
ILLUSIONI 
FEDERALISTICHE 

di PAOLO ROMANO 
Il carattere c o m p o s i t o e mecca 

tur is t ico de l l 'a t tnule m o v i m e n t o 
federal ista a p p a r e c h i a r o dal l 'ul
ti ma pu 1)1)1 in i / . ionc che e.s<o ha 
i-iirato: la raccol ta di scritti di 
\ a r i untori , i ta l iani e stranieri , 
che Millo il t i tolo di Federazione 
europea è stala edita nel la co l le 
z ione e O r i e n t a m e n t i » de I.a N n o . 
va Italia di Firenze . 

In p iccolo , c i o è in una sempl i 
ce e l imitata puMi l i cn / ionc , si 
rNpeevhiu qui lu cotuposi / . io i ic del 
iuo \ intento lut to (p iaulo . Vi sono 
oggi H**I federali>-iiio d u e gratuli 
ca tegor ie : jrli ingenui e i conser
ta toc i . I primi sono tali p r o p n o 
in cpianlo non sj a v v e d o n o del 
g i o c o d i e i n c o n s c i a m e n t e fauno 
a i c o m p a ^ n a i i d o s i ai s e c o n d i : que
sti. invece , s a n n o b e n i s s i m o d o v e 
vog l iono a ri i\ a re. e p u n t a n o oggi 
sul la f e d e r a / i o n e europea come 
su l lo s t r u m e n t o a d a t t o a crt'stal-
l i / / a r e , in m o d o da renderla in-
fi i ingihi lc , tpiella Htit. i / intic noli-
tira c o n s e r v a t r i c e che , nelle sue 
l ince general i . TKuropa CIMIOSCL 
non da oggi so l tanto , po i ché è pa
cif ico c h e le due guerre 'mondial i 
s o n o state preparate , org imi /z i i t e , 
d irette e s frut tate da l l e \ c e c i n e 
c lass i d ir igent i c«mser \a tr ic i c h e 
s o n o ni potere (piasi in ogni pae
se d'Kuropa. 

Il pr imo tra ì sagg i raccolt i in 
q u e l l a pulililicu/.iniu- verte su < l .e 
r.'irioni foudameut i i l i del federa
l i - ino e u r o p e o >. ed è opera del
l 'o landese Henri Briignwins. S e 
c o n d o q u e s t o autore , l 'Kuropa si 
d -ve federare perchè , a v e n d o ini-
p c s c i u d i l i i l e b i s o g n o clvpli a iut i 
amer ican i , devi- d'altra p a r i e sol-
t arsi „ | | , | d o m i t i a z i o n e degl i Sta-
ti I niti . e c i ò p u ò più f a c i l m e n t e 
u'iita t h e d iv i sa . A t t e n z i o n e : per 
B - i i g m n n s uno dei pericol i mag-
}."ori p r o v i e n e finirli a n t i c o m u n i 
sti. i qual i « sacr i f i cherebbero « 
(•'!<>" legircro la propria l ibertà «e 
^ t into a m e r i c a n o li s a l v a s s e d.d-
r i n c u b o del la r ivo luz ione >. Olin
o n e , conc i u d e n d o , s e m b r e r e b b e 
t-'ie in Brugnini is il f edera l i smo 
«bil ia un sensi» di resistenza a l l e 
p -css ion i a m e r i c a n e e a l l 'ant ico -
'mut i smo p r o g r a m m a t i c o , ind iv i -
d i a t o c o m e il fat tore più per ico
loso delln s i t u a z i o n e e u r o p e a . Mn 
uni la u c e n a c a m b i a : l 'Autore ri
c o n o s c e c h e « per In prima volta 
nel la storia » è propr io l 'Ainericn 
c h e fa a p p e l l o a noi p e r c h è c i 
feder iamo. D u n q u e , la federaz io 
ne europea è ogg i voluta dagl i 
a m e r i c a n i , i quali chiederebbero 
ila noi Iti costruzione di qualcosa 
che servirebbe n resistere alle loro 
pressioni. V' q u e s t o poss ib i l e? E* 
c r e d i b i l e elio. gif ttmvricani arano 
cosi infrenili? 

Q u e s t o è il c i r c o l o v i z i o s o cn -
t ' o cu i si a g g i r a n o i federal is t i . 
n i n n i l o s o n o in b u o n a fede: e 
q u a n d o s o n o in b u o n a fede po«-
5"iio a n c h e i l ludersi — c o m e di
m o s t r a n o di fare l o stesso Rrug-
rnans e In labur i s ta W o o t t o n — 
c h e la federaz ione .sarebbe un 
p isso sulln via del s o c i a l i s m o , o 
; ' ' m e n o di quel s o c i a l i s m o a iutac -
m i n t o e ili s t n i n o s a p o r e c h e è il 
1 ib i ir ismo. C'è in «mesta s p - r m i -
/ i una spec i e di v i s ione palinu'c-
•'••li<n. c h e è del resto c o n t m d d e t -
I i d i l l ' i l lu s io i i c o|>posta. di poter 
o n c ì l i a r e a l m o v i m e n t o federal i -
-• » i più divers i or i en tament i po
lit ici . 

V. qu i . n q u e s t o propos i to , c'è 
ila o s servare c h e s' inserisce nel la 

. i 'usuine «lei f e d e r a l i s m o un ele
m e n t o t i p i c a m e n t e m e c c a n i c i s t i c o : 

V ' i e l l ' a m o r c deg l i s c h e m i astrat t i . 
c l ic è cos ì t ip ico delln menta l i tà 
,- ng losnssonr . ha finito per a v v i n 
cere gl i a n t e s i g n a n i del m o v i m e n 
to ni m i t o del la t f ederaz ione » 
i o n i e i s t i tu to g i u r i d i c o , f a c e n d o 
d i m e n t i c a r loro qua l s ias i prcoc-
i up. iz innc s o s t a n z i a l m e n t e pol i t i -
i . i . S o l t a n t o q u e s t o (e l'orient.i-
m e n t o di un a n t i c o m u n i s m o pro-
gr . immnt ico) p u ò s p i e g a r e c o m e 
un Alt iero S p i n e l l i , c h e in nitri 
tempi mi l i tò in mi par t i to or i en 
tato in «eit»o r ivo luz ionar io , si 
ritrovi b e n e in c o m p a g n i a dei tan
ti conserva tor i del ^IIII m o v i m e n t o 
e non senta l'nviiirilo di p u n t a r e 
su una certa « N t c m n / i o n c g iur i 
dica de l l 'Europa , i n d i p e n d e n t e 
m e n t e diti contenuti» po l i t i co e s o 
c i .de c h e lo s c h e m a c o n s e n t e fa
c i l m e n t e di prevedere . 

