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L' " OSSERVATORE „ 
E LA VERITÀ' UNICA 

«il F I I A ve rc*c o J O V I \ I : 
L'Osservatore Unimmo r i sponde 

a u n min art i co lo co iupnrso sul 
nos tro p o n i i t l c diti t i tolo < I.ÌI 
d o p p i a vcritù dei |i.idri ^usuiti *. 

Nella inici nota io mi n o rife
rito, i o n i e ip ia lc l ie a t t ento lettore 
r icorderà, al c l a m o r o s o in tervento 
dH c lero i ta l iano nel le recenti 
e i e / i o n i . A \ e \ o a f fermato che la 
p r o p a g a n d a e le t tora le di cui i 
reverendi padri erano stat i tanta 
parte , era stata c o n d o t t a in base 
n un radica le a n t i c o m u n i s m o di 
n a t u r a c h i a r a m e n t e vo lgare . Ne l 
lo s tesso t empo, tenendo presente 
tiri ar t i co lo di p a d i e de Vries 
c o m p a r s o su l la ' C iv i l tà Cat to l i 
ca", del 15 m a g g i o nel q u a l e si 
d i c e c h e la C h i e s a in Hns-iu < è 
protet ta (Lillo S t a t o >, a \ e \ o inesco 
in e v i d e n z a il d o p p i o m o d o di 
c o m p o r t a i si dei {.'esiliti di f ionte 
a un m e d e s i m o problema. 

< S e c o l a r e s i s t ema del la d o p p i a 
Terità > a v e v o c o n c l u s o , la pr ima 
ob ie t t i va , per le menti i l l u m i n a 
te, l 'altra p i o p a ^ a l a per lini tran
s i tori , ad uso dcjjli ingenui e dei 
ro/ / . i . 

L'Osservatore Unimmo, s cr ive : 
< S i c c o m e la verità non e d o p p i a 
n e per i padri gesu i t i ne per chic -
c h e s i a ; s i c c o m e per tutti la verità 
e una sola, o è vero q u e l l o che 
d i c e J o v i n e o è v e i a la sment i ta 
c h e noi o p p o n i a m o a l la sua as
s e r z i o n e >. 

(•Mist iss imo; e s i s te una so la ve
rità. Per il r i spet to che d e b b o al-
VOsservatore {{ontano e ai reve
rendi padri r i tengo che la "Civ i l 
tà C a t t o l i c a " a b b i a d e t t o la ve
rità e a b b i a m e n t i t o la .sconfi
nata l eg ione di preti, di frati, di 
m o n a c h e , ili a t t iv i s t i di A .C . , c h e 
va inv i ta ta a far p u b b l i c a a m 
m e n d a e p e n i t e n z a del s u o p u b 
b l i c o r u m o r o s o pecca to . 

DÌ qui non si esce . N o n è pos 
s ib i l e n e g a r e q u e l l o c h e mil ioni 
di occh i h a n n o visto , m i l i o n i di 
orecchi h a n n o udito , a n c h e se 
L'Osservatore Unimmo mi sfida a 
c i tare < chi quandi», in qual m o 
d o per gli i n g e n u i e i rozzi sia 
s ta ta fatta u n a trucu lenta e le t to
ral i s t ica r a p p r e s e n t a z i o n e di una 
c a t a c o m b a (sic) di credent i , del 
c lero per.seguitato e v i l ipeso , de l le 
f a m i g l i e sc i s se ». 

Io non r a c c o l g o p e r ora la 
sfida p e r c h è il "chi" il " q u a n d o " 
il "come", la d o c u m e n t a z i o n e c o n 
creta i n d i s c u t i b i l e di ques ta a z i o 
ne del c lero i t a l i ano in funz ione 
a n t i c o m u n i s t a , r i c h i e d e r e b b e la 
c o m p i l a z i o n e di a l cun i gross i vo 
l u m i . 

[.'Osservatore Romano n o n si 
a u g u r i c l ic q u a l c u n o met ta vera
m e n t e i n s i e m e q u e s t o i m m e n s o 
m a t e r i a l e — c h e del resto, e mai 
s m e n t i t o , è c o m i n c i a t o g ià ad a p 
p a r i r e p r o p r i o su q u e s t o g i o r n a l e 
— e non si a u g u r i c h e s tudios i 
i t a l i a n i a b b i a n o la p a z i e n z a di 
i s t i tu ire un p a r a l l e l o ira l 'az ione 
r e c e n t e dei preti i ta l iani e que l la 
c h e ha a c c o m p a g n a t o coti la c a 
l u n n i a . la persecuz ione , le pr ig io 
ni, l ' impeto g e n e r o s o del p o p o l o 
i t a l i a n o d u r a n t e il r i sorg imento . 

L e g g a l ' incauto redat tore del 
l' Osservatore Romano q u a l c u n o 
dei l ibri c h e gl i s u g g e r i s c o ; s o n o 
l ibri di g a l a n t u o m i n i c h e si pro 
f e s s a v a n o credent i e r a c c o g l i e v a 
n o , un s e c o l o fa. la loro triste 
d o c u m e n t a z i o n e c o n a n i m o d o l o 
r a n t e e s d e g n a t o . 

