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ANTONIO GRAMSCI 
Dal s^slo volume delle opere 

di Granirci, « Letteratura e 
^ .'ta nazionale ». de! quale 
abbiamo già pubblicato nel 
nostro mirrerò d! giovedì scor
s i un ampio brano, stralcla-
n o ogc< per I nostri lettori 

s onesti tre ritratti di pungente 
nttuaHti polemica. raccolti. In. 
p'rrre con numerosi altri, nella 
nuprta se.-ionp del libro. « I 

. nipotini di Padre Bresciani ». 

C'iiscnnp Prmmlin' II Cadice 
irW-'-i pi in ifplìann fFclifrice l,i 
S A. f T.n Vocp ». Firrn7P. l ' i . ip 
conehittrle il npriorln nricriunno e 
o r i r i n n l e f lr irni t iv i tn del Prezzo-
l ini . rVIln srriifnrp mora l i s ta s em
pre in rnmnn'. 'Pi •r>CT r innov. irr 
e a m m o d e r n i rr 1* c u l t u r a i lnl in-
nn. d u b i t a clnnn. prpzzn' ini . e ( p 
ira in rri«i ». con n'H P l iassj f t -
r;o"?i<:sirni. fino n irnbrnnonrsi m i 
la rnrrpnrp trncli ' ìnnnlp p a IOC1.IT 
c i ò che aveva. v'Itinrrntn. 

t"n m o m e n t o deliri orisi p rat» 
premontato dn'ta lettarn «oriltn nel 
1°2"* n Piero Cobpft i Por min so-
riffa rìdili \pnti. ri"=tamnnfn n.-l 
V n ' - n i r " ' i , f ' p-~" . ' ' " •-•• - .» : . • ' 

ernte c h e la sua p o s i z i o n e Hi 
« -r<'"(tp'Mrp % • »• » un pi»' mi po
c h i n o lì). ritrlinrcn >. < Noti <;n-
rebbp nostro dovprp c'i premiere 
p a r t a * Non o'c nn.nlcl'p r i i« i c': 

ntrriosn lì). r?ì nnt tnnt iro iì). di 
mp«io (!). ne ' lo s p e t t a c o l o di nnc-
«fi riovnn» r':r « tanno ( n i n s ì »uj-
fi) fuori d'-lln lot ta , p n a r d n n d o i 
c o m b a f t e n l i p d o m a n d a n d o s i sol
t a n t o c o m e <i d n n n o i co lp ì r per 

confonders i con que l la c h e nei 
« P r o b l e m i del Lavoro > serve a 
indicare Franz Weiss e c h e ha sci 
punte . 

Per l 'Ansa ldo tu l io d i v e n t a e le
ganza c u l t u r a l e e l e t terar ia: l 'e
rudiz ione , la precis ione , l'olio di 
r icino, il bas tone , il p u g n a l e ; la 
mora le non è serietà mora le , m a 
"Irgunzu, fiore a l l 'occh ie l lo . A n 
che q u e s t o n t ( e s p i a m e n t o è g e -
Miitico, è una forma di c u l t o del 
oronr io « part i cu lare » ne l l 'ordine 
de l l ' in te l l igenza . una ester iori tà 
da s e p o l c r o imbianca to . D e l reslo. 
c o m e d i m e n t i c a r e c h e a p p u n t o i 
trcàtiiti s o n o s e m p r e stati maestr i 
di t e l e g a n z a » (gesuit ica) dì s t i le 
e eli l inpua? 

c h e e ppr c o m e ? ». T r o v a una so 
l u z i o n e mol to c o m o d a : «TI nostro 
c o m p i l o , la nos tra ut i l i tà per il 
m o m e n t o presente ed a n c h e per 
le c o n t e s e s tesse c h e ora d i v i d o n o 
e o p e r a n o , per il t ravapl io s tesso 

; nel q u a l e si prepara il m o n d o di 
vdoniani . non p u ò essere c h e que l 
l o al q u a l e ci s i a m o mess i , e c i o è 
dp-ch iar ire de l l e idee , di fare ri
s a l t a r e dai va lor i , di s a l v a r e , so
pra le lotte, un p a t r i m o n i o idea le . 
p e r c h è possa tornare a d a r frutti 
ne i t empi futuri >. Il m o d o di ve 
dere la s i t u a z i o n e è s t r a b i l i a n t e : 
« Il m o m e n t o c h e si a t t raversa è 
t a l m e n t e c r e d u l o lì), f a n a t i c o , par
t i g iano , c h e un f ermento di cr i 
t ica , un e l e m e n t o di pens i ero (!). 
un n u c l e o di pente c h e punrdi 
sopra apli interess i , non p u ò c h e 
fare del bene . N o n v e d i a m o tanl i 
de i mig l ior i a c c e c a t i ? Oppi tu t to è 
a c c e t t a t o da l l e fol le (!) [e al tem
p o de l la guerra l ib ica non era lo 
6tesso? Eppure a l lora Prezzol in i 
n o n si l imi tò a proporre una s o 
c i e t à di A p o t i l : il d o c u m e n t o fal
so , la l eggenda gros so lana , la su
pers t i z ione p r i m i t i v a v e n g o n o ri
c e v u t e senza e s a m e , a occh i c h i ù -
pi, e p r o p o s t e c o m e r imedio m a 
ter ia le e sp ir i tua le . E q u a n t i dei 
cap i h a n n o per a p e r t o p r o g r a m 
m a la s c h i a v i t ù de l l o sp i r i to c o 
m e r imedio apl i s t a n c h i , c o m e ri
f u g i o ai d i sperat i , c o m e s a n u t u t t o 
ai pol i t ic i , c o m e c a l m a n t e ag l i e sa 
sperat i . Noi p o t r e m m o c h i a m a r c i 
la c o n g r e g a z i o n e degl i A p o i i , di 
" c o l o r o c h e non la b e v o n o ". t a n 
to n o n s o l o l 'ab i tudine m a la ge 
n e r a l e vo lontà di ber le è e v i d e n t e 
e m a n i f e s t a o v u n q u e >. 

