-
due vecchiette con due bandiere in | iilione e lo mostrò all'altra, e l'al-
mano. Erano due vecchiette vestite: tra scosse il capo con aria rincre 
di nero e sembravano, a vederle 
così parlare insieme, due buone co
mari che si ritrovano la domenica 
sul .sagrato del paese. Invece v e n i 
vano una dalla Liguria e l'altra 
dall'Abruzzo e ni di là del le ban
diere tricolori che tenevano i n ma
no s'apriva una distesa d'altre don
ne giovani e anziane di tutta Italia: 
la «rande platea del cine Lux Ere
mita di delegate al primo incontro 
nazionale Donne della Resiste-iza. 
E die'ro a loro sul palco addobba
to. c'era Luigi Longo. c'era Negar-
viJIe. c e r a Ada Gobetti , c'era Joyce 
Lùssu. Gisella Floreanini , Elvira 
Pajetta. cerano tante donne e uo
mini famosi per aver combattuto 
per la libertà come i figli di loro 
due, per aver sofferto lutti o per
secuzioni come loro due. Ma le 
due vecchiette, negli intervalli fra 
un discorso e l'altro, parlottavano 
tra loro come due buone comari: 

i-ciuta, aperse la borsetta e mostrò 
alla prima una fotografia. 

La storia della nostra guerra di 
l iberazione è storia anche di donne. 
E la storia di ognuno di noi. in 
quegli f imi, non si può scindere da 
quella delle nostre donne, delle lo
ro ansie, dei loro arresti e del loro 
silenzio. 

, Volti miti e decisi 

rcbbero che v ivere in pace ed in 
benessere. 

Molte, molt iss ime erano le don
ne anziane. La guerra de l le madri 
è stata più si lenziosa ma non me
no dura di quella de i figli. Molte di 
queste donne hanno al petto il lut
to e la stelletta di un caduto. E 
c'è chi di s te l let te ne porta cinque. 
chi tre E molte d o n n e portano sul 
petto il dist int ivo di partigiana 
combattente. C e r a anche, tra esse. 
la decana delle combattenti gari
baldine: Alda Stecca, di .settantadue 

_ ,. «tini, la nonna di tutti i partigiani. 
Quale somma di preoccupazioni e E a , , a p r e s i d e n z a del convegno. 

accanto a madri di caduti per la 
liberazione, come Elvirn Pajetta. 
accanto a madri di caduti nel le bri-

d'angoscie mortali era più-saia sot
to le fronti di tutte queste donne 
e quanta forza d'animo s'era de-
• erminata in es.-e! Contadine 1 , 3 1 gate internazionali di Spagna, come 
neri scialli, miti visi di buone c a - ; | a signora D e Rosa, accanto a \ e -
salinghe. volti derisi d'operaie, vec
chiette n e r o v e s t i e col cappello. la 
veletta e una volpe un po' spe l - c -
chiata intorno al collo, partigiane 
con curiose uniformi metà militari 
e m e a da sciatrice: tritai a chi si 

io non sent ivo le parole, ma capii merita l'ioimiciri- e il disprezzo di 
di cosa parlavano quando una d i ' q u e s t e donne che null'altro vur-

lTno dejflì ait imi ritrovati del la tecnica americana. 

terane delln resistenza al fascismo 
come Camilla Pavera , accanto rl'e 
••annrftcpntanti d*»11p staffette par-i . 
'-'iane. del'e detenute noet iche , dei-
'e deportate, del 'e perseguitate r- z-
•!a':. è stato molto stenificativo che 
K»r!e--se la madre d'un caduto in 
Hu-oia. e fossero pre-enti al con
v e l l o tante madri di caduti di tutti 
i fronti di quella gue ra che noi* 
era certo voluta da loro. 

