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IL C A S O SANTHIA' 

Chi è libero? 
di LUCIO LOMBARDO RADICE 

Il l i c e n z i a m e n t o d i B a t t i s t a S a n 
t ina , d i r e t t o r e d e i serviz i soc ia l i 
d e l l a F . I .A.T. , r e c e n t e m e n t e d e 
c r e t a t o d a l l ' i n g . Va l l e t t a , è u n 
e p i s o d i o c h e r i ve s t e s enza d u b b i o 
u n ' i m p o r t a n z a p o l i t i c a d ' e c c e z i o 
ne , e p e r la p e r s o n a del c o l p i t o , 
e p e r la b r u t a l e f r a n c h e z z a n e l 
la m o t i v a z i o n e del l i c e n z i a m e n t o . 
L i c e n z i a r e S a n t h i à d a l l a F . I .A.T. , 
d a r e < g l i o t t o g i o r n i > a q u e s t o 
o p e r a i o , c h e r i a s s u m e ne l la s u a 
n o b i l e v i t a tutte le lo t t e d e g l i 
o p e r a i t o r ines i , è u n a d i c h i a r a 
z i o n e d i g u e r r a d a p a i te de l m o 
n o p o l i o F . I .A .T . : è il t e n t a t i v o 
di r i a f f e r m a r e q u e l l a d i t t a t u r a 
p a d r o n a l e ne l l a f a b b r i c a d e l l a 
q u a l e gl i A g n e l l i e i Va l le t t a 
« g o d e t t e r o > s o t t o il f a sc i smo e 
c h e n o s t a l g i c a m e n t e r i m p i a n g o 
no. La m o t i v a z i o n e del l i cenz ia 
m e n t o r e n d e e s p l i c i t o t a le p r o 
pos i to , g i a c c h é la F . I .A.T. d i c h i a 
r a — con u n a f r a n c h e / z a c h e 
d i s g u s t a — c h e i n t e n d e l i cenz ia re 
S a n t h i à n o n p e r c h è non fa b e n e 
i l s u o l a v o r o (anz i , M r i conosce 
c h e lo h a f a t t o ben ip re b e n i s s i 
m o ) . m a p e r c h è è u n d i r i g e n t e de l 
P a r t i t o c o m u n i s t a i t a l i a n o . Si n e 
ga c ioè e s p l i c i t a m e n t e , b r u t a l 
m e n t e , a un d i p e n d e n t e d e l l ' a 
z i e n d a il d i r i t t o d i o c c u p a r s i d i 
p o l i t i c a : u n o de i f o n d a m e n t a l i 
d i r i t t i de l c i t t a d i n o , s a n c i t i d a l l a 
C o s t i t u z i o n e . (L' l o n t a n o o r m a i , 
e s e m b r a id i l l i co , il t e m p o in c u i 
«i c o p r i v a n o i p o c r i t a m e n t e c o n 
a r g o m e n t i falsi i m o t i v i i ncon 
fessabi l i de l l e s o p e r c h i e r i e de i p o 
t e n t i ! L ' a n t i c o m u n i s m o è c o m e il 
s a n g u e del d r a g o de l l a l e g g e n d a 
t e d e s c a : c h i lo a s s a p o r a n o n è 
p i ù c a p a c e di t a c e r e il s u o p e n 
s ie ro p i ù r i pos to , p e r q u a n t o vi le 
e i n d e g n o p o s s a essere) . 