Un'af fermazione dì un gesuit i 
s m o sofistico s i n g o l a r e : « Ci v u o 
le c h e una m i n o r a n z a , a d a t t a a 

, c i ò , si sacrif ichi se occorre e ri-
nunz i a molt i success i es terni , sa 
crifichi a n c h e il de s ider io di sa
crifizio di e r o i s m o (!). non dirò 
per a n d a r e propr io c o n t r o c o r 
rente , m a s t a b i l e n d o un p u n t o s o 
l ido . cbil q u a l e il m o v i m e n t o in 
a v a n t i r iprenderà , ecc . >. _ 

• • * 
Giovanni Ansaldo. In nn pos t i 

c i n o a parte , nel la rubr ica dei 
Nipotini di padre Bresciani d e v e 
essere inseri to a n c h e G i o v a n n i 
A n s i l d o . E" da r icordare il s u o 
d i l e t t a n t i s m o - p o l i t i c o - l e t t e r a r i o . 
c h e gl i fece sos tenere , in un certo 
p e r i o d o , la necess i tà di « e s s ere in 
p o c h i ». di c o s t i t u i r e u n ' i ar i s to 
craz ia »: il s u o a t t e g g i a m e n t o era 
b a n a l m e n t e snob i s t i co , % p i ù c h e 
un'espress ione di un" f e r m o c o n 
v i n c i m e n t o e t i co -po l ì t i co , un m o 
d o di fare del ia le t teratura « d i 
s t in ta >. da s a l o t t o e q u i v o c o . C o 
sì l 'An s a ld o è d i v e n u t o la < S te l 
l a l a nera » drl « l a v o r o ». s l c l -

Curzio Mnlaparte. Il s u o v e r o 
n o m e è Kurt rJrich S u c k e r t , i t a 
l i an izza to verso il l»24 in M a l a -
parte, per un bist icc io c o n i B u o 
na parte. 

Nel p r i m o d o p o g u e r r a s f o g g i ò 
ii n o m e straniero . A p p a r t e n n e al
l 'organizzaz ione di G u g l i e l m o Lu
cidi . c h e a r i e g g i a v a al g r u p p o 
francese di Cini té di Henri Bar-
busse e al g r u p p o inplese del C o n 
trol lo d e m o c r a t i c o : ne l la c o l l e 
z ione de l la rivista del Luc id i in 
t i tolata « Hassegna (o Riv i s (a ) I n 
t ernaz iona le » p u b b l i c ò un l ibro 
di guerra . La Rivolta dei aunii 
muledetti, una e s a l t a z i o n e del 
p r e s u n t o a t t e g g i a m e n t o d i s fat t i 
sta dei so lda t i i ta l iani a C a p o r e t -
to. b r e s c i n n e s c n m e n t e corre t ta in 
s enso c o n t r a r i o nel la e d i z i o n e suc
cess iva e qu ind i rit irata dal c o m 
merc io . 

Il c a r a t t e r e p r e v a l e n t e de l S u c 
kert è u n o s f renato a r r i v i s m o , una 
s m i s u r a t a van i tà e uno s n o b i s m o 
c a m a l e o n t e s c o : per a v e r s u c c e s s o 
il S u c k e r t era c a p a c e di ogni 
s ce l l e ragg ine . Suo i libri siiH'/'/a-
lia barbara e sua e s a l t a z i o n e de l 
la C o n t r o r i f o r m a : n iente di serie» 
e di m e n o c h e superf ic ia le . 

A p r o p o s i t o de l l ' e s ib iz ione del 
n o m e s tran iero (che a un cer to 
p u n t o c o z z a v a con gli accenn i a 
un r a z z i s m o e p o p o l a r i s m o di 
p r i n c i s b e c c o e fu perc iò sos t i tu i to 
d a l l o p s e u d o n i m o , in cu i Kurt 
r C o r r a d o l v iene l a t i n i z z a t o in 
Curz io ) è da notare una corrent i 
a b b a s t a n z a d i f fusa in certi intel 
le t tual i i ta l iani del t ipo < mora l i 
sti » o mo ra l i z za to r i : e*si e r a n o 
portat i a r itenere c h e a l l 'es tero si 
era più onest i , p iù c a p a c i , p iù in
te l l igent i c h e in I tal ia . Q u e s t a 
< e s t e r o m a n i n » a s s u m e v a forine 
ted iose e ta lvo l ta r i p u g n a n t i in 
t ipi inver tebrat i c o m e il G r a z i a -
dei . m a era più d i f fusa c h e non 
si c r e d a e d a v a l u o g o a p o s e s n o 
b i s t i c h e r ivo l tant i : è da r icordare 
il b r e v e c o l l o q u i o c o n G i u s e p p e 
Prczzo l in i a R o m a nel 1924 e la 
s u a e s c l a m a z i o n e s c o n s o l a t a : 
e Avre i d o v u t o procurare a t e m p o 
ai mie i figli la naz iona l i tà intrlc-
S P ! » o q u a l c o s a di s i m i l e . T a l e 
s t a t o d ' a n i m o p a r e non s ia s t a t o 
cara t ter i s t i co so lo di a l c u n i g r u p p i 
in te l l e t tua l i i ta l iani , m a si s ia v e 
rificato. in certe e p o c h e di a v v i 
l i m e n t o m o r a l e , a n c h e in a l tr i p a e -
ri. In ogni m o d o e un s ° ? n o ri-
1' a n t e di assenza di s p i r i t o n a 
z i o n a l e - p o p o l a r e , o l tre c h e di s t u -
pidasrgine. Si c o n f o n d e tu t to un 
p o p o l o c o n a l c u n i : .rati corrott i 
di esso , s p e c i a l m e n t e de l la p ì c c o 
la b o r g h e s i a : (in realtà po i q u e 
sti s i gnor i . ess i stessi , a p p a r t e n 
g o n o esspnzi Imente a ques t i s tra
ti) c h e nei paesi' es«*»nzinlmcnte 
agr ico l i , arretrat i c i v i l m e n t e e p o 
veri , è m o l t o d i f f u s a e p u ò p a r a 
gonars i a l Lumpenproletariat d e l 
l e c i t tà indus tr ia l i ; la c a m o r r a r 
in € m a f i a > non è a l t r o c h e una 
s i m i l e forma di m a l a v i t a , c h e v i 
v e p a r a s s i t a r i a m e n t e sui grandi 
nroprie tnr i e sul c o n t a d i n a m e . T 
m o r a l i z z a t o r i c a d o n o ne l p e s s i m i 
s m o p i ù s c e m p i o , p e r c h è l e loro 
p r e d i c h e • l a s c i a n o il t e m p o c h r 
t r o v a n o : i t ipi c o m e Prczzo l in i . 
in v e c e , d i c o n c l u d e r e a l la propria 
i n e t t i t u d i n e o r g a n i c a , t r o v a n o p iù 
c o m o d o giuntrerc a l la c o n c l u s i o n e 
de l l ' infer ior i tà di un i n t e r o p o p o 
lo . per cu i non r i m a n e a l t r o c h e 
n c c o m o d a r s i : « Viva P r a n z a , v iva 
S p a g n a , p u r c h é se m a g n a ! >. 