Legga ad e s e m p i o i d u e folti 
"volumi di Luig i Farini s u " I o 
S t a t o Hoinnno" dal 1815 al ISY5 
e medi t i i brev i pontif ic i , gl i ar 
t icol i de l la s t a m p a s a n f e d i s t a , e 
si renderà c o n t o de l l ' od io pro
f o n d o c h e il c l e r o nutr iva per i 
l iberal i , e de l l e c o n s e g u e n z e «li 
ques t 'od io , nei process i c h e d i e d e 
ro l u o g o a c e n t i n a i a di c o n d a n n e 
a l la pr ig ione , a l l ' ergas to lo , a l l e 
forche . 

I c o n d a n n a t i e r a n o u o m i n i tutti 
d i s p e c c h i a t a one.-tà, rei u n i c a 
m e n t e d i a m o r e per la P a t r i a e 
la l ibertà . A m a v a n o quella* l iber
tà c h e In C h i e s a a l lora p e r s e g u i 
t a v a e c h e o g g i i preti a d o r a n o , 
c o n v i n t i c o m e s o n o , che si tratta 
di u n a l ibertà d i pr iv i l eg ia t i , di 
r icchi , di l ibertà e dei g u a r d i a n i 
del p o p o l o » s t re t to più c h e mai 
n e l l e c a t e n e d e l l a i g n o r a n z a <* 
de l la s u p e r s t i z i o n e . 

A p r o v a d i q u a n t o a f fermo vr-
d o n e l l o s t e s so l ibro la let tera di 

- c o n g r a t u l a z i o n i d i P io IX ai g e 
n e r a l e Ai td inot p e r la vi t tor ia rì-
C or tata sui d i fensor i de l la R e p u b -

l ica R o m a n a i q u a l i s o n o defi
n i t i n e l l o s t e - s o d o c u m e n t o < ne
m i c i d e l l ' u m a n i t à ». K s e ha v o 
g l ia d i c o n o s c e r e , o l t re q u e l l o di 
o g g i , a n c h e il "chi" il " c o m e " e 
il " q u a n d o " d i ieri s fog l i i c e n t o 
l ibri s u l l a s a n t a s e d e , s u l br i -

fvantaggio, scorra l e inch ie s t e par-
a m e n t a r i del Massar i e de l K r a n - | 

che t t i . s c e n d a se ha d e s i d e r i o di 

fiiii m i n u t a i n f o r m a z i o n e , fino ai 
ibrì de l R a c i o p p i . de l Pcrrc l l a e 

troverà m i g l i a i a d i not iz ie e d o 
c u m e n t i s p o s o es trat t i d a a r c h i v i 
Parrocch ia l i e \ c s c o v i l i i n t o r n o a i -

opera dei pret i d u r a n t e l e ri-
v o l u z i o n i i t a l i a n e 

S e è forn i to d i sp i r i to cr i t i co 
e d i fantas ia , c o m e l o a m o p e n 
sare , il redat tore de l l 'Osserpaf ore 
Romano trarrà d a l l e s u e le t ture 
o m o t i v o di g r a n d i s s i m a m e r a v i 
g l i a per la m a n c a n z a d i o r i g i n a 
l i tà del c l ero i t a l i ano , t a l e r il 
m o n o t o n o , fas t id ioso , r ipeters i di 
p a r o l e e di az ion i , o la c o n v i n 
z i o n e c h e u n a certa m a n c a n z a d i 
m e m o r i a risiede i n v e c e i n ta lun i 
s trat i d i p o p o l a z i o n e de l l e c i t tà e 
d e l l e c a m p a g n e , d i spos t i a c a d e r e 
s e m p r e , a d i s t a n z a d i seco l i , ne l l e 
Stesse perf ide p a n i e , 

Mi p r e n d a in p a r o l a l 'es tensore 
'della nota de irO$sen>afore Roma
no: q u e l l o c h e p i ù mi h a a d d o 
l o r a t o nei recenti a v v e n i m e n t i non 
è s ta to tanto il p r o v v i s o r i o pre
v a l e r * d i un p a r t i t o p o l i t i c o c o n 
tano t i m i e i i d e a l i d i rinnova-

m e n t o soc ia l e ed et ico del Paese , 
q u a n t o lo spe t taco lo di r o z z e / z a 
meni . i l e c h e ha dato tanta parte 
deg l i i ta l iani . Molti , d o p p i , miei 
con n a z io n a l i si sono d imostra l i , 
per d i l l a con Vico, v era men te 
"fanciulli" se h a n n o p o t u t o c o m 
battere la I m o lotta, c o m e in un 
favo loso per iodo del la storia de l 
l 'umani tà . con l ' intervento t e n e 
no di ange l i , di santi e di demoni . 

S e i p i e l i h a n n o s c a m b i a t o que
sto candore , la fichu ia nella oc
cas iona le mol tep l i c i tà dei mira
col i . per ia re l ig ione degl i i ta
l iani . la mia tr i s tez /a si fa più 
amara . 

Q u e s t a non è re l ig ione , ma ve
ramente < o p p i o dei popol i >; e 
lo d i c o per riferirmi a una fa
mosa def in iz ione russa c h e l'Os
servatore Romano mi ricorda. 

Q u a n d o il g i o r n a l e afferma che 
nel p r imo per iodo r ivo luz ionar io 
il c o m u n i s m o c o m b a t t e v a la re
l ig ione . è nel vero. Ma si trattava 
c o m e è noto proprio de l la reli
g i o n e dei miraco l i , deg l i esorci
smi . de l l e supers t iz ion i a l l ea ta con 
la reaz ione zarista . 