P o s s i a m o a n c h e lasc iare il g ior
nal i s ta a m e r i c a n o Strri t a f ferma
re c h e i govern i « si s o n o is t i tui 
ti » e perchè le pass ioni deg l i uo
mini non si c o n f o r m a n o a l l e es i 
g e n z e del ln rag ione e de l la g i u 
s t i / in senza c o a z i o n e >: ma '••»!* 
c'è b i s o g n o di essere m a r x i s t i per 
sent ire l 'assurda e a n a c r o n i s t i c a 
as trat tezza di una s i m i l e i m p o 
s t a z i o n e del p r o b l e m a p o l i t i c o d.-l-
lo"Stato F perc iò p o l i a m o a n c h e 
lasc iarg l i l ' i l lus ione c h e f o r m a n 
dosi una «• un ione » e non una 
» lega ». a l la cucirti / i o n e dei go
verni si so^iituisea una cos truz io 
ne dei po|M>Ii: noi s a p p i a m o <he 
la f e d e r a z i o n e na-cvrt't»Ì»c o s t r u i 
t i ar t i co lo per ar t i co lo dai c o v e r 
ai de l l e c las s i d ir igent i d'Kuro
pa. Ter esse . ftirr \A f ederaz ione . 
nel le a t tua l i c o n d i z i o n i po l i t i che j 
del c o n t i n e n t e . significliercbl»e fis. 
«are una s trut tura c o n s e r v a t r i c e 
g a r a n t e n d o l a in m o d o piti «a ldo 
c h e non sia ora d a l l e m i n a c c e di 
ogni pro?res<o d e m o c i n t i c o e p«i-
polare. C h i u n q u e *ia riina*to fe
dele al le a sp i raz ion i r ivo luz iona
rie c h e in tutte le s u e fa*i h a n n o 
a l i m e n t a t o il mig l iore ni i t ì f . i -c i-
- m o . non p u ò ogg i essere federa
l ista. 

Ver.'» è c h e r ivo l l i / innar i non 
potreb!»et.» definirsi quei l i ' u i r i - l i 
c h e si»no nel m o v i m e n t o tra i 
princip. i l i sostenitori e c h e t r o i a 
n o qua che rcM-len/a Ira i loro 
leader s di part i lo , ora al potere, 

per pure ragioni di p r u d e n z a go
vernativi! . S t r a n o s o c i a l i s m o , il 
loro, di c u i si p u ò qui a v e r e un 
e s e m p i o nel s a g g i o de l la Woot
ton: il s o c i a l i s m o di c h i non mol
lerebbe a nessun p a t t o un impero 
co lon ia l e da s frut tare , e già pen
sa al la m i g l i o r e s o l u z i o n e da dare 
a l l 'asset to c o l o n i a l e pei s a l v a r e 
c a p r a e c a v o l i , c i o è la facc ia fe
deral is ta e la sos tanza imper ia l i 
sta (questo problema è qui ulTroti. 
tato da un al tro inglese , N o r m a n 
l i c n twi c h . s e c o n d o il q u a l e a l la 
-oluz.ione di esso p o t r e b b e r o dare 
notevole c o n t r i b u t o gl i o landes i , 
che < sono riuscit i a creare c o n 
dizioni s t r u o r d i n a r i a m e n t e felici 
nel le Indie »!). 

E infine b i sognn dire q u a l c o s a 
su quel la c h e è forse l ' i l lus ione 
m a g g i o r e : c h e In federaz ione g a 
rant irebbe In pace . Qu i si potreb
bero ripetere, a d a t t a n d o l e al fe
dera l i smo , le paro le c h e la W o o t 
ton a d o p e r a per il s o c i a l i s m o : 
« l'idea c h e si debba r a g g i u n g e r e 
a n z i t u t t o ' i l f e d e r a l i s m o e c h e , fat
to c iò . tutto q u a n t o c o n c e r n e i 
rapport i in ternaz iona l i si s i s t eme
rà da sé. è una idea c h e ignorn 
le lez ioni del l 'esperienzi i » e. ng-
ir i imgiamo noi, del buon senso . E* 
un' i l lus ione c h e p u ò essere trun-
q u i l l n m e n t c nutri ta dn c h i , c o m e 
l 'Autrice di q u e s t o scr i t to , resp in
t e le s p i e g a z i o n i e c o n o m i c h e del
ln guerra e trova i n v e c e s o d d i s f a 
cente In teorin p s i c o p a t i c a c h e le 
guerre s c o p p i a n o p e r c h è « neuro
pat ie ! e br igant i s ' i mpndr on i se o -
•ii» del potere e a g i s c o n o nei rnp-
oort i in ternuz ionnl i >! Ma In reni
la è m o l t o d iversn . ed è c h e la 
federaz ione d i v e r r e b b e f a c i l m e n 
te, nel le present i « ( indiz ioni del 
m o n d o , uno dei p iù forti e l e m e n 
ti di guerra . In p u n t a o r g a n i z z a t a 
m i l i t a r m e n t e d a g l i Striti Unit i 
nella loro pol i t ica n i i t ì sov ie t i cn . 

I . 'nccei it i i i izione del fosso che 
«livide a t t u a l m e n t e ' i d u e m o n d i 
'•osiddetti « o c c i d e n t a l e * e « or ien
tale » c h e la f e d e r a z i o n e p r o v o 
c h e r e b b e V di c u i ha scr i t to T o -
•'li.itti in un recente ar t i co lo p u b 
b l i ca to da Vl'iiità mi pare qu ind i 
un a spe t to di ques ta renl tà: per 
le sue orig ini In f e d e r a z i o n e non 
potrebbe essere c h e un b l o c c o di 
guerra . 