Sot:o la presidenza etfettiva di 
Ada Gobetti, dopo il saluto rlella 
città di Torino portato dal s indaco 
i\*egar\ ille. M. ria Caioge io r ievo-

' co lo spirito e l' intento della resi
l i e n z a come fu sentua dalle donne: 

lotta di pace, lotta per un mondo 
migliore. Al ìe donne italiane erano 
accanto, in. questa lotta, le donne 
di tul io il mondo. E lo sono ancora: 
per fare che la ruota della storia 
non torni più indietro, come ha 
detto Miss Uckman. una giovane 
inple.-e che rrppresentava a) con
vegno la Federazione Mondiale del
la Gioventù Democratica. E e era 
una parmigiana gre?a che ha pori , m 
il saluto del popolo che ancora 
combatte per la sua libertà contro 

• ! un nuovo straniero non meno fe
roce del primo. Ed ersno ideal
mente predenti al convegno, rie
vocate dalla parola del la delegata 
Palumbo. le partigiane della Sp?-
una oppressa, e le partigiane dei 
pne.~i in cui la lotta di l iberazione 
non è stata vana: di Jugoslavia, di 
Russia. Poi gli interventi si sono 
susseguiti fitti: Maria Luisa Tran
quilli per le staffette della libertà. 
e delegate di R e s c i o Emilia, di Sa
vona. di Biel la , di Modena, di Sa-
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NOTIZIE DEL, TEATRO 
Oscar Wilde a Mosca 

Fa recente rappretentarion* del Ma
rito i.|f«!r di Otcmr HiM< • Hot.a. 
da partt dil Teatro d'Arte, ha fu tri-
tato una ime di ditennioii che r~ mn'.to 
interessante refutrare. 

le più noittroh differente d~cpinione 
« n i quelle e/prette dai critici teatrali 
deU'l*\r+li* e della Praitta. Il critica 
YetmilttTt tcrxxte n»/ri»ir«ti«: « Abile 
porttncice della decadenza e %r,obi*mn. 
predicatore del più raffinato «/ei*mr. 
e estetico > e deirepicureismo che tta ai 
di li del bene e del male. R'ilde eser

cita una tortora ironia tu tutto quel 
the c'è Botto il tote. Ireiizia tu eli 
ideali morali di una rnollie. e "» qua
lunque aperte di morale, t trilla car
riera di art manto cui uà il parlamer,- j 
lo che la stampa mirano come al no-1 
dello dell'onore e del calore, iror.irra ; 
perfino sulls amore che tutto perdo i 
na r e tufh « ideali » che ci tono nel I 
mondo. I 

Che rota c'è in quetta commedia di | 
i'tear H ilde che a'-bia potuto alletta- i 
re il Teatro d'Arte di Mosca? 1 

A quel che Ci conila, costituisce una '• 
der>:ar:one dal'.e rexli :ra,iu:r,ni delia 

Vivicn Leigb, in a n i «cena «li « Pe lo Pelo > di Thornthon Wildrr, 
l a s c e s a dtJl Old Vie di l a n d r a 

commedia e della satira intleti. le qua
li conobbero Tira impietota del gran
de Snr>ift. e il Tatuo, pentnto sorriso 
di Dickens, l'ironia che tutto corrode. 
e per ccmrf nenia tutto fiuttifica. il 
principio estetico di ()<car lì'ilde t 
di gran lunta il p.ù remoto dalla oc
ra satira realistica: e il pr-.r.ripio del 
la decadti.ta, o. per utare la defini
tane che dà il*":mn Oorkij della 
•iecadenja. % franoso cinismo ». 

Perciò, conclude il critico, nello ecc
ellere questa commedia la direnane del 
Teatro ti è dimenticata di domandarti 
rr-e cosa ti atpeltana da qierta com-
-.edia. e qtali valori estetici e mora-
• i #•«# posta portare al pubblico to-
t.etico ». 

Al contrario il critico della Praoda 
<rrimr opmin-t to'almenle oppotte. 
-.'i tenne intatti che * n'-nmtante ia 
r or.e abbia luofo nel secolo scorso. 
i commedia e ancora attuale e pre>en-
i mntioi di interesse per il pubbli 
•> moderno ». 
e /.# commedia di Oscar Wilje rap-

rrsenta ripocriiia delTaristocrana bri-
annica e il suo cnlletamento con i cir-
-r-.'i finantiari. l'omini politici come 
''hiltern ti pnttoro trovare in tutti i 
>*r» parsi i cui br.llanti ninni sono 
irrotti dal crudo tentore del petrn-
'io antiche dalCamma di lottili pro
fumi. 