S e la re l ig ione degl i i ta l iani è 
quel la che i preti h a n n o tanto 
a b i l m e n t e s f tu t ta ta ne l le u l t ime 
e lez ioni — e c ioè que l la de l la s u 
perst iz ione . degl i e sorc i smi , de l l e 
inquis iz ion i e d e l l e s t a t u e che 
m u o v o n o gl i occh i — s o n o n u c h e 
io d i spos to a definirla < o p p i o dei 
popo l i > e a c o m b a t t e r l a tenace
mente . D i o mi perdoni se sono 
nell 'errore. • 

EZIO TADDE1: RICORDI DI UNO SCIOPERO 
^ — t s s s s s s s t m a a a a s m s m s t m m m s s s s m s s - ^ m m • t m s — m a , 

Su e giù per le strade deserte 
con lo stomaco stretto dalla fame 

Un giorno a Hegina Coeli - " i / signore non c'c„ - bna colazione sin
golare* Risveglio sulle scale - Da Ludovisi a '1 estaccio e viceversa 

Una giovane contadina polacca 
culla dall 'obiettivo durante una 
grande festa popolare svoltasi 
recentemente . La gioventù po
lacca, superate le tremende pro
ve della guerra e della ricostru
zione del Paese devastato, guar
da con .sorrìdente fiducia al pro

prio avvenire 

III. 

A Regina Coeli ci stetti un giorno 
solo. 

La sera mi chiamarono, mi dissero 
che ero libero. La guardia mi conse
gnò gli oggetti che mi avevano se
questrati: le due lettere che dovevo 
portare in \ia del Babbuino, ì lacci 
delle scarpe, le bretelle, il colletto, la 
cravatta, e poi mi dissero che poteio 
andare. 

Ero motto stanco, e non so come 
fu, ma decisi di ritornare a casa da 
mio padre. Mi feci coraggio, salii le 
scale. Bussai piano, venne la donna di 
\trvizio ad aprire. 

*- Buona sera, fece sottoioce 
'Aieva aperto con la catenella. 
— / / signore non c'è. 
Io rimasi sorpreso. 
— Non vuole, — continuò lei. 
— Cos'à detto* 
— Ha detto d'andare dai suoi ami-

a dello sciopero. 
E richiuse lentamente. Io scesi, sen

tii la serratura che scattava, mi fer-
Pi.it un momento, poi continuai. 

Non mi ero ancora reso conto di 
quello che mi stava succedendo. 

Avevo letto molti romanzi, e allo
ra quelli, in quel momento, mi veti-
nero iti soccorso, così appena fatti 
i primi passi a caso incominciai a im
maginarmi che avrei trovato una buo-
na signora, che gli avrei raccontato 
la mia storia, e lei mi avrebbe pre
parato un bel letto, in una cameretta, 
con le lenzuola bianche, e poi la mat
tina avrei fatto la colazione e la si

gnora mi avrebbe comprato tanti libri 
e da quel momento sarebbe incomin
ciata per me una vita libera e nes
suno mi avrebbe più maltrattato. 

Però le ore passavano, io cammi
navo. Vedeio la gente che si dira
dava e non sapevo ancora dote an
dare. 

Davanti ad un portone 
Mi tiovai nei quartieri Ludovisi. 

Per quelle strade non et passava più 
nessuno. A un tratto vidi un signore 
che veniva dalla parte opposta. Cam
minai spedito. 

Si fermò davanti a un portone, lo 
feci per attraversare la strada. Il si
gnore aveva tirato fuori un mazzo 
di chiavi, ne ficcò una nella serra
tura, mentre mi guardava. 

Prima di arrivare io dissi piano: 
— Signore... 
Lui aprì il portone, entrò, rimase 

a guardarmi un attimo e il portone 
si richiuse in silenzio come lo spor
tello d'una cassa forte. 

Ci rimali male. 
— Ho fame, — feci fra me. 
Camminai ancora. Sotto un mar

ciapiede troiai un pezzo di pane, lo 
raccolsi, era tagliato in mezzo e unto 
di sugo. Era buono, lo mangiai, poi 
m'avviai svelto, entrai nel quartiere 
di Ponte doie le case sono più po
vere, ne scelsi una, salii le scale fino 
all'ultimo piano, m'aggiustai sul pia
nerottolo e presi subito sonno. 

Quando mi svegliai fu un triste 
momento. 
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LA CRISI DELL'INDUSTRIA ITALIANA NEL NORD 

vertice dei fallimenti 
raggiunto in aprile e maggio 

Soltanto le azioni dei grossi complessi mantengono una certa sta
bilità - Dal 20 aprile è incominciata la paurosa discesa dei titoli 