Hi E! 
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rte di un commesso viaggiatore 
..*:iy Lomun, di professione com-

. I.OÌ.MJ viaggiatore, hu oltre sCssuntu 
unni Du molto tempo e rappresen
tante della ditui Wugner. Tutti i gior
ni della sua vitti sono possati in giro 
con l'automobile per la provincia, in 
cerca di clienti. Willy Lomun abita a 

jNcw York. In una casetta comperata 
a rate (come l'automobile, come il 

jfrigo:itero), sotlocuta in uno dei tanti 
cortili chiusi da grattacieli della me 
tropoll. Ha moglie e due llgll. Itiff e 
Gio. due rugu7*i che passano 11 tem
po andando a doniie e tacendo lo 
Bport. \V|!lv I.oman è un disgraziato. 
perchè nella bini vita non ha otte
nuto quel successo che sperava, e 
Che ora sj>era ri.»^iunguno ì .suol ti
gli. La «un religione e nel riuscire 
Ritnpatlco. cioè tifi riuscire a vende

r e . cioè a vivere. No:i sa altro Wlly 
Loman che il ricettarlo per e.-.-,ere 
simpatico, per imporsi: è un maniaco 
di questa simpatia, di questa ciiK'iltA 
tanto è vero elio quatulo il tiglio dei 

[padrone vorrà cacciarlo via l'ara a,»-
'punto appello alla sua dignitA. al suo 
«saper vi\cre». Willy 1 omini e la |KT-
soniflca.-Mone di quel lettore Ideale al 
quale SODO indivi/.'atl i marini 11 |ier 
«ottenere miccesso t. questa è la sua 
conce/ior.e dei mondo, questo il suo 
« modo di vita » Alla stessa renino
ne ha educato I .suol tigli, che si cre
dono un gran che. mentre sono due 
spostati, e uno perfino Indro (Y>si 
la vita di Willy I.oman è tn^corsa 
sempre nell'illusione, e come un'illu-

'.leorre OKBI 11 terzo anniversario del la morte di S. M. Elsrnsteln, i: 
e lcbre maestro de l c inema soviet ico . Egli diresse un» serie di film 
} 0 sono tra i capolavori del la cinematografia mondiale: i'a « I.:* 
nrazzatn Pntjomkln ». a « La l inea generale ». a « Ove viva Mexico! » 
•He sue ult ime opere « Ivan il terribile » e « Alessandro Nevski ». 
'ci ricordare la Henri» di Eisensteln, presentiamo una bel la inotia-
liatnra di « Ivan il terribile », nel la quale appare l'attore Cerkassov 
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alone, bruscamente, a u n certo punto 
Unisce. Non ce la fa più. è diventato 
vecchio, lo licenziano, è costretto a 
farsi prestaro soldi da un pai-onte. 
cinquanta dollari alla settimana, che 
dice alla moglie di aver guadagnato 
Litiga con l tigli, ha pensato perfino 
di suicidarsi, con il giù1* Ma l'Illusio
ne lo trattiene ancora: essa ò la sua 
droga, la sua rovina e 11 suo unico 
stimolo ci t-ade volentieri, al minimo 
invito Quando anche quest'illusione 
sparisce, (piando suo tiglio gli grida 
in faccia che co-^a è stata la sua vita 
un fallimento completo e come siano 
del falliti anche t suol ragazzi, allora 
il povero Willy l o m a n . commesso 
viaggiatore, non resiste più: monta 
sulla sua macchina e va ad ammai/ar-
si in una delle strade pioviuctali sul
le quali aveva trascorso migliala e 
migliaia di chilometri Muore il gior
no stesso In cui la casa era finalmen
te sua e le rate erano finite 

Questa la storia narrata nel dram
ma di Arthur Miller rappresentato da 
Rina Morelli e Paolo Stoppa ieri sera 
all'Khsco con la regia di Luchino Vi-
wontt. L'autore e uno degli scrittori 
più Interessanti del teatro americano 
di cui qualche anno fa fu ruppre-
•entato un nitro dramma. Tutti miri 
figli* e di cui fu proibito temporanea
mente un romanzo. Focus, sull'antl-
scmltifmo americano di questo dopo
guerra. La tendenza alla quale si 
uur> grosso modo, avvicinare M'iirr 
è quella degli scrittori, del registi o 

degli autori che nel cinema più che 
nella letteratura o nel teatro han
no dato Inizio a quella sorta di neo
realismo americano, da cui sono usci
ti film come Odio implacabile, roman
zi come La legione nera e drammi 
appunto come Morte di un commesso 
viaggiatore. Si tratta di una tenden
za chiaramente democratica, di criti
ca al cosiddetto • modo di vita ame-
deano ». con larghi Interercl sociali 
ma I cui limiti sono altrettanto de-

per dire una parola moralizzatrice, 
una parola di speranza nel le qua-
lità di recupero del l 'uomo. ••*•' 

Domani è troppo tardi, fu 1! pri
mo film che Moguy • realizzò In 
•talia un pnio di anni or gono. Ti 
quel film egli analizzava con acume 
e spirito poeti™ il problema della 
erluraHone y i s u a ' e dei ragazzi. In 
Domani è un altro p-orno Mogtiv, 
roniiniumdr. idealmente la sua o s 

tiniti. L'ambiguità di que,sto dramma r a . a'frnntn il nroh'ernq del /suici
dio. Etjli considera Oi-esti oroblema 
come at,n) c r a v e e a f e - m a di 
essere «t.Vr sninto a far e II suo 
fl!m da'la lettura otioUdiana deVe 
T n n n r b e f»el c ioma' l che e 'eneano 
freddamente ur1a s e r i e innumere-
vo 'e di suicidi. 

' L'UNITA' „ VENTISETTE ANNI OR SONO Nftfiì 

Sui tavolini 
scrivemmo i primi artico 

Una redazione sempre in moto - Le difficoltò dell'amministratore - Penna e for
bici, soli strumenti tecnici - La (/rande battat/lia per le elezioni polìtiche del *24 

Sono dunque 27 anni che il 
primo nunicro de l'Unità è u ic i to 
alla luce. Da 27 anni, legale o clun-
'.estinti. Quotidiana o c/tiitidic-iuale, 
ài formato rtcrn:ale o ridotlo, s :am-
raiu o titnora/uta o ciclostilata, 'n 
carta rpessa o sottile, trasportata 
regolarmente o nascosta ne l l e r a -
h'pie a doppio /ondo, da 21 anni 

Milano e fu chiamato l 'Unità, su 
proposta d> Antonio Gramsci. 