N é soc in l i sn io né paci f i smo, d u n 
q u e . mn raf forzamento d e l l e di
s i l e c o n s e r v a t r i c i e a d e g u a m e n t o 
i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o ogn i m i n a c 
cia di rottura del b l o c c o reazio
nario . Q u e s t o , e non nitro, sareb
be la f e d e r a z i o n e europea da far 
nascere , su c o m a n d o di T r u m a n 
e "dì" Mnrshhlf, per o p e r a " d e i D e 
Guspcrj e dei Marra*. 

LEA LEONARDUZ7J è una giova ne recluta del teatro di rivista. Ha 
decìso di dare battaglia a l le « più up girl? », que l l e ragazze, per i n 
tenderci, che infestano le copertine dei giornali a rotocalco con un 
eterno sc iocco sorriso su l le labbra. Francamente , ci sembra che abbia 

tutte le possibilità per riuscire . 

LETTERA DA MILANO 

Xe mani sporche 
sono quelle di Sartre 

"Coiiiuii'st',, (la operetta nella eomniedia presentala al-
r^Odeou,, -* Una storia ili una banalità sconcertante 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
' MILANO, genna:o. 

E' noto che la Chiesa non ha 
potuto fare a meno di mettere al
l'indice il filosofo degli invertiti. 
Bene . Ma ciò non ha impedito al 
Minc.ulpop democrist iano di M>V-
venzionar* la compagnia che si è 
assumo il compito di poi tare a co
noscenza degli italiani l'ultima azio
ne sporca c'cl signor Sartre. Il qua
le con ruli inia commedia. « Le ma
ni sporche.., si è imbrancato nei 
bassi servizi del l 'anticomunismo 
spicciolo, commerciale . 

« Le mani sporche », attesta an
zitutto la incipiente involuzione 
del l ' intel l igenza di Sartre: è una 
povera cosa piatta e bolsa «enche 
la recitazione, d'altronde è stata 
p ie tosa) ; lina commedia costruita, 
non con l'arte ma col mest ic i e, su 
fatti inverosimil i e su assurdi psi
cologici , mediante frusti schemi e 
personaggi di legno. Ne l primo 
quadro Ugo , scappato dal carcere, 
ad Olga che gli chiede come sono 
andate le faccende, risponde: — ora 
te lo racconto —. E la commedia, 
fino all 'ult imo quadro è il racconto 
di Ugo. Ora. quando uno deve ri

teatrale e cinematografico, e che, 
comunque, è stato, di recente, ri
preso magistralmente da altri iSa 
lacrou) è già fallilo in partenza. 

Si aggiunga che Ugo i acconta an
che quel le cose che non sa, che non 
seppe mai, e che, se le avesse sa
pute, avrebbero fatto prendere. 
prima e tlopo del racconto, un'altra 
piega al dramma. Svista degna di 
un principiante. 

Roba da « gangsters » 
L'azione — ascoltate — si svol

ge fra appartenenti al partito co
munista in lll iria, un i m m a g i n a n o 
paese balcanico, durante la guerra. 
Ma vi assicuro che. se ambientate 
la commedia a Chicago, adattando 
le battute, la commedia resta per
fettamente in pieni e se ne può 
trarre un film di gangster*. Questo 
fatto di presentare un partito co
munista come un mondo di RnnR-
t-ters, in cui il capo di una gang 
mira a far fuori il capo di un'altra 
ixang, e poi si cerca eli sopprimere 
l'esecutore materiale perchè non 
parli, rappresenta il fondamentale 
servizio sporco che la commedia 
rende ai degaullisti e C. in Kran-

correre ad un vecchio espediente eia. ai democrist iani e saratjattian 
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UNA CORRISPONDENZA SOVIETICA SULLA STAMPA AMERICANA 

Come iim/ioiiii il New York Times 
Coiti e #i cucinano le notizie - 01 nomini intorno a un tavolo - ha riunione (Ivi 
politici - La cravatta di Co mia ih/ in la par/ina e il discorso di Vìnci nsky in 24A 

Il N e w York T imes — uno di 
quei a laboratori * di cui i circo
li dirigenti denti Stati Uniti, da 
decermi si servono per modellare 
l'opinione pubblica del paese — è 
un "laboratorio* tecnicamente ben 
attrezzato, per il quale i padroni 
non les inano mezzi. Si sa che. at
tualmente, l'azienda non ha un 
prezzo commerciale: nessun mi
liardario sarpbbe in prado di ac 
quistar/a. Propria tipografia, una 
ricchissima rete di comtmicajioni 
dirette con tutto il mondo, pro
prie stazioni radio, cari esclusir i , 
centinaia di te lescr iecnt i , b i ldte-
!egrafl. appositi apparecchi che 
registrano senza interruzione tut
to ciò che in qualsiasi paese del 
mondo si emetta nell'etere. 

Alto f- sottile come un coltello. 
il grattacielo triangolare del N e w 
York T i me s .chiude la piazza Ti
me* Sanare al centro di Manhat
tan, a Nuova York. Ma il gior-

i i t i i t i i n i S»1 

INDONESIA — Mi li-da dì i n d i s e n e c<n i loro piccoli aostano d i 
nanzi alla sede del la Croce Rossa in segno di pro tc sU contro 1% scar

sezza di v iver] cui sono sottoposte dal reg ime imperial ista olandese 

naie non st /a qut. bensì in un al
tro edificio a diversi piani p o c s 
lontano- in una rinrza da!l'aspet
to poco edificante: nel grattacielo 
che dà su Broadieay e la l.ma 
strada, non vi sono che gli uffici 
di pubblicità del giornale. 

Attraversato {'ingresso basso, 
triste e male illuminato, prendia
mo l'ascensore e ci troviamo 'n 
una enorme sala aperta, nuda 
molto limile a un reparto d'offi
cina, In questa sala è disposta la 
redazione del N e w York Times . 
Tutta l'attrezzatura sembra fatta 
per ricordare che ti trort non in 
un centro intellettuale ove si ela
bora l'opinione pubblica, ma in 
una at tenda di t ipo particolare: 
in una offtcinu di idre conservate. 
fabbricate secondo le ordinazioni 
ricevute e buttate immediatamen
te sul mercato prima che abbiano 
a r m o il tempo d i ' m a r c i r e . " 

Dalla sala v ic ina riauona il tic-
cliettto delle telescriventi, che re
gistrano le notizie dalle cinque 
parti del mondo; si ode il rumo
re delle maethine da sciivere sul
le quali battono i reporter appena 
arrivati con le ultime nci-ità. La-
rorrno tn'ensamenfe gli operatori 
radio e gli inservienti del labora
torio fotografico. Tra i t a r d i de l 
la sala redazionalp passeggiano, 
senza fretta, come i capireparto 
in un'officina, i rari capiservizio. 
Tutto il processo produttivo fun
ziona a catena come in qualsiasi 
al'ra industria americana. 