E c c e z i o n a l e , a b b i a m o d e t t o , la 
i m p o r t a n z a po l i t i c a de l l ' ep i sod io 
S a n t h i à - V a l l e t t a . Es so i n v e s t e u n a 
q u e s t i o n e d i p r i n c i p i o , e i m p e 
g n a i l a v o r a t o r i e i d e m o c r a t i c i 
in u n a b a t t a g l i a c h e va m o l t o a l 
d i l à de l l ' ep i sod io . M a non e c c e 
z i o n a l e , p u r t r o p p o , il c a s o in sé . 
C h i è a c o n t a t t o con i g i o v a n i 
t ecn ic i , i n g e g n e r i , a r c h i t e t t i , c h i 
mic i , sa b e n e le e n o r m i , e q u a l c h e 
vol ta i n s o r m o n t a b i l i d i f f icol tà c h e 
i n c o n t r a il g i o v a n e l a u r e a t o , a n 
c h e se t e c n i c a m e n t e ecce l len te , a d 
esser a s s u n t o ne l la f a b b r i c a o nel 
c a n t i e r e , p e r il so lo fa t to d i e s se 
re c o m u n i s t a o soc ia l i s t a . E ' n o t o 
a t u t t i , c h e il g i o v a n e tecn ico c o 
m u n i s t a o soc ia l i s t a v iene a s s u n t o 
— p e r so l i to — q u a n d o la s u a 
o p i n i o n e p o l i t i c a è s c o n o s c i u t a a i 
d i r i g e n t i e ni p a d r o n i d e l l ' i n d u 
s t r i a . E q u a n d o e v i e n e f u o r i » , il 
p a d r o n e o il s u o a g e n t e f a n n o 
d i t u t t o p e r e l i m i n a r e il < s o v 
v e r s i v o » : e q u a n d i ) c i ò è i m p o s 
s ib i le p e r l a r e s i s t e n z a de l l e o r 
g a n i z z a z i o n i de i l a v o r a t o r i , a l l o 
ra si t e n t a d i r e l e g a r l o nei pos t i 
d i m i n o r e i m p o r t a n z a e p e g g i o 
r e t r i b u i t i , e s t a t e c o r t i c h e la s u a 
c a r r i e r a s a r à d i ec i e c e n t o vo l t e 
più diff ici le d i q u e l l a del c o s i d 
d e t t o * b e n p e n s a n t e ». 

L ' ep i sod io S a n t h i à - V a l l e t t a p o r 
ta con a s p r e z z a a l l a luce l ' o r i e n 
t a m e n t o e il c o s t u m e dei m o n o -
poINt i e de i c a p i t a n i di i n d u 
s t r i a , e c o n a s p r e z z a r i c o n d u c e 
a i r^uoi t e r m i n i r e a l i il p r o b l e m a 
del le l i b e r t à . C r o l l a f r a g o r o s a 
m e n t e . d a l l ' e m p i r e o de i c o n c e t t i 
p u r i , l ' ido lo d i u n a L i b e r t à a l d i 
s o p r a de l l e c lass i e de l l e l o r o l o t 
te, p e r t u t t i u g u a l e e a t u t t i c o 
m u n e . La < l i b e r t à d ' i m p r e s a » 
del m o n o p o l i o F . I .A .T . si o p p o n e 
b r u t a l m e n t e a l l a l i be r t à d ' o p i 
n i o n e p o l i t i c a d e i suo i d i p e n d e n 
ti, così c o m e la « l i b e r t à de l l a 
voro », il l i be ro m e r c a t o d e l l a 
m e r c e fo rza d i l a v o r o , c a r o a i 
c a p i t a l i s t i , t e n t a soffocare l a l i 
b e r t à d i a s s o c i a z i o n e e d i s c i o 
p e r o deg l i o p e r a i . 

La l i b e r t à d i V a l l e t t a non è la 
l i be r t à d i S a n t h i à : la l i b e r t à d i 
Va l l e t t a è la d i t t a t u r a de i m o 
nopo l i . è la fine de l l a l i b e r t à d e 
gli o p e r a i . N o n è e s a t t o p a r l a r e 
g e n e r i c a m e n t e d i < r eg imi d i L i 
be r t à > p d i i r e g i m i illi!>erali >. 
I n r e g i m e >ociale è def ini to n o n 
da l la l i b e r t à o d a l l a i l l ibe r t à in 
a s o l i n o : m a d a l l a l i b e r t à p e r 
qm- i t a <-> q u e l l a c l a s s e . '. Da noi, 
come tutti possono vedere » (e 
c o m e a c c a d e v a s o t t o il f a sc i smo) 
e il presidente della Confedera
zione degli industriali e i magna
ti suoi pari posseggono infinite 
libertà. Sono liberi di gestire co
me oogliono i loro miliardi, di 
invertirli in opere produttive e 

dare quindi lavoro oppure aste
nersi dal farlo, di accumulare o 
di sperperare. La loro personali
tà può espandersi in tutte le di
rezioni, liberamente: possono co. 
mandare a folle intiere, chiudere 
fabbriche, ridurre orari...; posso
no comprarsi giornali e riviste di 
grande tiratura, e a mezzo di es
si creare una opinione pubblica 
secondo ì loro gusti e interessi. 
Se ciò loro conviene, sono anche 
liberi di imporre salari e prezzi 
che rovinino il popolo e l'econo
mia nazionale > (Tog l i a t t i ) . 