L'unità della classe operata, in
dustriale ed agricola, e, attorno ad 
essa, l'unità di t te masse lavoratrici, 
••ra infatti tra i compiti j'oridumeu-
tali che il giovane P. C. d'Italia « 
ponera. Tre anni prima aceva do
vuto promuovere la scissione, meert-

l'Unità parla, incita, educa, dirige do dal vecchio Panilo Socialista, 
lavoratori italiani. Quando ab

biamo potuto rifarne un giornale 
•• normale »•. non c'è stato bisogno 
di premettere al suo ti-'oio, gesuit i 
camente , l'uggettivo « nuora »: è la 
stessa Unità che è ricomparsa alla 
luce, Ja recchia Unità di Gramsci 
»? di Togliatti , che stampò una vol
ta su tutta la sua prima pagina: 
" Abbasso il governo degli assas
sini > e lottò fino a che oli italiani 

per costituire un j.-aritto di tipo 
n u o t o , un partito reramente rit'o-
lu: ionario su una base tnarxista-
temnisla. Questa era stata appunto 
la condizione per poter poi pas
sare alla lotta per l'unilà del pro
letariato, strappandolo all'influenia 
socialdemocratica e borghese. 

Il governo fascista a r e r à conces
so formalmente la 'pubblicazione 
dei quotidiani d'opposizione pere!-è 

^:^*$m2&.. 

più debole che a Torino, sia per 
l'evidente neccssifd di più ayev-jli 
commui nrioni coti tutte le regioni, 
sia proprio per compiere UJIO sjorza 
yarlicolare in una città inciustri.i!»» 
si, ma con radicate tradizioni so
cialdemocratiche. Non fu però fa 
eie alt amministratore, compaf.ri'i 
Ginrdiua, cui succedette poi il coni 
ya'jno, oggi senatore, i ì ibolottt, di 
trovarvi In tipografia. Eviùentcmeìi 
le, con quelle dei grandi giornul< 
'ascisi!, nt.ila da fare: le altre ave 
ratio una paura folle. L'accordo fv 
dualmente stipulato ri.n la ìwrc'.ò 
the « r e m acquistarci lo etiibiltnirti 
lo litografico già di proprietà d«I-
t'Avanii! e clic, naturai mente, r 
f.arnnti pricia ti consenso del pò 
r e m o e del rartiio fascista. Ct ri-

'•'j però gli uffici necessari pò 

J»,CffÌM<. \tiA 

~-~*:-

ì?' 

r— 
:- -v.>\-y-?? 

•tt'i.i. i ili 1 I Ji'ìiillll»; i niifc'A ti i\M<i I l\l ili. V ìifc> IH.-il mi» >x»m i > i » l » » i w i i » 1 J » i ! y . » » ' i ; n < M " 

••" C j > - 'v^»»- -» , «;£.» , j l . 

••• ••"•-.'.•-'":. r«rt>;> •••: 

eAVyiMRiipELiNOSTRO PAESE 
£<lfl>èiide rt^itfej^^ tìlll i^l^nf sapranno' Jal^ aggi pcf fa sua liberatone ; 

Nel la lotta di l io*iazione, Il nostro icrornmle ..a (nobilitato. Interno al le parole d'ordine unitarie del 
P.C.I., l a magctoraaim degl i Italiani, per la rrna;cita ed II r innova mento del pae.se 

abbatterono il governo degli assas
sini e lotta oggi perchè non si ri
cominci daccapo. 

Quando al fascismo fu della bar 
7he*fa affidato *l potere, nel no-
•embre de i 1922, il PCI aveva tre 

quotidiani: L'Ordine Nuovo a To-
'ino, II Comunista a Roma e II 
Lavoratore a Trieste^ In Quel m o 
mento furono tutti soppressi; le re
dazioni e le tipografie saccheggiata 
" distrutte. Solo nel febbraio del 
1924 fu possibile la vita legale di 
t;n nuovo quotidiano comunista. Ne 
furono iniziate le pubblicazioni a 

voleva dare l'illusione che le im
minenti elezioni generali politiche 
si sarebbero «volte l iberamente , ma 
era facile prevedere che, in prati
ca, si sarebbero susseguiti ininter
rottamente sequestri e v io lenze po -
liziesche e squadriste. Tuttavia r.on 
rinunciammo a l l 'occasione, consci 
che è sempre utile e necessario di
fendere ed utilizzare fin l'ultimo 
residuo di legalità e di libertà bor
ghese. 

Come sede fu scelta Milano, ben
ché l'influenza comunista vi fosse 

la redazione, accordandoci solo una 
stanzetta per il lavoro notturno 
Prendemmo in affitto i locali di una 
bottega utiota, in una via adiacen
te, traendone in inganno il proprie 
tario. Ma vi restammo pochi gior
ni, perchè gli squadristi fascisti a 
taccheggiarono e distrussero subito 
i pochi mobili e ci resero impcs 
sibfle ooni lavoro là dentro. Così 
ci rifugiammo nella stanzetta dulia 
tipografia dove lavoravamo l'tno 
addosso all'altro. Tina succursale 
deliri redazione divenne un caffè 
vicino, svi cui tavoli più di un ar

ie t ta c o n c i n q u e punte , d a non 
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UN RACCONTO DI LUIGI PIRANDELLO 

JLdUI e di Scalabr 
Kero . tra fl bsjrior poKenslento 

e'un sole d'agosto che non d iva re-
cp:ro, un carro funebre di terza elai-
»e si fermò davanti al portone acco
rtalo d'nna casa d'una delle tante rie 
nuove di Roma, nei quartieri dei 
Trati di Castello. 

r o t e vano essere !e tre, * 
I l cocchiere» che cascar» a pezxi 

dal sonno, con la tnha spelacchiata 
battala a sghembo tal naso, e un 
p iede snl parafango davanti, al pri-
?no portene che gli era parso acco
ntato in segno di latto, ave* a dato 
una stratta alle briglie, l'arrerto al 
manubrio della tnartinieca e sera 
•draiato tv dormire. 