Verso la fine di aprile è incornili-• striali toccarono la loro punta m a s -
ciata, a l la borsa di Milano, e poi a [s ima, poi cominciò la discesa. L'eu-
quel la di Torino e di Genova, unaj foria era stata di breve durata, 
discesa dei titoli industriali che h a ' a n c h e perchè adesso • si ven ivano 
meravigl iato tutti. Fu un fenome-1 a conoscere alcuni aspetti concreti 
no improvviso . Proprio nel perio-1 del piano di aiuti americano. 
do del le elezioni gli ambienti i n - ' Durante il me.se di maggio la 
diLstriali e finanziari avevano at-j discesa ha assunto forme persino 
traversato un periodo di notevole paurose. Molti pensavano che si 
euforia. Tutti pensavano che, a (trattasse di u n fenomeno transito-
maggior ragione, esso sarebbe con- (r io . Infatti non .si parlò di crisi, ma 
titillato dopo l'esito del le elezioni. I di indecisione, di incertezza. Inve-
Invece il 20 aprile i titoli indù- , ce l'incertezza è durata oltre il 

_ 1 previsto e dura ancora. Ormai è 
chiaro che, dalle elezioni in poi. 
il risparmio ha mostrato un inte
resse sempre minore verso i t ito
li industriali. Si tratta di un fe
n o m e n o preoccupante s e — come 
sembra — vuol dire che dal 20 
apri le 1 r i sparmiston e gli investi
tori italiani hanno perduto quella 

, fiducia residua che avevano nella 
\ | industria itEli^na. I soli titoli che 

' mantengono posizioni abbastanza 
sicure .^w) , infatti, quel l i della 
Montecatini, della FIAT, della Edi-

json e della Pirell i . Eppure anche 
e.wi attraversano un periodo di ir-

, requietudinè. 

// denaro si allontana 
I risparmiatori e gli investitori 

! dimostrano, invece, una chiara pre-
, ferenza per i valori a reddito fìs
so . Oggi, qussi un miliardo al gior-

1 . .o di risparmio italiano v i ene in 
vest i to in titoli dello Stato. 

Di qui na<=ce l'incertezza e da l -
* • l'incertezza, la crisi che st iamo at

traversando. Infatti è chiaro che 
quando il denaro si allontana dal 

i campo att ivo del le industrie per 
i riversersi in campi più tranquilli . 
ma Inattivi, è l'ntero paese che ne 
soffre: la ripresa industriale ne ri
sulta gravemente ostacolata, il 
r innovamento degl i impianti d i 
venta impossibi le , la possibilità di 
un assorbimento della m a n o d'o-

Squadre di operai lavorano al i» 
s i s temazione di uno dei ponti di 

Budapest 

E» IX TESDITA 

i p RAMA "SPIETATI,, 
MLmmm ITILI no 

In p i e n o P a r l a m e n t o l 'on. d e m o c r i s t i a n o B r u s a s c a h a 
d e t t o : 

« C o s a e '* di s t r a n o s e il D i p a r t i m e n t o d i S t a t o a m e r i 
c a n o s i o c c u p a di c i t tad in i i ta l iani e n e r a c c o g l i e i dat i b i o 
grafic i? > 

o 
L'on. Brusasca forse non sa che que i c i t tad in i « schedati >• 

oggi dalla Poli-ria americana furono « schedati » tempo ad. 
dietro anche dalla Polizia di Hitler, Anche a quell'epoca 
c'erano d e i Brusasca che non trovavano strano questo. La 
razza degli Starace e degli Scorza non è finita. L'on. Bru
sasca ne è testimone. 

MA CHI SONO 
questi 40 "Spietati?" 

Lo saprete leggendo l'opuscolo « i 40 spietati 
dei comunismo italiano » 

Riccamente illustrato . Lire 25. 

IN VENDITA IN TUTTE LE EDICOLE 
COflPEBAlELO 

pera non so lo v iene a cadere ma si 
trasforma in una tendenza oppo
sta: la tendenza a limitare la mano 
d'opera già esistente e dunque a l i 
cenziare 

Situazione fluida 
Queste sono le principali carat

teristiche. infatti, dell'attuale situa
zione dell' industria del nord: d e 
ficienza di capitale circolante, dif
ficoltà di ripresa produttiva, man
cato r innovamento degli impianti e 
tendenza crescente ai l icenziamen
ti. Come nella borsa, anche nella 
resltà della situazione non tutto r-
ben definito: anzi, questo è uno dei 
periodi di maggiore fluidità Ma la 
fluidità e l'incertezza non vertono 
sul fatto se ci sarà o m e n o la cri
si Ci fi chiede, invece, in che m o 
do essa si andrà svi luppando e qua
li ne saranno le v i t t ime Di qui. 
nuovo incentivo alla fuca degli in
vestimenti dall'industria- .si aspetta 
di sapere chi crollerà e chi sarà in 
grado di resistere Proprio in que 
sto periodo il numero dei fal l i 
menti . nel nord, ha toccrto il suoi 
vert ice mass imo Nei mesi di apri-) 
le e di magg io i fallimenti han"o[ 
raggiunto una cifra pari al SO e.' 
in alcuni casi, al 60 per cento d: 
quelli raggiunti lo scorso anno. 