\nn c'è fattone di rimproverare il 
Teatro d'Arte per anrr incluso que
sta commedia nel luo repertorio. rT 
una commedia istruttiva. I» ilde Tha 
Kriiia in ' tono realistico ma'mdi. i 
suoi mani/etti estri.ci ». 

Al Qmrrbtsw 
Al Quirino di Roma, dapn la Cnmpa-

KTi-a di Sem tVnellt trrr» quella di 
Maria Melato SI psrla pn' «Il una for-
maaion* della quaie farebbero parti 

poli, di Schio, di Piacenza, di Roma. 
Al pomeriggio piazza San Carlo 

traboccava di gente come n o n s'era 
mai visto, per sentire le donne. E 
Gisella Floreanini . questa donna 
che è stata ministro della repubbli
ca partigiana dell'Ossola, così si 
gnorile e fresca e energica e logica. 
ha affascinato tutto l'enorme pub
blico. E Joyce Lus.su, questa stra
niera di nascita che da vent'anni 
lotta a fianco del consorte per la 
libertà e l ' indipendenza della no-
Etra patria, questo tipo di moderna 
amazzone, che parla c o n i pollici 
protesi fuori dal le tasche dell? 
giacca sportiva, tutta scattante di 
una volontà irresistibile, è d iven
tata anch'essa subito popolrre. 

Povero De Gasperi! 

Povero De Gasperi. che catechiz
za le donne del l 'Azione cattolica 
per metterle contro tu;te le altre 
donne d'Italia, che dice che gli uo
mini che più han lottato per con
quistare la libertà e dargli la pol
trona su cui siede, questa libertà 
non la meritano! Povero Schiusier. 
che spera di fare il terrorismo spi
rituale! Con le donne d'Italia il 
^ioco non attacca. Erano li. dome
nica. a migliala, ad applaudire Lon-
go e Jrcomett i . E si sentivano a 
posto con la loro coscienza, più a 
nosto certo che De Gasperi e che 
Schuster. Per fare che la ruota del
ta storia non si fermi. 

ITALO CALVINO 

dalla lettura di un fatto di crona
ca, da una bret»e notizia letta un 
giorno su un giornale: « Ignoti 
banditi hanno assalito un camion 
e derubato alcuni operai del de
naro che essi trasportavano per in
carico della loro cooperatira ». 

In questa breve e scarna notizia, 
de Santis ha intravisto quelle am
pie possibilità di sviluppo dramma
tico e spettacolare che costituisco
no oli elcmpnfi /o»ida»nenta(i del 
«no film. Ecco, dimane, indicati i 
concetti essenziali che caratteriz
zano la personalità artistica di que
sto regista: la diretta ispirazione 
alla realtà, alla cronaca, se si m o 
le, che della realtà è la manife
stazione più immediata, ma porta
ta su un piano di più vasta signifi
cazione, rivissuta drammaticamen
te e trasformata in espressione di 
rsiaenze e di sentimenti collcttivi. 

Questo il primo punto fermo 
dello stile di Giuseppe de Santis, al 
anale ne va aggiunto un altro non 
•npno importante: de Santis non 
l'itole mai perdere il contatto con 
H pubblico; t'tiole si precederlo 
per schiudergli p'i ori?ron'i raq-
Qiunti dalla sua sensibilità dì arti
sta, ma vuole essi re seguilo e com
preso e, al lo scopo, tinti Ita timore 
di affrontare II cotii'en^tonate, co-
mr può essere l'mtriao poliziesco 
su cui fa perno la storia 

E davvero c'è da stupire della 
meraviglia di coloro che da de 
Santis asjicttavano un film realiz
zato in punta di penna e con mani 
nitidissime, tuffo conte l'episodio 
dei bambini e delle maschere. 