Dalla porti dell'unirà bottega della 
ria s'affacciò s o s t a n d o la tenda di 
traliccio, unta e s c a l c i l a , nn ornac
e lo spettorato, sudato, .ongnicno. con 
l e maniche cklla camìcia rrnboccate. 

—• F«! — chiamò, rivolto a! *<»c-
«biere. - A b ò ! Più l à _ . . 
- D cocchiere reclinò il capo per 
guardar di sotto la falda della tuba 
posata snl ns«o, allentò il freno; 
•rosse l e briglie sul dorso dei caval
l i e passò avanti alla drogheria. 

Qua o là. per Ini, era lo stesso. 
sZ davanti al porlonr, anch'esso ar

i lo , , dalla. e t t i p i a là, i i fermò. 

— Somaro! — borbott i 11 dro
ghiere, scrollando l e spalle. — N o n 
s'accorge che tutti i portoni a que
st'ora sono accostali. Dev'essere nuo
vo del mestiere. ' "» 

Così era veramente. E non gli 
piaceva per nientissimo affatto, quel 
mestiere, a Scalabrino. H a aveva fat
to il portinaio, e aveva litigato pri
ma con tutti gl'inquilini e poi col 
padron di casa: il sacrestano a San 
Rocco, e aveva litigato col Parroco; 
si era messo per vetturino di piazza 
e aveva litigato con tutti i padroni 
di rimessa, fino a tre giorni fa. Ora. 
non trovando di meglio in quella 
stagionacela morta, s'era allogato in 
una Impresa dì pompe funebri. 

Ne aveva fino alla gola, di quella 
vitaccia. . ' 

Per ora, l i . mangiato dalle mo
sche e dalla noia, sotto la vampa 
cocente ' de\ sole, ad aspettar quel 
OTauìv ì S i i r w . l i HiOrtw. 

C non gli sbucò, dopo una buona 
mezz'or». Ha un alirn portone in 
fondo, dall'ali,e lato della v i a ? 

,— Te po**ino„ — #«*Ianiò tra i 
denti, arcorrrndo col carr» mentre 
i becchini, ansimanti «otto il pr**» 

o • eia bianca» 
vano: 

— O eh'er nstmmero èer portone 
non te Parevano dato? 

Scalabrino fece la voltata senta 
fiatare; aspettò che quelli aprissero 
lo sportello e introducessero il ca
rico nel carro. t 

— Tira via. 
E si mosse, lentamente» a passo, 

com'era venuto, ancora col piede 
alzalo sul parafango davanti e la 
luha sul naso. 

Dietro, una sola accompagnatrice— 
Dapprima, tanto o quanto, ri tenne 
tu, sveglio, per «cantare le altre 
velture, i tram elettrici e le automo
bili . 

Ma quando imboccò l'erta via 
di San Niccolò da Tolentino rialzò 
il .p iede sul . parafango, si ralò di 
nuovo la tuba sul naso e t i riacco
modò a dormire. 

I ca>aì!i. t i i i ì". *ipe*«fti» la «la. 
T rari passanti si fermavano « ti 

voltavano 
Non era il modo, quello, d'andar

sene all'altro mondo! Scelti «sale 
il giorno, l'ora, la stagione. Pareva 
che quel morto lì avesse adegnato 

di una misera bara v e t i t a di mas - i t i ! dira alla morte ana conveniente 
•o le acro , filettata «gli «rli di fonar-1 ter iet i . Irritava. Aaal foaai «rara 

- ragione Q cocchiere a dormire, Sca
l a b r i n o ! » Ma I eavalli, appena su
perata l'erta... pensarono bene d'avan-
aare sin po' il passo; e Scalabrino 
ai destò. 

Ora, destarsi, veder fermo su! mar
ciapiedi a sinistra un signore allam
panato, barbato, con grossi occhiali 
neri, stremenzilo in un abito gri
gio, torciglio, e sentirsi arrivare in 
faccia su la tuba un grosso involto. 
fu tutt'tmo! 

Prima che Scalabrino avesse tem
po di riaversi, quel signore s'era but
tato innanzi ai cavalli, li aveva fer
mati, e, avventando gesti minacciosi, 
quasi volesse scagliar le mani, non 
avendo pia altro da sragliare, urla
va. sbraitava: — A me, a me? Ma
scalzone, canaglia, manigoldo! A un 
padre di famiglia? A un padre di 
otto figlioli? Manigoldo, farabutto! 

Tutto la gente che si trovava a 
pawuir per via e intti i bottegai e 
gli avventori s'affollarono di corsa 
a n o m o al carro e tatti gl'inquilini 
delle ca*« vicine s'affaccia'ono alle 
fine«tie. e altri rnrìosl vi accorsero 
al clamore dallr prossime vie. i qua
li .non rimrrndn a sapere che rosa 
fo»«e accaduto, smaniavano, arco-

drizzavano rolla punta dei piedi . — 
Ma che • stato? — Uhm.» pare 
c h e _ dice che™ non sol — Ma e'è 
il morto? — Dove? — Nel carro, 
e'è? — U h m ! _ Chi è morto? — 
Gli pigliano la contravvenzioneI — 
Al morto?.. . — Al cocchiere- . 

Il signore grigio allampanato se
guitava intanlo a sbraitare presso 
la vetrata d'un caffè, dove lo aveva
no trascinato; reclamava l' involto 
scagliato contro il cocchiere; ma non 
s'arrivava ancora a comprendere 
perchè glielo avesse scagliato. 

Alla fine il carro si mosse tra la 
folla che gli fece largo, vociando™ 

Che era insomma accaduto? 
Niente. Una piccola distrazione. 

Vetturino di piazza fino a tre giorni 
fa Scalabrino, stordito dal sole, sve
gliato di soprassalto, s'era scordato 
di trovarsi su un carro funebre: gli 
era parso , d'etsere ancora so la cas
setta òTnna botticella e. avvezzo co
m'era ormai da tanti anni a invitar 
la gente per via a servirsi del suo 
legno , vedendosi guardato da quel 
«ignore sorrigno fermo là «ni mar-
rìaniedi. eli aveva fatto segno col 
dito, «e voleva montare. 

> E quel sl&nrtre, per nn piccolo 
segno, Mita quel b a c c a n o . . 
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ido non oressc-l _̂ ~"f "• -m -w - « 

r^Cs! ocanda lo borghese 
"Miracolo a Milano per 

ticolo /ti scritto, per esempio, dal 
compagno Buffoni, diventato poi se
datore della Repubblica e testé de
ceduto. 