Prodotti « semilavorati » 
Le notizie che arrivano conti-

rtnamente in redazione o per ra
dio. o diret tamente dcl 'e ninni dei 
numerosi reporter, vanno smista
te nei vari servizi: finanziario, af
fari, cittadino, sobborghi, interni. 
esteri, sport, mondanità, funera
li. ecc. Qui In materia primo 
r icere un primo controllo: le 
notizie che non servono al New-
York Times r a n n o a finire nel 
cestino, mentre quelle che pos 
sono in ìin modo o nell'altro 
essere nti'i venpono rapidamen-

UNO SPETTACOLO D'ARTE ALL'OPERA 

"Didone e Enea,, di Pur celi 
e r"Orpheus„ di Strawinsky 

Le composizioni di Henry Pur-
cell sono poco note in Italia. La 
storiografia ha parlato di lui come 
del mass imo rappresentarne della 
musica inglese e uno dei maggio
ri musicisti del XVII seco lo . 

Ne l 1658-89 Pu ixe l l compose 
- Didone e Enea ». il solo dei cir
ca cinquanta lavori drammatic i 
interamente musicato e pervenu
to a noi nel la sua integrità. Si 
tratta di un'opera-ponte, c ioè di 
una forma di teatro che ha già 
superato i l imiti de l la musica di 
scena e che non riesce ancora 
a stabilire una logica, stretta ri
spondenza fra azione e mus.ca. 
Poco più. cioè. di una - opera 
prima dell 'opera - v a l e a dire di 
un'opera ancora distante dalla 
conce / ione drammat ica di Gluek 
ma già influenzata dall ' intensa. 
espre5s.va arte d» Monteverdi e 
un pò anche dal la tradiz ione lui-
lista. Della scuola francese P u i -
cell prese, però , so lo gli e l e m e n 
ti vitali e c ioè :1 sen50 architetto-
noci del lo spettacolo, un po' ac
cademico e legato al le trad ?ioni 
drammatiche del teatro francese. 
ma anche basa lo sull'ordine, l'e
quilibrio. la nobiltà. 

L'opera di Purcell 
Purcell va quindi co l locato al

la confluenza de l l e var-.e corren
ti musical i europee de l XVII se
colo . La sua esperienza teatrale, 
di cui egli per r-rimo avvert ì tut
ta l'importanza a giudicare dalla 
i n e t s « m t e ricerca di una soluzio 
ne -'ibreUi>t-.ea - «Egli mus ico 
Shakesne&re. Molière, si isp rò ai 
sogeett i storici nazionali o della 
ant'ch. 'a classica» non è decis iva 
per la storia d*' melodramma, ma 
vale » fi«sarr la r'**a di nascita 
drll\>r>e.-a in InaKlterra. 

Sul p iano più squis i tamente 

musicale , - Dfdone e Enea • ha | Aurei Milloss. La re^ia di Alber-
ben altra importanza. Quest 'ope-j to Lattuada ci è sembrava otti-
ra potrebbe chiamarsi « d e l l a sem
plicità e del l ' intensità e s p r e s s i v a » . ! 
Semplic i i mezzi strumental i im
piccat i dal l 'Autore: un'orchestra' 
l imitata a due «ar t i di v io l ino , ai j 
bassi e al cembalo . Intensa, per-i 
meata di nobiltà e di patet ica! 
espress ione. la musica . Il solo s en - ' 
t imcnto dominante , in fondo, il 
dolore «ria cui una sola corda in 
vibrazione) crea fin dall ' inizio del 
pr .mo qu?dro un a'onusfcra parti
colare sulla quale sono tessute le 
mirabil i - a r i e - , i brevi concer
tati costruiti su contrappunti cle-
mt-niari. i robusti recitat ivi . S i 
arriva co> alla scena tinaie, quel 
la de l la morte di Didone; s tupen-; 
da p;^:na fra le p-.Ù intense ed e-
levate di tutta la l e l t ers tur? musi
cale. Poi la chiusa del l 'opera, ac-j 
compafmata dal l 'oszuramento pxo-j 
jjrcs«ivo del la scena, e mirabi l - ! 
mente annunciata da pause del- ' 
l'orchestra che a poco a pccoj 
«•«urisee il suo dire, p iccolo c?- ì 
polavoro di invenzione e di cffi-l 
CACI a drammatica. I 

L'al lest imento d: - Didone e \ 
Enea- è stato pregevo l i s s imo sot 
to tmti gli aspetti . Abbiamo amnv 
rato uno «nettatolo curato, con T > 

ma per l'ordine e la compostezza 
del la dinamica de l palcoscenico 
e per talune composiz ioni plasti
che di elevata ispirazione classica. 
Bel l i ss imi per l ' invenzione e la 
realizzazione cromatica le . v e n e 
e i lussuosi costumi di Fabrizio 
Clerici. 

Altrettanto b e n e le luci di Et
tore Salani, prezioso col laborato
re del C e r i c i , nonché la direzio
ne del le macchine d i palcoscenico 
affidate a Per ic l e Ansaldo. 

Completava lo spettacolo il no
v i s s imo bal le t to - Orpheus ~ di 
Strawinsky . 