Com'è logico la stessa s i tuazio
ne internazionalp incide molto sul
la sfiducia del capitale italiano ver 
so la nostra industria. I particolari 
del piano Marshall vengono cono
sciuti e discussi solo ora. gradual
mente dopo che la vittoria e le t 
torale democrist iana ha significato 
una accettazione di esso fatta s e n 
za riserve Di conseguenza l ' indu
stria italiana ha davanti a s é la 
prospettiva di un costante accen
tuarsi della condizione di inferio
rità in cui si trova sul m F reato i n 
ternazionale e sul lo stesso mercato 
interno. Basta fare soltanto l 'esem
p i o de l la sfiducia che h a colpito, in 
maniera così decisa, l'industria 
del le macchine agricole. E sfiducia. 
in questo caso, significa rallenta
mento del la produzione ed esauri
m e n t o del capitale. Appunto, nel 
caso de l nostro esempio , il p iano 

j ?mericano prevede l ' importazione 
da parte dell'Italia di macchine 
agricole già costruite per un tota
le di 4 mil ioni dì dollari all 'anno. 
Ciò avv iene proprio nel momento 
in cui la ripresa della nostra agri
coltura apriva una prospettiva di 
ripresa anche per l'industria del le 
macchine agricole. Essa ha un'at
trezzatura sufficiente a far fronie 
a tutto i l mercato interno e potreb
be funzionare i n p ieno solo s e noi 
importass imo non le macchine, ma 
le mater ie pr ime occorrenti . 

Nella scala di sotto c'era gente che 
parlava e da un momento all'altro 
anche la porta del mio pianerottolo 
poteva aprirsi. 

Mi decisi, sccii franco, due donne 
si scansarono per lasciarmi passare. 
la strada. 

Ora mi trovavo un'altra volta nel
lo ero ragazzo e a quell'età la fame 

itene presto, così fin dalle prime ore 
della mattina iniommciai ad avere 
uno stordimento, mescolato all'ango
scia, perthe non sapcio proprio co
me si <arebbe risolta la mia situa-
zionr. 

Ozni tatto mi dilagato a pensare 
ai futuri scioperi, mi fermai a leggere 
un manifesto della Massoneria Ita
liana, guardai minu7Ìo'atnente le ve-
trine che mi capitavano e feci tante 
altre cose del tenere. 

Dentro la farmacia 
Mezzo giorno era zia passato da 

un pezro, io ero arrivato a Testac
elo e ero ritornato. Mi sentivo stan
co, mi doleva da per tutto. Dovevo 
camminare anche male. Ogni tanto 
sentivo delle vampate a! viso che ini 
si riscaldava poi andava tutto giù. 

Al Tritone improvvisamente fui 
preso da una zran debolezza e mi 
misi a sedere sul muricciolo di una 
chiesa. Aievo paura di svenire, intan
to la gente si fermava a guardarmi 
e io non aveio forza di nulla. 

Sentii un bisbiglio, poi una guardia 
municipale mi prese sotto il braccio 

— Cosa ti succedei Su. 
Tutti dissero qualche cosa, la guar

dia mi portò alla farmacia, mi dette
ro un aperitivo, io lo presi e andai 
fuori un'altra tolta. 

EZIO T A D D E I 

LA CULTURA IN' J U G O S L A V I A 

cora peggiori si trova l' industrie! 
dei materiali da costruzione, lai 
quale risente naturalmente delia 
stasi - qussi assoluta in cui è - e n 
trata l'edilizia. L'industria dei can
tieri. che avrebbe le qualità ncr 
essere sana e reggere la c o n c o n e n -
za straniera, è anch'essa quasi vi
cina al collasso Da nove mesi ì 
cantieri navali italiani non haim.» 
ricevuto una sola ordinazione im
portante e finora sono v issuti col 
lavoro procurato dalle rrdinazio-
ni precedenti . 

Nella situazione migliore si tro
vano l'industria ch imic i e l'indu
stria elettrii.-2. L'industria chimica! 
è favorita dal fatto che adoperaJ 
materie prime quasi esc lus ivamen- • 
te nazionali- bauxite, pirite. ligniti. , 
risor-e ortofrutticole ecc ecc. E", 
e s s i stessa che dà. di conseguenza. ; 
uno svi luopo all'industria elettrica' 
perchè assorbe da sola circa il .10 
per cento dell'energia che >i pro
duce in Italia. 

T O M M A S O G I G L I O 

Eccezionali tirature 
dei fibri scientifici 

Sri suo recente discorso sulla nuova 
cultura m Jugoslavia il Ministro iti. 
tonan fìjtlas ha dichiarato che la cul
tura itene diventare proprietà delle 
matte lavoratrici e che tulli i multati 
della cultura debbono essere proprietà 
di tulli i popoli di Jugoslavia Queste 
atferinaiinni Irovai.o la loro conferma 
nel bilancio per il f)4\ dal quale ri
sultano aumentali i me/ri ilrtlmati alla 
cultura nell'ambito del piano quinquen
nale. I e i ifrt- relative al numero di 
<cuole Inel I97S-J» rsutevano 10 facoltà 
universitarie lonlrn 4V nel 194T-4S) * 
quelle sull'attività editoriale levitino-
.nano la volontà ili pro*re<so cultu
rale della liepubhlita Popolare (JUMUIO 