Il l'alore di « Caccia tragica » è 
esfiffnmenfr dal lato opposto: nella 
violenza di certi particolari, nel
l'impulsività del racconto cui fa da 
cornice il suggestivo paesagnio 
della Romagna, nell'immediatezza e 
nella passione delle descrizioni. 
Non è il singolo personaggio ad 
interessare de Santis, ma ciò che 
esso rappresenta in quel determi
nato ambiente e in quel preciso 
momento storico della vita di un 
popolo e di ima nozione. Alberto. 
Michele, Daniela, Giovanna, rap
presentano altrettanti momenti, al
trettanti aspetti di uno stesso qua
dro: t contadini italiani all'indoma
ni della caduta del fascismo vien-
tre. col sorgere delle prime coope
rative agricole, acquistano coscien
za politica e sociale. Significative e 
indimenticabil i , a onesto pronostfo. 
risultano la sequenza centrale del 
treno e quella finale in cui Alber
to si allontana dopo aver ottenuto 
il perdono dai contadini. 

Non' occorre di più per includere 
de Santis — che a Venezia ha ot
tenuto il premio per il miglior film 
italiano, e a Cannes l'ammirazione 
piti r ira — tra i più validi rap-
nrcsentanti di quella tendenza rea
listica che già tanti riconoscimenti 
ha procurato al cinema italiano. 

Infine, e necessario ricordare la 
notevole interpretazione di tutti gli 
attori. 

LORENZO Ol 'AGMKTTI 

UN I.IIHIO VIETATO IN AMERICA 

li a vìa 
della 

libertà 
Howard Fast è nato a Nuova York 

ed ini treutaquattro anni. Come quasi 
tutti jĵ i scrittori americani, Ila eser
citalo per lunyo tempo, e sin da'Ia sua 
mima giovinezza. I mestieri più di
versi. Ha scritto sinora una diecina 
di romanzi e di • biografie •; il suo 
pi imo libro. « Two waUeys », è stato 
pubblicato nel 1932. In Italia è appar
so tu fincati siornl. per I tipi di Ei
naudi, • l.a via della liberta < 

Fast si distacca nettamente dalle 
maggiori correnti dcl'a narrativa 
ani 'ricatta, mentre apoare legato a 
tutto un gruppo di giovani scrittori. 
che t'ipiendono ia liceità del roman
zo storico, soi lo in Kmopa nell'ot
tocento. arricchendola di motivi so
ciali di grande attua.ita, 

• La via della libertà • racconta del 
tempestoso periodo seaulto al'a guer
ra di secessione e alla morte di Lin
coln: negli stati del Sud l'appoggio 
militare * yankee - fa sorgere assem
blee democratiche n^'to anali anche 
I tieijrl emancipati s'Iniziano -ula '1-
bcrta. alla responsabilità, alila dire
zione della cosa pubblica. Tutto ciA 
• :on sartia natura niente ai grandi 
agrari spodestati. I quali, vedendo 
sf'.;;"clre dcfìnltlviinient" dalle loro 
mani I m?/)"! del dominio feudale. 
riescono al'a fine, con la complicità 
di uomini de! governo, a ottenere II 
ritiro delle trupoe nordlste e danno 
quindi ini/iT - " ' spietata e bestiale 
:•-.".ip.u'ita taz/'sta. 

In quanto abbaino detto ò Implici
to l'alto ncn-o drammatico e lo ric-
ehe/za di riferimenti «tttuall. d i e 
tendono vivo l! libro. Questo roman
zo nari a uno squarcio di vera storia 
americana, atttaverso la vicenda cor-
dia!" e tragica di un grosso necro 
generoso, della sua famiglia, doi suol 
amici, che sj trovano a poco a poco 
costr-tti a combattere contro "a for
za soverchiatile di tutto Io Stato rea
zionarlo e-, attraverso un susseguirsi 
di debolezze e di e^pl^isionl di ener
gia. incontrano Infine, da uomini li
beri, |1 loio destino. 