Sfogliando oggi l'Unità del 1024 
non possiamo cerio ciirr d i e fosse 
un bel giornale. Non avevamo che 
un corrispondente da Roma; nes
suno dall'estero; nessun redattore 
che potesse /are l'inviato speciale: 
rpialche compagno corrispondente 
volontario da alenile altre città ita-
Jiaiie. Niente telescrivente, né ra
dio, ecc. La penna e le forbici... 
ed i fascisti notte e otoirio al le 
uteagnn, come quella manina , al-

.'aJLa, quando quasi tutti i redal-
ori d i e tornarono dall'aver fatto 

ima prima colarioiie al r stormite 
'Sella ila-ione. * furono assaliti da 
una squadraccia. 

C'osi lavoravamo: Pastore. Plato
ne. Montagnana, Amoretti, Li Cau
si, Buffoni e qualche altro. La pri
ma grande lotta furono le eiezioni 
)ol tichp nell'aprile det 1924. Non 

sarà male ricordarne qualche tratto 
Mussolini, malgrado 

alla Ccme.-a ilie ] 
lieputati uffìcit'.lmen 
rit!S'-ito, per la mitri c!ei l iberali 
e rie: « popolari ». a sostituire alla 
vecch:a legge elettorale che stabi
l irà il sistema proporzionale, v.tia 
legge che accordava una notevcle 
maggioranza alla listo rbe ere s se 
riportato il maggior numero di vo
ti. I d. e, con la loro attuale legge 
y.cr le elezioni amministrative, han
no sostanzialmente ricsuirnto il s.-
sicma eie forale fase sf/t del 1024. 

Il governo fascista taro poi un 
•« l istone ». baltrr;«uclolo natural
mente « nazionale » (ancl ic i d. e. 
oggi pretendono di essere i soli 
« nazionali *), comprendendovi uo
mini politici liberali accodatisi al 
fascismo, esponenti di ericche ca
morristiche, ecc. .Annunciò quindi 
che il • (fatane » d o r e r à a r c r e la 
maggioranza e quindi essere inte
gralmente eletto, concedendo — 
bontà sua — ai partiti d'opposizio
ne di diridersi 1 porti restarti per 
le minoranze. 

Il solo modo per battere il fa
scismo sarebbe stata l'alleanza di 
tutte le opposizioni in una lista 
unica che avrebbe potuto racco-
oliere p;'ù roti del n listone » fasci
sta e quindi avere la maggioranza 
alla Camera. Il PCI fece la pro
posta • l 'Unità la sostenne vigoro
samente. Ma i popolari ed i social 
democratici non ne votlem saper' 
Tentar di battere il fascismo? Trop 
pò pericoloso! Il fascismo si sarebbe 
infuriato e chissà a qur.li delitti ti 
sarebbe abbandonato! Non bisogna
va irritare la mala bestia! 

Tanta era la viltà, la rassegna
zione, l'incoscienza, che popolari e 
socialdemocratici, per molto tempo, 
esitarono perfino a partecipare elle 
elezioni, discutendo affannosamente 
se non sarebbe stata preferibile (a 
astensione. Si decisero a non lasciar 
libero, passivamente, il campo al 
fascismo solo quando il PCI e 
l 'Unità fecero sapere c h # i c o m u 
nisti non avrebbero rnnt eccettuto 
di astenersi e che avrebbero pre
sentato' i loro candidati ad ogni 
costo. Allora, di fronte al pericolo 
che tutti i roti antifascisti si r icer-
sassero sui candidati comunisti, che 
questi soli entrassero in Parlamento 
e che d'altra parte fallisse la ma
novra fascista terdente a dare l'il
lusione di libere elezioni, i popo
lari ed i socialdemocratici decisero 
la partecipazione, presentando però 
liste separate in modo che il fasci
smo fosse ben sicuro, già in par
tenza, che nessuno gli contestava la 
maggioranza relativa nelle elezioni 
e quindi la maggioranza assoluta 
illa Camera. 

Fu merito del PCI e de l 'Unite 
se le elezioni del 1924. sveltesi tra 
n'olente ed assassina, mobi l i tarono 
le masse popolari contro il fasci
smo e dimostrarono che la lotta 
era possibile e poteva essere c itta-1 n e r n i 

r ìow. n FCi fu il solo partito d i ' l . c l*. 
opposizione che m a n t e n n e tutte l e 
sue p o r z i o n i e t n t i o al la Camera 
un qruppo di deputati pressappoco 
numericamente upirale i l preceden-
> . Ne seguì la crisi Matteotti: al
lora il fafismo n r r e b b e potuto es
tere Abbattuto... Ma questa è aia 
un'altra uXoria. • 

O T T A V I O r A s T X O U 

di Arthur Miller può essere d'esem 
pio Che cos'è che uccide Willy Lo
mun piccolo borghese d'America, un 
povero coti l'automobile e 11 frigori
fero? E' l'orR'ani77ai'ione sociale del 
mondo In c*ul vive, dove la lotta per 
Il fio/zo di pane è diventata spaven
tosa. e la tensione richiesta per so
pravvivere in q u o t a giungla in cui 
« l'uomo è lupo per l'uomo » oppure 
è lo sua personale. Individuale del>o-
le^za? Giacché Willy l o m a n non sa 
lottare, non ea neppure In definitiva 
che cosa vuole se non la felicita una 
Idea vagii e Indefinita del benessere; 
egli non conosce le nnnl necessarie 
per soprnvvivere, e non ha neppure 
coscienza della *ua debolezza l'orse è 
questa la rota pili sincera del dram
ma. questo rlmplccolimonto delle 
aspirazioni Individuali • ni minimo 
consentito per Illudersi di poterle 
rajriliungcre. e Ir. tennee difesa che 
l'uomo ne fa, prima di cedete e di 
suicidarsi. 