• agli sviluppi della lettura e delle scien
ti. essi «'intuiscati > dal numero degli 
allievi ilitl'istiluti superiori, che tono 
alimentali da l'.ns nel IVVt-'tf a 4h.4Jt 
nel l'>4?-4\. \el tainpo editoriale 'i 
osserva «/ir nel l''4r vennero stampati 
selle volle più libri i he nel I91S. r t-
Sitranu 47(1 opir,- di trinità, fra ori 
imali e tradotte. <<m una tiratura di 
» V-/J IVI topi,, e "4 opere di sneiiia 
' .V S'/W io/nel. raitruppatr pei lo più 
in t ollr/io-ii, tome • il libro nienti-
filo ». < // libro industriale ». « // la
voro » ri t la maSSior parie ili qut-
'te opere sono titillante all'insegna
mento ed .illa ttivulza/itme. t on tira
ture di sO-iim.oOH mpi, per talune pub-
nìif.illuni lana tlilfusi„,,r r itala ad 
•ipintolt istruitivi pei il stupido, rc-
• latt nelle varie Imene parlate in /u-
inslavia 

A pochi anni da u:a guerra in rul 
la luiosl.ìoia perdette altre I milione 
r ~(MI nula i Hlmlini . la Itrpiihltlx a Cu 
polare dimostra < on i fatti di avere 

In occasione ilei .ì0. anniversario della fondaiione del Teatro d'Arte 
di Mosca sarà presentato in tutta l'U.R.S.S. il film « I Maestri della 
scena ». nel quale sono ripresi interi brani delle opere principali 
presentate dal Teatro d'Arte agli «nix! della sua storia: « L o Zar 
Fjodor Ioannovitch » ili A. K. Tolstoi . « Il Giardino ilei ci l irci •• ili 
A. V. Céchov e « L'Albergo dei poveri » di Gorki. dal quale riprodu

ciamo qui una bella inquadratura 
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DUE EDIZIONI DI (.RANDE INTERESSE 

// teatro di Cèchov 
e le tragedie di Sofocle 
Grabher e la Lombardo Radice hanno fornito 
traduzioni appassionate e fedeli dei due classici 

In una edizione completamente nuo
va. Interamente rifatta il» a'eune par
ti. è uscita presso Sansoni la tradu
zione completa di tutto 11 teatro di 
Céchov a cura di Carlo Grabher che 
vi ha premesso un lungo saggio sto
rico-critico, nel quale i caratteri c.~-
feiizia'i dell'opera céchoviana sono 
individuati ed esaminali con accorta 
sensibilità Alcune delle traduzioni 
sono addii ittura nuove rispetto a 
quelle che !o stesso Grabher aveva 
pubblicato anni fa presso Vallecchi: 
manca, ma noti è che un lieve di
fetto. data la non eccepiva importan
za del testo, la •Commedia senza tl-
to.o • elle recentemente è stata ac
colta nell'edizione sovietica compieta 
delle opere di Cèchov*. SI tratta d'uno 
del pi imi .avori del suo autoi e. In 
quattro lunghissimi atti. 1 cui motivi 
sono siati poi sviluppati in ail ic ope
re. in« eh? pure rivestt un certo in
teresse se non altro dal punto di 
vista critico, come elemento di giu
dizio per lo MUrìio della tecnici cé-
cliovian.i. 

Pur inant-uendo uno stretto rispet
to filologico queste naduzjoiii di 
Grabher sono le migliori che ci sia 
^talo dato di leggere recentemente. 
sopratutto p?r quanto si riferisce al a 
struttura t-otra!e. aJ'aiticolazlone de-' 
dia OEO- Tioppo spesso i traduttori 
dimenticano che que.lo che es«;i scri
vono deve esser recitato e si compoi-
t«ino come se questo problema non 
foss; che secondarlo, mentre in unn 
traduzione di teatro es&o è 11 primo. 
l'unico oseremmo dire. a', qimle tutto 
va subordinato. Non saia mai citato 
abbastanza l'esempio tif'.'.a irnduzio-

i«ie deli' Amleto • di Shakespeare fat
ta dal Picco i. a ilpr.^a da Praz n c -
'edi/ione completa de! teatro si-espl-

riano. in cui si può irgucre (atto I 
.«cena I) esattamente qu.-sta battuta 

immotalo senta indugi ielevanone (« / - ide i la da un >oldato di guardia ai 
turale del paese anche nel campo della j cambio che vicn: a rilevarlo - •• Voi 
teimca e delle sciente 'venite assai ««attamente a'ia vo-
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LETTERA. PAL.LAf*OE3>JTllsrA 

A Buenos Aires nessuna notizia 
di " Sciuscià „ misieriosameiite scomparso 

Grande successo e improvvisa proibizione di "Roma città aperta,, 

B U E N O S AIRES, giugno. — // suo dramma in un film ricco di ec-

j IM pfimzmne mimermria 
i L'accenno alla crisi d e l l e 
! industrie d i macchine agricole si 
i può es tendere a tutto il settore 
1 del l ' industria meccanica. Essa è 
' quella che. p iù di tutte le altre, 
| e appunto in conseguenza del l 'ap-
| pl icazione de l p iano Marshall, ha 
j perduto le sue prospett ive di espor

tazione. La nostra industria mecca-
i r.ioa sa c h e per essa non esiste 

quasi nessuna speranza, ormai, di 
riprendere l'esportazione. Non sa 
n e m m e n o quanto le sarà riservato 
del mercato interno. Perc iò è tra 
que l l e p iù aperte alla crisi 

Accanto a quel la meccanica, le 
industrie che più soffrono «ono que l 
la mineraria e quella metal lurgi
ca, che assistono a una costante di
minuzione di richiesta su l mercato 
dei loro prodotti . In condizioni a n -

primo film italiano applaudilo m 
Argentina fu II bandito. Poi S o m a 
città aperta tenne il cartellone per 
circa sei mesi, finché fu proibito. 
Vivere in pace, più fortunato, si 
proietta ancora. 