L'« Orpheus « 
L'ultima composiz ione de< cele

bre musicista non ha completa
m e n t e soddisfatto Francamente 
prefer iamo lo Str«wn<ky di - Pe-
trouska. . . o di ~ J r u d* C a r t e s -
o d - Apol lo Musagete - Ne, o 
- Orpheus - manca forse un chia
ro indirizzo programmatico , c ioè 
sti l istico, tanto evident i sono le ri-
min'.secnze di musiche e maniere 
dfI!o stesso Autore. S i tratta co
m u n q u e di un'opera pregevol iss i 
ma e le nostre r iserve vanno mes
se in relazione al le grandi po«si 

teri d' insieme, in tutte l e suep?rt i e ) bì ' i tè del musicista. 
realizzato in una cornice di notcv 
le e levatezza artistica. La par'e 
mu«:.?a!e ha rvuto in Gabrie le 
Sant ini un interprete scrupoloso 
e atterto. impeccabile ne l lo stile. 
Otttmo il canto di Giul ie t ta Si-
mionato. «ma resa le Didone dalla 
v o c e calda e robusta. Anna Leo-
nell i «Bclinda> Gilda Alfano Ma 
Macai Mar'o Bornie l lo «"Enea* e 

Le danze di Milloss sono stjitc 
beno realizz.i'e da A'.tilia Radi
ce. da Guido Lauri. F i l iopo Mo-
rucci e dal Corpo di Ballo. 

L'orchestra ha suona'o sotto la 
ott im? direzione d: Giuseppe Mo
relli . 

Il pubblico ha dimostrato di ap
prezzare l ' importanza delJ'aw«~ 
n imento d'arte, sopratut'o p«.-. la 

tutti gli altri. Mpunifici i cori rappr. Mrn*a»-ione del l 'opera di 
istruiti con grande cura da Tul - | Furcel l tributando app'ausi »-->• 
l io Boni. I lornsi a tutti i bravi «ntemrrii e 

La parte vis iva ha ugualmente I c ' ^ b o r a t o r i 
di J soddisfatto. Sugges t ive le danze dil B R U N O SCANfrERLA 

i" trasformate in prodotto se
milavorato. Fra quindici, ren'f 
minuti la notizia che ha subirò 
una prima redazione passa all'ul
teriore lavorazione: r i e n e tra
smessa ad un gigantesco tnuolo a 
forma di ferro da cavallo. 

Qui è il centro di direzione del
l'enorme redazione- tre redattori 
dell'informazione: uno ver la cro
naca cittadina, uno per la crona
ca interna del paese, uno per la 
cronaca internazionale, affiancati 
da fil aiutanti , tutti vecchi m e 
stieranti capaci di capire a volo 
1 desideri dei propri capi, cuci
nano tutta l'informazione che ra
ra servita ai lettori del N e w 
York Times . 

Come nasce il « pezzo » 
Nei giornali americani i « p e z 

zi » sono costruiti in modo parti
colare 71 loro contenuto es scn ì in -
le l'iene espasto nei titoli. N^lle 
prime righe, composte in caratte
re più grande, il contenuto rfel'a 
no'izia viene dato un po' più per 
esteso. Nelle seguenti, composte 
in carattere pili piccolo, si danno 
ulteriori particolari. Finalmente 
ftp; resto del testo, composto in 
carattere ancora più piccoln, j ci ,-
pono esposti tutti i dettagli delle 
faccenda. Secondo il desiderio e 
il t empo di cui dispone, il let
tore leggerà solo il titnlo, o le 
prime ritjhe. o tutta la co."r«.-fj«ot!-
denza. Le mansioni ri«»i l'dottori 
del l ' informazione e dei {OTO OMI-
tanti consistono appunto nel pre
parare. net dovuto modo, quei 
piatti niornaUstici che saranno 
sfornati pai al lettore. Essi devono 
ne{ temno pili breue riscrivere » 
materiali r icernfi . formulare i 
pezzi introduttivi, e fornire le 
corrispondenze di titoli urlanti. 
Oltre alla lavorazione tecnica de i -
materiali ricevuti, il loro compito 
prevede anche un lavoro molto 
più delicato e più complesso-, quel 
delicato r itorco delle frasi e delle 
espreMtinf che tanto sovente tra
sforma Vinformnzior.e in inganno, 
ma che modella l'opinione dei 
lettori nel senso voluto dai pa
droni del giornale. Tutti i redat
tori ed i foro aiutanti lavorano 
intensamente, senza levar il caoo 
dal tavolo. Sopra le loro teste. 
intorno a tutto il tavolo, si esten
de una piccola cnfeni mobi le di 
reatini d o r è ixtnno e finire i ma
noscritti pronti, che la catena 
porterà nclft-, sala di compos i 
zione. 

Vel frattempo, al terzo ninno 
d"Vo stabile, nel silenzio di pic
coli e comodi uffici, ri prepara
no i cosiddetti articoM redazionali . 
o editoriali che corrispondono agli 
articoli di fondo delta stampa eu
ropea. Nei giornali americani 
questi articoli venponn pubblicati 
nelte pagine interne, dopo le no 
tizie. e hanno to scopo di dare la 
interpretazione polìtica dcpU ai -
f i n i m e n t i corrispondente alla li
nea dei giorr.ale. Di questo la
voro di concetto si occupano al 
N e w York T'.m^« 16 redattori po
litici con a capo il noto fncn'l 
Sta' i Uniti) pubblicista Chnrre.t 
Maroes. I loro nomi non appaiono 
mai r»?le pagine del giornale poi
ché gli trlitnriali non sono fir
mati. Tuttavia sono questi «fiori
mi consigl i al lettor*» che danno 
if tono nl giornale 

1 redattori pclitici vanno al 
giornale aVe 11 antìmendiatie. 
Tutti i giorni si r iuniscono per 
•una br*»rp di*r-v*s:'on*" nlfa quale 
interviene di «olito anche H pro
prietario del N e w York Times . 
Arthur Sufzberoer A lutti gli al
tri membri de'la redizion*». anche 
ai oiìi re.»oonsa*)ili. l ' ingresso alle 
riniiont dei - politici - è tigoro-
ta:nente inibito. 

Gli «"fitorinli sono, di solito. 
mol to nreri- in una pagina ne en
trano da quattro a cinqv Sulla 
stessa paoina di solito rengono 
pnbbf-rafe rn.«segnf inferri* e le 
cosiddette - lettere dei lettori - . 
scelte appositamente per appoo-
oiare il punto di ri»M r*ef.'o reda
zione esvotto neolt erf-'for.'nlt. 