Morte di un commesso viaggiatore 
era stato dato a Broadway da Lee 
Cobo e a Londra da Paul Munì, re
gistri In entrami)! 1 casi Klla Kazan. 
Il successo straordinario, indescrivi
bile. che ha salutato con oltre venti 
chiamate Iti Une dello spett inolo da
to all'KH.-'co ci fa pensare elio l'edi
zione italiana non è stata certo in
feriore alle straniere. I uchinr. Viscon
ti h« diretto 11 dramma.con quella 
Rita capacita, unica nel nostro teatro. 
Oi'fTt. di condurre RÌÌ attori fino ed 
oltre 11 limite delle loro pnssltvIltA. 
e, di spingere l'oj>era alle sire estre
me conseguente. Tutti gli Interpreti 
hanno recitato benissimo, perfetta
mente. Innanzi tutto Paolo Stoppa. 
che hu fatto di wniv Lornnn la mia 
più bella Interpretazione, un per
sonaggio d'una umanità sottilissima. 
piena di un sordo rancore che lo ren
deva addirittura grottesco; poi Rina 
Nforelll. sua moglie, piccola e sotMIc. 
coracclovi fl"o all'ultimo, sostegno 
Invisibile del marito. E De Lullo 
salutato da un luntjhl.usinio applaudo 
a scena aperta e Mnstrolanni. 1 due 
fgll . resi con un realismo Impressio
nante. e di una bravura entrambi 
eccezionale- K la Oarabeìla funa 
'gunldrlneiI.T tlmoro*») V»>rrn CU pa
rente ricco), rinnova fll figlio del 
nrlnrtpale). Pìsu In'erlenghl e tuMl 
eM altri SU"!T^stlva la scena allestita 
di c;iannl Polldnrl. roti la cns:\ di
segnata nella srgnmn e circondala 
da un muro di Errat1r»cle!l cupi erigi. 
onn-ln-entl. <• di rrnnt'e effetto le 
muslcrc di Alexander North. . 

LUCIANO LUCIONANI 

Non si può n.irlnre di veri e 
oronrl sulcfHt n e l film di Moguv 
in ottanta si t-nMa *! suicidi m?i"-
n f I. Il regista ha sr e ' to alcuni fatti '. 
d!. cronnrn e li hn esaminati. TI ; 
nio conr l i ' fo 'p del'a vicenda è data 
^a un medico il oua't . rei l e n ' a -
Ilvo di far comp-pn^ere a d " u n a ; 
«tanna che aveva te"t'i»o il nn"«i 
e s t - emn l'inittiM'a di q-tel «esto. 
"ore davanti ai suol occM «ima 
e'-ie di ea.^l »-e:i'i' una Piova le r u e 

'entn di iiccir'er.qt n »r sfu?7fre a'V 
"rtaflp di URO s?ri"*ato-e. una ver 
"hia ma'ntT di polifrdine e rota'*--, 

^ | 

'a fn-t? ct'nc ner l'uccisione de' 
•;'io caro, una ra^^'Ti d ' ^ e - ^ ' a ner 
a v e - P n"' ,to un Aglio P'f":t' ,'""v 

Alla fine «ta''^ nct"erfi,-n7}"r<(., 
•o"ie e-n nrp» ,f.dibi'e la donna •>] 

A conv int i cV-e la vita f> r e n i l e 
T>!«' !O-P Hp'lri rnnrta. p e^P dor>-r>nl 

un r-'t'o ptarno « <> o^p-ta firn 
— «•<*•-!'•£ il r c : ' t a f i l m 'a m - o ' a 
" Ftap " — m-à s r r i - t a e* e-ifnre. 
un .tota s ' i i 'edo. In min fatica non 

[snr'l stata vrvn •. 
| Snp-inmn vii"»*we»i»e che Ja 'fa-
f r a de! -e"'"ta MOTMV non sia sta*» , 

>̂nn e d' ibhnmn ar,r>**o?»a,'e le sua 
"tt 'me Ìn'e-<T:onf. Fnnu^e r\ j c m -
•ira ch0 JJ RI ,^ fitn p r , - m 0 ' t i v e - s l 
in'crjo-p n't'-ì-s'-nta Tj fi'p condut
t i v e è ert'C'nap'ente artiHcto^o. e 
e «tar'e. fpnnnrp n - e c e da'*e cro

nache dp; n'orna", non "Mono rrol-
ta corivinren'i. Cta^ono^tanta. J">o-
niriTt1 i* un rì'rn oiorno t~ova noti 
no"hf mnmp"ti di vp-^ d-a'nrnafi-
" !t^ e riesce ad a^'vincere se non 
nroTvo a ronvjicPre. , .-.--• 

rt"om !'i"tcr"rctT»tane d e " e tra 
-fovani aHr'ci. A n"a ^Taria p'?T'rero, 
A - m »T a r j a r ìp-nn^e' i e nop«i>n^ 
"odestà. p nve'ta d! Lau'-a Gore 
e Hina f*e T.ignoro, la vecchia a t -
t"icp «tal ctaema muto c'-p torna 
"•^'p'tanrr'pnte ^\i^]\ schermi. 

!>oiiiai!i 
A un «Uro si orno 

E* que-sto il secondo film real iz
zato In It i l ia dal regista francese 
'Leonide Moguy. • La probiematlea 
di Mo«uy. quale si può dedurre 
dalla ser ie dei suol film, è assai 
vasta: e^li u.=n rivolgersi ni m a h 
tradizionali della nostra ' soclef>. 
alte sue menzogne convenzional i , 

Paura in palcoscenico? 
Alfred Hitchcock. noto r e c a l a di 

film gialli e re f i , maestro del br i 
vido. con questo film dà quasi U 
impressione di aver voluto pren
dersi garbatamente In giro. Paura 
in palcoscenico è infatti la storia 
M alcuni delitti compiuti e di uno 

tentalo , con molto brivido. Non v « 
a racconteremo, per non renderò 

un catt ivo servig io a voi ed ' al 
icc irta . Aggiungeremo solo che In 
que- to film agli e 'ementi di brivido 
vengono cont inuamente aggiunti ejH 
e lementi umoristici , con battute • 
s l tua^onl snirito^e e divertenti . In 
definitiva non perderete il sonno 
ver questo film. 