I film di Rosscllini e di Zampe 
io li avevo risii in Italia: a Buenos 
Aires li ho rivisti ben quattro vol
te: c'era lo spettacolo dello scher
mo e quello della sala il pubblico 
di qui è aperto nelle sue reazioni, 
sensibile ed r spanj i ro al punto di 
far sembrare quasi indifferenti i no
stri pubblici italiani. Esclamazioni 
soffocate e ben percettibili brividi 
correvano la sala allo snodarsi del
ia nuda e cruda tragedia di Roma 
città aperta Lo schermo non pare
vo più semplice immagine: era la 
vicenda stessa, e il pubblico vi en
trava dentro. Dinanzi a Vivere in 
pace il gioco al Trazioni era più 
tar.'o; risaie, estrema attenzione in 
un immobite silenzio, incantati m o 
menti , un gonfiarsi di commozione; 
il pubbl ico rrspirara nel film. Alla 
fine, sempre, incontrnibili applau
si , e il ritorno della luce moszrava 

i occhi rossi m facce portate a nna 
•disusata intensità di emozioni. Ap-
i punto questo è stato iì miracolo 
operato dil cinema italiano: abo
lire il confine tra finzione e vira. 
immettere lo spettatore ne! r i r o di 
una vicenda che appare vera. Que
sto è anche il concetto ripetuto dal
la critica argentina. Ecco, per esem
pio, cosa scrive La Prensa a pro
posito drl l 'Onorevole Angel ina , 
l'ulfimo grande successo cinemato
grafico a Buenos Aires: - Il profon
do senso amano, una delle miglio
ri caratteristiche, tra le altre, del 
nuovo cinematografo i taliano che 
ci reca un aJifo rinnorafore, c i ta le 
e che perciò ha meritato cosi larga 
accettazione da parte del pubblico. 
è presente in questo film.„ - ecc. E 
La Nac iòn; - Al di sopra di ogni 
preconcetto o r irtuoiwmo. attento 
essenzialmente al motivo e alla nr--
c£f*ifà di rappresentarlo con p-a-
nzza ed emozione. Luigi Zampa ha 
articolato le tecne ed ha costruito il 

ceztonali valori - . 
Appunto per qucsie qualità, i no

stri film hanno approfondito i sen
timenti di simpatia verso l'Italia. 
hanno mostralo che cosa sia stata 
la guerra per noi, l'animo col qua
le gli Italiani l'hanno subita e sof
ferta e. sopralutto, hanno detto, e 
non soltanto attraverso episodi del
la resistenza, con quale spirito e 
con quali sacrifici il popolo italia
no abbia lottato, e lotti ancora, per 
la riconquista della libertà, per il 
rispetto della vita. pCr la dignità 

Per dare un'idea di come questo 
successo si sia tradotto nel campo 
pratico, basteranno alcuni esempi. 
Sono dei veri primati. L'ultima car
rozzella di Fabrizi — il quale è 
certamente più popolare in Argen
tina che in Italia — è stata proiet
tata s imul taneamente e per più 
giorni in 137 cinematografi della 
sola Buenos Aires. Des ider io , di 
Rostelimi, è stato proiettato, sem
pre nella sola Buenos Aires, in 155 
sale allo strsso tempo I-a maschera 
e il \ o l tn e pacata in cento solr-.i 

•tr'ora ». che sfidiamo qua.siaM atto
re a recitare iti maniera non ridi
cola. 

Tutte queste traduzioni mantengo
no invece. < la difficoltà di ridare 
Cèchov non è molto inferiore a quel
la di tradurle Shakespeare, un tono 
che senza rinunziare ag i effetti ca
ratteristici d'nrifl scrittura a volte 
tanto co'orlta t spesso tanto sotti e 
e allusiva, appoggia il te.-to de.l» sue 
note psicologiche, offre alla b*:tuU 
6Crttte il «senso di quella parlata. 
creando cosi una suggestione che ten
de as-s,i! b;ne 11 caratare di qiip''a 
che chiamiamo '• atmosfera • de! tea-
tio di Céchov 

• * • 

A.tre. s'Intende, le difficolta che r\i 
incontrato 'a Lombardo-Radice in 
questa traduzione che Einaudi pub
blica ora di tutte le tragedie di So
focle. I! problema della traduzione 
del cl.-#5icl è. per quanto si riferisce 
ai tragici greci, quanto mal preoc
cupante. E' evidente infatti che nel a 
misura in cui Io traduzion •. parti
colarmente di testi cosi lontani come 
linguaggio e come sostanza dramma
tica da quelle che sono le .strutture 
psicologiche del teatro contempora
neo. e de suo traduttore più d i e de: 
suo autore, noi abbiamo per anni 
dato opere di Romagnoli, più che 
d'Eschl'o o d'Aristofane di Biscione. 
più che di Sofocle o d'Euripide. 