A disposi'ione dei rcdaVori cV. 
ni N f w York T;mrs. tin'oitimn bi
blioteca e un non meno ottimo 
ufficio di in formazioni e d> rita-
q'i. chiniiicto in gergo r<»rio?io-
n r V - rohifor'O -. e che ei'str dal 
giorno della fondazione del gmr~ 
r.alc .V«*/f» casseforti rle'"'"oM'n-
rio rr wioìif> conservati d'iti «rtt 
950.0OC nomini politici. letterati . 
arl'sfi ecc. Il culalooo drli'ufficio 

informazioni del pioriiale abbrac
cia 50.000 voci diverse. Tutte le 
informazioni necessarie renyono 
fornite ai redattori tn meno di 
un minuto. In quest'ufficio lavo
rano 24 persone, tra cui 4 gior
nalisti sperimentati. 

Diamo uno sguardo a come »t 
svolge la preparazione di un nu
mero del giornale. Alle 5 e 30 del 
pomeriggio appare il secondo so
stituto del redattore capo nottur
no Dopo a r c r dolo mia scorsa al
le informazioni delle agenzie e 
ai brevi riassunti preparati dai 
vari serriz i circa le not iz ie essen
ziali ricevute dai propri corri
spondenti, egli esamina le richie
ste scritte d"i rari captserin'zi cir
ca lo spazio che chiedono quel 
giorno. Alle 6 e 30 appare il r e 
dattore capo notturno vero e pro
prio: il signor Mack Cow, giorna
lista dal 11107 e .redattore di not te 
del N e w York T i mes ria 24 anni. 
Ascoltato il rapporto del suo se
condo sostituto, Mack Cow, arma
tosi di una stilograficu, armoniz
za le r ichieste dei rar i servizi con 
lo spazio disponibile. Determinato 
pressapoco il contenuto del nu
mero, Mncfc Coic con i tuoi aiu
tanti dispone il materiale, sce
gliendo quale debba nrpr più ri
lievo, quale meno. Le pagine suc-
cessive'* alla prima arrii'ano agli 
impaginatori con la pubblicità 
già disposta: 'a pubblicità, che oc
cupa negl i SUA circa la metà del
la superficie utile del giornale, è 
sacra, ha la priorità su tutto 

52 pagine in 34 minuti 
Partono finalmente per la tipo

grafia tutte le 5? pagine già im
paginate tn redazione. In tipo
grafia bolle già il lavoro a pieno 
ritmo: il giornale viene impapi-
nato alle 7. mentre alle 10,15 d e r e 
uscire la prima edizione. La tipe 
grafia è attrezzata secondo gli ul
timi ritrovati della tecnica: dal
l'impaginazione all'inizio della 
stampa passano in tutto 34 mi
nuti. La rotafirn può s lampare 
contemporaneamente SO pagine 
del giornale. La parola d'ordine 
redazionale, che dà l'importan
za a tutto il lavoro è * Ooni not i 
zia sul N e w York T imes ; nessu
na notizia senza commento ~. Il 
che. natìtraìmente, avviene solo 
per certe notizie. 

Infatti, per e sempio , durante 
le sessioni delle Nazioni Unite il 
N e w York Times non lesinava i 
particolari *»»! colore della cra
vatta del senetore Cbnnnllp o m i 
fiore chr portava rll'occh'c1!^ >f 
delegato britannico Shaircross . So
vente riportava per intero tutta 
una serie di interrenti ai vari 
comitati e sottocomi'nri. Ma pe» 
tm caso strano t discorsi del capo 
della defecazione sovietica Vi-
jcinski erano regolarmente igno
rati n ridotti e 30 righe in 24.ma 
pagina. . E. ciò che è più strano, 
lo stesso fenomeno si verificava, 

in Italia, ecc. Sartre alle avventu
re dei Riingsters <e del le donne ro* 
manticheggianti che vi si mescola
no) può aggiungere qualcosa di 
più. che nei film dei Bangsters non 
c'è: l'ordine di Mosca. Il co l to e la 
inclita reazionari sono serviti 

Ora, quel partito comunista del-
l'Illiria è proprio un partito comu
nista dfi opetetta. Se vole te saptre 
come ci credono imbeci l l i i nostri 
nemici, state a sent ire . Ugo, un 
giovane intel lettuale di buona fa
miglia, di tendenze più o meno tro-
schiste. anarchicheggiantè, venten
ne, conosciuto da tutti c o m e un cu
riosacelo ed un chiacchierone, è 
solo da un anno iscritto al partito 
e lo utilizzano come dattilografo, 
perchè nessuno ha fiducia in lui 
(come, del resto, non lo prende «ni 
serio neanche sua mogl ie . Jess ica) : 
ragione per la quale... ecco clic ì 
capi della fazione avversa a qual
siasi compromesso coi partiti bor
ghesi. su proposta di un'Olga, (ter
ribile e disciplinata rivoluzioni.via 
che ha del tenero per Ugo) affid-i-
r.o a lui — proprio a lui — un pic
colo incarico: quel lo di far fuori ;! 
segictar io del partito. Hoedercr. fa-
vorevo'e ai compromessi . Una baz
zecola. come vedete. E l loederer . ii 
grande e temuto capo, il quale ha 
sulla porta due guardiani co-i mi
tragliatrici e cinturoni, è così tan
ghero da prenderse lo senza Infor
mazioni; cioè, più precisamente. 
con le sole informazioni dei suoi 
ben conosciuti nemici . In quanto al 
revolver i due guardiani , nella 
perquis iz ione di rito, se la fanno 
fare sotto il na io da Jessica. In mo
glie di Ugo. Hoedercr. intanto, si 
affretta a mettere il ragazzo al cor
rente del più grosso segreto H«| 
momento, (il compromesso antina
zista con dei partiti borghesi) 
e. fino a quel momento , è vera
mente nato con la camicia, per 
chè Ugo. suggest ionato dal fa
scino dì Hoederer. non ce la fa 
n sparare. Sparerà, invece , più 
tardi, quando troverà sua mogl ie 
fra le braccia dei capo: il qua
le. come un pivel l ino. ha tliiitr» col 
cedere al bacio di Jessica, imaprir -
ciatasi di lui. Che succede, allora? 