• ' . . ' • ' • • • . " 

99 
Quando venne presentato • La

dri di b i c i c l e t t e - , «L 'Osservato 
re romano - usci con un aspro e 
insidioso attacco, clic non è stato 
«incora diment icato . Il film venne 
definito immorale, ne venne chie
sto sfacciatamente il ritiro, con 
una aspra rampogna alla censu
ra di De Gasperi, la quale ne 

• aveva tollerata la circolaz.ione 
Pretesto banale per l'attacco v e 
lenoso furono alcuni tratti di 
pungente ironia su una confra
ternita di dame e, mi pare, l ' im
magine scherzevole di un prete 
che dava una crusca - carocchia • 
in testa a Bruno, l ' indimentica
bile protagonista bambino del la 
vicenda. Ognuno comprese , a l lo 
ra, che si trattava di altro: bru
ciava ai clericali non la * caroc
chia » o la colorita satira de l l e 
pie dame , ma l'amara, calzante 
evocazione della Roma borghese 
e papalina, della Roma di oggi . 
di De Gasperi e del Vaticano 

Ora c'è - Miracelo a Milano -. 
il nuovo film di De Sica e Zavs t -
tini. Stavolta anche la copertura. 
il p r e s t o sono stati abbandonati . 
Per nulla fatti prudenti dagli ap
plausi calorosi che hanno accolto 
la s ingolare opera ne l le prime 
visioni di Roma e di Milano, i 
critici dei giornali governat ivi , i 
sacerdoti i l luminati de l la estetica 
borghese, i Catoni che gridano 
e dec lamano sd ogni stormir di 
foglia sulla libertà del l 'arte e Jul
ia sua purezza, si sono scagliati 
contro à film di De Sica e. fra 
contorcimenti , balbetti i , soffia
menti di naso, hanno segnato fl 
loro - p o l l i c e v e r s o - . E l o d icono 
brutalmente: il peccato, l 'errore. 
il marcio del film è che esso at
tacca 1 ricchi, i plutocrati e di 
fende 1 poveri , anzi che II film 
vede la società divisa in riccni e 
poveri . Quale scandalo! E* un 
film classista, strilla sbalordito il 
cacasenno del - T e m p o » . Quale 
maliziosa - tendenziosità » verso 
i ricchi, lacrima l' ineffabile Con
tini <ul - Messageero ». E l u n e 
ob'etta funereo che vi e un at
tacco, ahimè, a • un sistema eco 
n o m i c o » ; l'altro, coi decret i de l 
Santo Uffizio alla mano, protesta 
che non è que l lo il modo dì trat
tare 1 miracol i . Pers ino la co
lomba, la mite co lomha miraco 
Iosa H roaventa ; e avanrano 
dubbio Rtroce; s« tratti per ca*o 
- d i quel la immortalata ^» pica» 
so - ? -

Si badi c h e nel t l m non è m?» 
n e m m e n o nominata la parola 

i s se»: e la c lasse onerala non 
si vede , non c'è nel film. Al c e n 
tro de l la storia * un nuc leo di 
« ì t tonroletarls to . un sfruppo Ó\ d i 
seredati »• declassati , che più miti 
ne l le loro rivendir^rtani non po
trebbero essere I • barboni . di 
» Miracolo a Milano , rlveotano di 
ootpr mantenere a lmeno imn n*-
r»"*ea di IVta. un rottam» di tnNj 
• c n * «bitaaiont , l a quel la tqua l -

" i 

l lda ' landa del la periferia • m i l a - -
nese: che terribile , « r i v o l u z i o n a 
ria» r ivendicazione avanzano i p o 
veri di « Miracolo • a Milano »! T 
N e m m e n o questo è consenti to di "-'"'• 
ch iedere nell 'Italia di De Gasperi" 
e dei critici vat icaneschi . La lo t 
ta che i - b a r b o n i , conducono è :"c 
la più candida e ingenua che p o s 
sa rappresentarsi; prima che ft V 
decidano a respingere con il t or - ',-
tore le bombe e le autobl indo d e l - . 
la Celere hanno pregato con tanto 
di capDello In mano dinanzi a l 
ricco Mobbi. — Ohibò, strilla i l . 
critico de l • Popolo - , perchè n c n • 
vanno al lavorare? A Milano e s s i , 
avrebbero trovato certamente da 
lavorare. \ . - -• - . - ; . : . 

A tal punto I gazzettieri di q u e - ;' 
- s t a borghesia hanno perduto l a 
. testa e il pudore dinanzi a l la 

o r . d i d a favola di D e Sica e Z a - ;• 
x vattini . La \ c n t a è che essi sanno l: 

che quella non è favole, ma b r u 
ciante ritratto di una realtà, i m 
magine lacerante di una coridizio-

. ne rer>le e«ieter>!e nel nostro P s e - ." 
se. atto d'accusa pila - l o r o » s o -
CTftà. al sistpma che essi d i f e n 
dono con IP unghie e con i d e n t i . 

E la verità eli brucia. La or ima 
cons'dera7ione che si può fare è -
questa: cosi marcia e debole è la . 
serietà di costoro, che es«a n o n 
to'lera n e m m e n o eli attacchi e l a 
cri t iche ai suoi aynetti oiù v e r -
eoeros ì e desolant i . Anche ima ' 
favola sulla miseria dei - b a r b o 
ni », ancrie una denuncia del** 
prenoten»e o iù ottuse e riougnrn-
tl della nhitocrarla met t e In per i 
colo onesta società ed è una mi» . 
naccla a l l ' - o r d i n e ». Ta le è !» l i 
bertà df critica e di autocritica ri! 
cui è canape l'Ttalfa di A«"-eTlL, 

, di Barracco e dei fratelli F e r r a 
ne E De S!ca allora d iv i ene u n 
sovvers ivo . Zavattini un p e n c o l o -
so marxista Si domanda: ma chi 
Hanno allora con sé ouPsti ©onte- ; 
flel del repime c lericale . » sono 
costretti a reso in»ere e a trattarsi 
da nem'ct chi solo tenta di p u n -
ta'-p il d'to svila rva«»a ourulenta , 
ni*-» ferita che "«rexitaa. ineorul-
vopah'le dir-anzi a?li occhi d i t u t 
ti? Se De Sica è UT> sovvers ivo • 

. 7nv?»Mni è un marrtsta . oual i sv». . 
no s l lora le forre culturali d i c u i -
d i soengono costoro, che o u r e p r o 
prio in ouest i giorni v a n n o c i a n -
ci^r.do di u n i - c r i s i » fra s i i 1n-
Mle* tua l i l e c i t i alla cla?«*> o p s -
»ata e !>' nr.T»oio lavoratore? 

Vuol d ire dnnoue che la eriai è 
n e l l e filp altruf. r>elle file del c o - ' 
rifei de l la - c i v i l t à o c c i d e n t a l e » 
d o v e non c'è più ©osto n e m m e n o 

tini e le u m a n e denunce di D « 
Sica Quanto a no! non a b b i a m o 
bisv>«nrio di far oassare p e r maTxl -
sti De S-ea e ^avat t ln l . vrr con» 
cl ivler» r-he -JTlracolo a M i l a n o » 
è un-» -feena r»atta"Ha combat tu ta 
per iir mondo t>lu 5*i\ìS^O » p«t» 
v - > ""pva prte Ital iana. 
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