P. R. 
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L'i ni pera (ore Kisho 
e il verso dei piccioni 
Approfittando 'Iella ' conquistata 

libertà di parola, t giapponesi co
minciano fìrialtnc'itc a scoprire at-
runi aspetti della vita privata dei 
loro sovrani, rima%ti fino ad oggi al 
riputo rii una -specie di mitologica 
rtsiri (ttcccii detru la quale era ad 
essi consentito di fare tutte te paz
zie se"za che nessuno ne fosse a 
conoscenza. 

Le r-.relazioni mù sensazionali ri-
guaidnnn il padre dell'attuale so
vrano. l'imperatore Kisho. di cui il 
meno che si possa dire è che fu 
un unum estremamente hizzarro. 

Un -,x (iìut(i"te del defunto sovra
no. il gru. Ah'izulcii, sta in questi 
giorni pubblicando articoli sulla ul
ta privata del S{uo antico signore. 
Egli rirorda Che. un giorno l'impe
ratore Kislio fece collcx-are dei gran
di succilii intorno al giardino per 
potersi ammirare mentre andava a 
cavallo. A'tra volta ordinfi al gene
rale Akizuku di rifare il verso dei 
piccirilli. 

il generate ubbidì e pigolando co
me una colomba si accorse che il 
suo padrone ne rimaneva come està-
tiKitn. al punto da cadere addirit
tura da cavallo. 
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I n a drammatica inquadratura del film di De Santis. 
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I CICLISri SI ALLENANO IN RIVIERA 

Batiali e Coppi sono amici 
Un giorno a "Gino,, rubarono la valigia e fu il 
suo amico-nemico che gli forni tutto l'occorrente 

Vl»l Olof, tra Padorsn! • Cari» Del 
Pocrlo lastrine a Daniela Pa'mer chr 
dovrebbe dare e OH lndifTrrrnti > di 
Moravia e 11 e Fuorilerce » di Lumi. 

All'Elite 
Alta fine della station* del Or Fi

lippo. verrà Laura Adant con luigi Cl-
m»ra. Indi la Pagnanl-N'lncrit. la quale 
olire a dar novità dt Deva] e Oovard 
rappresenterà 11 lavoro vincitore dM 
Concorso tallonate: e Inquisizione » di 
Dirco Pabbri. 

A Milmm 
All'Olimpia di Milano. la Compagnia 

Maltaallatl-Gaumann reciterà una no
vità di Philippe Hertat: a L'unma<-u:<1r >. 

f frettili Kmrsmmzmp 
La scuola dt recitazione diretta d» 

Pirtro SharofT darà quest'anno rome 
san primo safffto annuaV la riduzione 
appositamente fatta del e Fratelli 
Karamazov » che impiegherà quasi tutta 
la scuola e sarà probabtlmrnte pre-
vntAta in due parti, data la lunghezza 
eccezionale d'I lavoro. 

< rmlcatcsrstka '48 > 
Domrnlea scorna al Teatro Manzoni 

la Compagnia e P. 4M > de] Crntro Im
itative culturali d'Il'ANPl ha dato uno 
«pmacokt composto dell'atto unico di 
Praneo Di Tondo « All'alba i di argo
mento partigiano, e %Vi celebre « Aspet
tando Lefty > di Clifford Odrts. una 
serie di quadri sullo xcioprro degli 
autUtl americani del '34. Inoltre la 
»t»*,\a Compagnia ha dato una lettura 
con rappresentazione di alcune liriche 
d*)l'Antologia di Spoon Rutx di t . U 
Mastets a di una «celta di poesie negre. 
Lo spettacolo, che ha ottenuto un vivr
anno sueceaso era già stato dato in 
molti teatrini rionali e continuerà a 
fare fi Uro di tutti I quartieri t dcllr 
borgata intorno % ftomn, 

(dal nostro inviato) 
VARAZZE. marzo 

Coppi o Bartal i? Con questo i n 
terrogativo a v e v a n o lasciato ca
dere il discorso. Forse, è rima

sta addosso al « t ifoso » un po' di 
curiosità. Volete che facciamo 
quattro chiacchiere coi due cam
pioni? 