Finale col morto 
U g o è condannato a cimine i n n i 

e. mentre è in carcere, quei furbo-
ni dei comunisti «li mandano cioc
colatini avvelenat i c h e eg l i fa man
giare, per suo conto, a un altro car
cerato, che muore. Dopo due anni, 
ecco, Ugo è l iberato e riappare 
improvvisamente ad Olga, la terri
bi le e disciplinata rivoluzionaria; 
sempre, manco a dirlo, innamorata 
di lui. Ma che è avvenuto , intanto? 
Che l'U.R.S.S. si è dichiarata favo
revole ai compromess i ; non biso
gna dire che Hoedercr fu ucciso 
per gelosia: bisogna valorizzarlo 
Tome un martire. Quindi , ad evi
tare che U g o parli e sgarri, due 
comunist i vanno in cerca di lui, 
per fargli la pel le . Olga tenta di 
salvarlo, dichiarandolo «r icupera
bile ... Ma U g o non ne vuol sapere; 
preferisce dichiararsi - irrecupera
bile ... e. da buon esistenzialista, 
farsi ammazzare. Bravo! E" il solo 
puro. lui. Tutti gli altri: sporchi. 

Che dire del l 'esecuzione? Ci 
mara. pensate, era Hoederer . l'au
stero e forte (secondo Sartre) capo 
del partito. Non tutti sanno che 
nel le v e n e di Cimnra K-orre s i n gii e 
d'aristocrazia papalina. Egli nacque 
il 19 lugl io 1891 da don Giuseppe 
Cimara. I.a guardia nobile al Va
ticano; per la sua dist inzione raf
finata. nel tempo del più svenevo le 
liberty egli fu definito « lord Brum-
mel dei teatro ». Ve lo immaginate . 
ora. il povero Gigetto. sciarpa al 
collo, un po' bullo romanesco (per 
darsi un contegno) diventare tm 
marxista e un capo, un vero uomo, 
di pens iero e di azione? 

Cortese fu ancor più isterico e 
inconcludente del suo personaggio 
Sbiadita !a Bagni in una carte cui 
non era adatta. Incerta la Paul. (Mi 
piacque solo, nella particina del 
vecchio reazionario. Mario Gal
l ina) . m 

Una Cosa stucchevole , credetemi. 
Alcuni applausi di brusadcl l iani . e 
di gente che pronunciava Sartre 
con l'erre moscia, si affaticarono a 
coprire i fischi La gran parte del 
pubblico usci sbadigl iando. 

« Chi va per questi mari... » 
Ed ora assodiamo b e n e questo 

punto; il s ignor Cimara. la s.gnora 
Bagni, il signor Cortese (che avreb
bero potuto rifiutarsi di recitare u n ! 
lavoro polit ico) e soprattutto il ca
pocomico della compagnia, che è 
anche esercente di teatro, hanno 
fatto, secondo il loro «tes^o modo 
di esprimersi , ridila pol i ' ica; hanno, 
cioè. vo lontar iamente affrontato 
tutti gli incerti e tutti i rischi del
la polit ica. Il giorno in cui fra que
sti incerti e questi rischi e; sarà la 
perdita della pazienza da parte di 

contemporaneamente , m tutta la i c c n t c c h e ^y^ n c l c a r n p o p o l l t : . 
stampa americana. Il che basta 
a dare l'idea di quar.to « obietf i-
va • e « indipendente » sia tutta 
la » grossa » stampa americana. 

U R I ZHUKOV 

co opposto non se ne merav-jplinn 
E. infatti, al mio pae^e «Xaooli» 

si dice; chi ra per qi;exti mari qua
tti pesci piglia. 

G l f l . I O TREVISANI 

. n r r . f : A R I A — l 'na ragazza della organizzazione uiovanlle - Srpti-ni-

I v r i y i h e » offre al compagno f>inrgi«#*Dimitrov un raratterKtco don.» ! 
bulgaro, in occasione del Con greaao del Parl i lo comunis ta 

LA Filili A limili MAXI) MI 

Il Ili! 11.1 Ilo 
r 

Oh 1«11M \end:tr!ce di ballane 
mogftd's 'itine, inotj.id bciune! 
Sempre. 
la tua vision ini turl-crn la mente 
Ix-llti fra mille 
oli venditrice dì banane giallo ! 

'cnrol H.iti.ii'c! H'iiiane! 
Ida una canzone s<>i rersini del 

scc. XX). 
Le (lunarie, tn Ualiu, portano 

s/ortiinn in gerarchi. Ci fu un 
tempo, nel losco rcii'entiio anda
to, in cui fan tare ca i cru i che 
avessero come lema brmai't- o 
bellini.eri era r i f iuto, h. qvesin 
perche a imo dei maggiori </i u -
chi del rcfjime. un quadrami un . 
se ben ricordo e ia capi'ato mi 
grosso Miiortuu.o huiuuiii'! o. 
Oggi ci risanila, più o meno Tu: 
un po' non si poli:; un nomimi re 
fa parola • b.inana , nei p r o s i di 
una camu-netta delia (fiere .sen
za .sentii si salire sulle senrpt mi'i 
riioln a yoiiniip p'eiic hiiicinftì a 
sc.ssau'R (ill'orn e .sentir»- .Oci-
mnrcnrr sul capoccione una lui-
.sfonnta mentre tuia roca cuce di 
brigadiere ti /iuta nelle orecchie: 
•• Circuiate, sporche suvvci M\ e ... 
E lutili questo pei che l'ori Bru
sii sen, «• tttìsi'i,rctarto tigli t'.^'ni, 
non ci ha topato fate e mano
vrando carichi di bulimie come 
fossero bruscolini, ha /a l lo s: op
piare un putiferio del diarnlo c u 
riunioni ilei consiglio dei uiiuislri, 
lettere di protc.-'e di Meriagora, 
e ulti /mi l ionari bnuanieri licen
ziali per . scni'su ieiis;bili(ri .. per
chè non avevano capito che do
potutto, un •.ot'oseorctartn 'e un 
sofla.srprrfario e quando lui due 
che unii nave carica «li banane ha 
da essere appaltata a Tizio piut
tosto clic a Caio non è giusto pro
testare. 