La necessità, quindi, d'una tradu
zione modem* di questi trsti e pari 
•al perlco'o di avere delle tracedie su 
«argomento- di Sofocle .•>ciitte da 
un mediocr? traduttore invece chr da 
un poeta. E" pei questo che. a pitt<» 
le traduzioni di Manara-Valgimici. 1! 
cui pregio essenziale e- di i (costruii e 
11 clima tragico su un'approfoci'llta. 
minuziosa Indaeinc filolofica, letir--
ra'lsslma. i maggiori risultati vanno 
aU"« Edipo re. tradotto da! Quasimo
do < appailo nel'a • Pegaso teatrale • 
di Bompiani dove è ìaccintilo vera
mente l'equilibrio fra la forma rstre-
ninmente moderna, vibrante del ver
so. e la complicata euritmia del Y>i I-
einalf greco che si avverte pi esente 
come il contrapounto d'un poz-zo s in
fonico. Cito, ad esempio ci u timi 
versi de! IV episodio quello lo cui 
Edipo conosce finalmente la verità -

Ahimè, ahimè! Ora tutto e rhtnro. 
f) Iwcc, ch'io ti veda per l'iilllvin 

|i ol'a. 
io che «ono tinto da chi non drvero 

[nascere, 
io che mt smio unito con c'u non 

[doi ero unirmi 
io che h«i ucciso chi nort dorerò 

^uccidete. 

La cadenze. modernissirnH. di que
sto finale (viene fatto di pensare pure o Buenos Aires. Quattro passi 

tra le nuvole — chr ha aiuto acco- L?:1?1 d l " U o m i n ' vuoti •> non ab 
glienze pari a Vivere in pace — 
tiene il cartellone da dodici setti
mane. 

In questo quadro ecco però una 
stridula nota discordante: Sciuscià quello d'un traduttore, per 
è stato proibito. Questo film, che 
si annunciava col titolo Lustrabota.-.. 
e per il quale era tale l'aspcttativu 
che i biglietti si rendevano con 
quindici giorni di precedenza, non 
ha potuto nemmeno essere proiet
tato: il o iorno fissato per la prima, 
la stampa rese noto che - in seguilo 
ad amichevoli suggerimenti della 
Ambasciata d'Italia -, secondo la 
quale questo film - non riflette fe
delmente la realtà dell'Italia del 
dopoguerra -, la proiezione ne ero 
rimarla sospesa. Questo accadeva 
il 12 -maggio, forse la data dict 
qualche cosa. Non volevo credere 
ai miei occhi che leggevano. Sperai 
fosse una falsa notizia, e nei giorni 
successivi cercai nelle pagine cine
matografiche dei giornali. Di S c i u 
scià più Tiirnfr. 

ATTILIO D.ABIM 

U v e l l o di taso degli a traardiatr i proUg«ai s t l di « S c i u s c i à * 

bandona. come si vede. !a terribite. 
fatale tragicità della rive.azlone 

Questo vuoi dire i c m p u c m e n t f 
s'Intende, che preferiamo, in ,|nea di 
massima i! lavoro di un poet • a 

-crupo-
Jo^o « f;dc!e che MA: ina non vuo 
dire affatto che i! lavoro de! a I-orn-
bsrdo-Radice sia inutile Esso eiiwvfc 
semmai a confortarci che '«tten/lo-
ne ai cess ic i , non solo da parte de
gli studiosi. 6i va facendo semnre più 
vjvo. se un editore si assume il com
pito di pubblicarne traduzioni iom-
p'e;c. in una veste che fa onoic a! 
l'autrice « a'!a Ctìia Einaudi Clrcs 1 
merito delle versioni contenutevi UM 
esarae dettagliato, quale l'impefrm 
posto ne! lavoro richiederebbe ci 
porterebbe troppo lontano Oecorreia 
limitarci quindi a del'c considera
zioni più generali che possiamo ria». 
sumere cosi: una ottima ste.-ura rit
mica e un'eccellente linea de verso. 
una fedeltà appassionata e ngo-o»* 
all'originale che * in ogni ca<o «eer.o 
d'umiltà e dl coscienza: uno .-car.-o 
vigore teatrale tropoo spesso affidato 
alla suggestione lirica, più tenue in
dubbiamente dell'originale. Il ptir'n 
più riso'lo è certamente 1» parte re
lativa a| cori, particolarmente quel i 
d» !'• Antigone » e del'c • Vergini 
trachjnie • dove la Lombardo Radi
ce ottiene pagine che possono rs«e-~ 
considerate fra !« mlij'iorl de' e ie-
centl traduzioni classiche. 

L. L. 

Il Decreto ti. 62 
non è più in vigore 

non risponde più ai nuovi cr 
informano Im disciplina sulle t" 

In merito al nostro corsivo pubblicato 
ieri ri piene comunicato che il Decreto 
n. é2. al quale facevamo riferimento 

riferì (he 
sonoemioni 

proposta dalla nuooa Direttone f.enerale 
Sembra inoltre ette otti stesso una <oni-
missione di registi, autori, attori, min i 
e tecnici $1 riunisca per discutere un 
nuooo schema dt sovnennom statati rhe 
dovrebbe estere intesa a favorire parti
colarmente quelle ini native tendenti a 
dare al nostro teatro un carattere di 
stabilità nrfanittatina e di tannila ar
tistica. Prendiamo allo della nottua e 
speriamo che ad essa setnatm fatti tali 
Ha chiarire la finora ingarbugliata fac
cenda. (I. 1.). 
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