Ho visto Bartal i la sera che un 
ladro-tifoso gli portò via la va 
ligia dentro la quale c'erano le 
sue robe per la pista. Gino, do
veva c o r r e r e al lo Stadio del la 
Nafta di Genova; non sapeva più 
dove battere la testa. Allora, t e 
lefonò al giornale: — La mi met
ta du righe per dire al 'Migliore 
distratto » che un ce n'ho altra 
roba e devo correre domani; gli 
regalerò dieci biglietti da mille 
<al - s ignore distratto *, natural
mente) . 

Il ladro-tifoso non si fece v i 
vo: e in aluto di Bartali venne 

Coppi, con magl ie (ne ha tante 
Fausto!), scarpette, pantaloncini. 

Approfittai della telefonata per 
chiedere a Gino se era disposto 
a chiacchierare un DO'. 

— Si . »i, venga; sono qui dal 
' Giovacchincr ». 

La cena di Bartali 
Dieci minuti dopo Bartali rac

contava a m e le sue cose: » mi 
sento bene, sono riposato, non mi 
sono lasciato adescare dagli i n 
gaggi de l l e piste •. 

— Che vuole: non ho più ven
t'anni; alla mia età H m o l e Giu
dizio. altrimenti ti resta senza 
fiato.., 

— E ' 'al lenamento? 
— L'ho fatto sulle strade di ca

sa mia. come tempre. 
— Crede di essere ancora • bra

vo • quest'anno? 
— SU 
Giovacchjno, 11 trattore-cugino. 

stava perdendo la pazienza: a v e -

m 
r~*** ; w#$$ 

I ttu« grandi rival i ai aorrldon». 

va preparato per Gino una cena 
- di quel le che piacciono a lui -, 
e veniva fredda. Volete sapere c o 
sa mancia Bartali? Ecco la lista 
che preferisce: pastina in brodo. 
filetto ai ferri (o pollo aj ferri o 
uova) , frutta cotta. 

Coppi l'ho trovato sulla strada 
che dai Piani d'Ivrea porta a Co-
goleto. Era con S trse e con Boc -
cardo e Odino, due dilettanti b u o 
ni amici di Fausto. Piede a terra, 
e quattro chiacchiere seduti s o 
pra un muretto, con le spalle al 
sole e col vento drJ mare che 
porta via le parole. 

F a u s t o è p r o n t o 

Quest 'arno Coppi non ha a v u 
to bisogno di spingere a fondo 
nella preparazione: la giostra su l 
le piste d'Europa gli ha tenuto il 
fisico b^n carburato e le gambe 
— lui dice — » girano già bene ». 
Fausto ha la faccia affilata, l 'oc
chio chiaro dell'atleta quasi pron
to per buttarsi nella mischia. Ocni 
giorno si mette nelle gambe 160 
km. Coppi ha dovuto rinunciare 
alla Sa«ar i -Cagl iar i perchè indi
sposto; prima della « Sanremo •, 
Coppi farà un salto nel Belgio M4 
marzo) per una corvetta su strada. 

— E il duel lo con Bartali? 
— E' una domanda vecchia. Sia

mo amici, facciamo lo stento me
stiere; io cerco di essere più bra
co di lui... 

— Cosa dici ds l la tua «quadra? 
— Credo che sia più forte di 

quella dcll'altr-anno: è andato vii 
Leoni, ma è venuto Conte che in 
volata sa farsi valere. In salita 
la Bianchi 194E ti avvantaggia: 
Ronconi può darmi una buona ma
no in salita. L'altr'anno invece... 

— E Serse? E Dcpredhomme e 
Keteieer? 

— Serse ' ritorna in confidenza 
con la bicicletta; Deprtdhomme e 
Keteieer tono bravi, te l'assicuro. 

Una stretta di mano, due ciao. 

ATTILIO CAMORIAKO 
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