La faccenda naturalmente ha 
fatto chm.-sxo. L'on. ftrinasca )ia 
.v.iltcfhitt) per rari piorm. parlan
do cont inuamente di banane: è 
stato chiamato in Consigl io dn Oc 
Gasperi il quale gli ha al:olo il 
pelo rimproverandogli la sua gol-
fogine. « Non sai nemmeno m a n -
pia re una baituiia s e i c a sporcar
ti - fili lia «(etto. Poi, però, liinpt 
a"nj farlo dimettere, ha diramalo 
liu bel comunicato alla strnupa in 
cui si dice che, si. Ir hautiuc »ou<> 
le banane e f/h appalti sono uii 
appalti , ma tutto sommalo il 1S 
aprile hanno vinto loro e qiiinrh 
le banane Brusnsca se le mangia 
come gli vare. L argomentazione, 
com'era da prevedere, ha subito 
persuaso tutti i oj'ornnlisti - nuli-
pc n de ri li ». E l'on. Brusasca è 
tornato, dopo qualche aitimi) di 
incertezza, a occuparsi di politica 
estera e di banane. 

F. runica (iil)pleura che c'è — 
in lui -- da prima, è che mai.re 
fino a qualche tempo fa i suoi 
impiegati Io chiamavano - ÌI na
no •• (data la sua statura) adesco 
invece Io chiamavo » il banano ... 

II 
6 6 i i ìente o n e s t a , , 

Oh che Tacila fe-O* 
6 \ e m i t « 1» « gente on<"«.t.i » 

(Inno parrocchiale r/fl 
scc. XXJ. 

Oh bianco flore 
con lo zeppo al contatore! 

(Inno so i i er s i to del 
• - . set: XX). 

Uno degli s logan dei Comitali 
Civici, prima e dopo il 18 apri
le, ju quello dei governo d e i l j 
gente onesta . 

Questo modo di dire, in poli
tica, corrisponde a quello chi m 
altri casi si adopera per In uuit
ile brulle, e senza nessuna qua
lità del le quali volendole in puni
che modo salvare si dice che .. bi, 
va bene, que l lo che vuoi, ma è 
un tipi, . . . Cosi e la «tona della 
- oeiife onesta -: una volta accer
tato che non era possibile ci ila
re le de/iiu^ioui più ucaaiii'c nei 
conjromi dei dirigenti della D.C. 
ì c o n n a t i civici tenfaroiio di lan
ciare la faccenda che .• si. MUmi
no preti, saranno venduti aj;ii 
amcriLiim, saranno incapaci, sa
ranno (asciali: ma e tutta .. ^cxie 
onesta ». 

E quando uno osservava: « Ma 
sono pieni di mil ioni .. gii :.»•.<••-
tori civici nsj jondevnuo con ful-
tro lu-.go comune: .. Meglio, cu>i 
non hanno bisogno di rubate - . 
E nudo come e andata. 

Dopodiché l'ACEA ha troiata 
un zeppo nel contatore di l'roin 
— ori. democrist iano — e a gente 
ha poi saputo che l'on. democri 
st iano Brnsnsra faceva il bnf>no 
nel succo di banane. 

Ma chi e qnc.-io l'roìa? La 
gale che non s occupa di c in t 
ino non lo conosce mollo. Ma il 
Proia ( che •• uno di quelli che 
non e minisi ro ma al quale i mi
nistri s: rivolgono dandogli del 
-tei- e chiamandolo -signore* 
e quandt gli tv'.efonano e tem
pre per chiederoì i un piacere; rra 
uoi'.ssiiiio riepli ambienti quat tn-
nosi fin dai lempi delle sanzio
ni. quando tiiltr starnili» taaìf m 
fiaba tranne i tipi c o m e Ini che 
con la jlorin dell'autarchia ' a i e -
vano v.i sacco di quatlriìié occu
pandosi di - proiiotti nnz ••uni: -. 

l'.'a celeberrimo. Quando s u " 
figlio (che adrsso e u.ia s, e<.« ui 
segretario particolare di Antltcot
ti) passava per \*~<n Veneto, /I.I 
d'allora 'a r.e>ire *i voltava € se 
10 indicaca al dito.- - Qael',u e un 
figlio di Proia » o.T«wanu. Saturai-
meiiic la ceiebritn di Proni e au-
incitata, dopo il 7* aprile. 

- Xon s; m u o v e foglia che Proia 
non vegl ia „ si d u e nryli ambien
ti rie' <~;rer;ia. Ed e (o* , nijaiii 
11 Giifio e anche chr olrc (J'v ]o-
g\ e il signor Pro<a non fa tauo-
vere ni r.iiucnn i coniatori irell« 
luce i -VC'- in, »'• m»ii vn-,i> Al
meno i osi ham-.o lonsiataw- dui 
at.cali dell'A*~"EA chr •ittiodullisn 
rif.ri db >s v.i:.-in-t<- m r a s i del de-
pittato della - j c.ite onesta - ',-ri,.n 
hn'tno tr'rrtr» :« /7I>I:II>T.: HÌIO 
dirrjim di s'vfe f 'liriche unir 
dt.zzmn di rcalCnf.agm elenrici 
e ima bat'crin di far tiriti i i in.'ri 
il 0O;>*Ct'/rr c<;ri u.« ii;,j i n i, Ci p 
po li renio n'i'is.ramcnlr. t.e'<ei-' 
ITimobilr (inacetito ni ini- . . .-e 
pr'aiirlo rcnT; i-l;:li\a5*. qunot, ,-< 
servono | c r p<i«;nrr n'ia ;r,r (Ir
mi se due o Ire-< n o °'r» a 
Ute»i;n 

N't'urnlmtli'.r lini Pro.ti i.ti.i 
c'entra nirii'.r Ci irir.iir/.«--et.h< 
auro . / ' «no «iiti'o e che U, »J,J 
camerieri tnlrtn itU- iifezin ni.'o -
/rr.'eìr. ìaln eii'r ).#•»•> dal''' MIU 
ti".-»*!'t>e the * -r i ' .1 •'•• < '; r f 
nirn"'- a nes.-uno. hn nirnnti, la 
legge \*-< Jcr rtsptii'n ve •.; j.-o-
rirone. '-/.e naturali,u-nu" .cm >jl> 
areva rh;i sto rut nie qiiuirhr «in
oliato ili 'ire il >jn-je t. rome pi»-; 
lei a rrt.rr il. » < • s'imCi, e"* I. i//i<,-
revole P.'IMO. <.UII\HI>,I;.II . uppar-
tienp al rango delln . ».*• u. 
onesta . . 
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