E* la l i be r t à d i t i po a m e r i c a n o , 
que l l a l i be r t à c h e f aceva g ià d i r e 
t r e n t a n n i fa a d A n t o n i o G r a m 
sci : < S'egli U.S.A., r.e legalmente 
(entro certi limiti), non manca la 
libertà politica, essa manca di 
fatto pei la pressione economica 
e anche per l'aperta violenza pri~ 
nata ». M a la n o s t r a C o s t i t u z i o n e 
è n a t a p r o p r i o d a l l a c r i t i c a p i ù 
r a d i c a l e — la c r i t i c a de l le a r m i 
e d e l l ' i n s u r r e z i o n e — c o n t r o la 
< l i b e r t à > de i m o n o p o l i s t i , c i o è 
c o n t r o la d i t t a t u r a de i m o n o p o l i : 
e c o n t r o d i essa h a a f f e r m a t o le 
l i be r t à p o p o l a r i , h a a f f e r m a t o in 
m o d o e sp l i c i t o la fine del r e g i m e 
dei m o n o p o l i . P e r le l i b e r t à d e 
m o c r a t i c h e e p o p o l a r i , c o n t r o la 
d i t t a t u r a de i m o n o p o l i , il p o p o l o 
i t a l i a n o s a p r à b a t t e r s i ogg i c o m e 
se t te a n n i fa . 

BREVE VIAGGIO NELLA CAPITALE DELL'ISOLA | 

Garibaldi ideò per primo 
un piana regolatore di Palermo 

Il Capo dei mille voleva rinnovare profondamente la città 
Demagogia fascista e bombe americane - La lotta di oggi 

'Accanto alla dolce Violetta, al torbido car
dinale, all'eroico cavaliere Pardaillan, ecco 
l'intrigante Fausta, un altro tra i principali 
personaggi che popolano il travolgente ro
manzo di Zevaco, di prossima pubblicazione 

L4 PIGLIA DELCAKDIK4LE 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PALERMO, gennaio. — A pochi 
passi da Piazza Massimo, la piaz
za cen t ra le di Pa le rmo, su u n g r a n , 
de epiazzo circondato da una paliz
zata di legno si levano fino a c i r 
ca due me t r i da t e r r a le fonda
men ta di quello che forse un gior
no sarà il Palazzo di Giustizia de l 
la capi ta le del la Sicil ia. L ' e r b a 
cresce ugogliosa fra le p i e t r e e 
gruppi di uomini cercano di p a s 
sare il tempo giocando a pa l la o 
r iscaldandosi al «ole su ques ta spe 
cie di p r a t o : sono opera i edili d i 
soccupat i . Da anni ques ta è la sce
na che si presenta agli occhi di 
chi passa davant i al « cos t ruendo » 
Palazzo di Giust izia: una scena 
che non ha bisogno di comment i . 
pe rchè è la d imost raz ione d i r e t t a 
ed ev idente delle contraddiz ioni che 
t ravag l iano la società sicil iana in 
ogni suo aspet to . 

Avevo una decina di anni q u a n 
do assistetti al fatidico colpo di 
piccone da to da Mussolini p e r i n a u 
gu ra re la costruzione di ques to 
palazzo. Da al lora ogni uomo d i 
governo che è venuto a P a l e r m o 
non ha manca to di r ipe te re ques t a 
e inaugurazione »; ul t imo il Mini -
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UNA INTERESSANTE PRIMA A PRAGA 

La vita di un grande pittore 
sugli schermi cecoslovacchi 

Biografia di Mikolas Ales, il più nazionale degli artisti boemi - Una serie M fltm 
stortei - La vita di Julius Fucik sarà realizzata in un'opera cinematografica 

Mikolas Ales , i m p e r s o n a t o ne l film d a K a r e l H ò g e r 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

P R A G A , g e n n a i o . 
Mikolas Ales, c h e r i s s e nel se

colo scorso e può, senza d u b b i o , 
e s s e r e definito il -più nazionale 
dei p i t t o r i cecoslovacchi, è nato 
in un villaggio boemo da una 
famiglia di contadini. Egli si è 
espresso, nei suoi quadri, con il 
linguaggio semplice e chiaro del
la sua gente, imponendo le sue 
opere quale espressione cultura
le della classe oppressa. I suoi 
paesaggi, i suoi contadini, i suoi 
guerrieri ussiti sono, oltre che 
veri, estremamente umani nella 
loro forza e semplicità. 

Gli Absburgo, che in q u e l l ' e 
p o c a d o m i n a v a n o la Cecoslovac
chia, hanno visto nella vita se
vera d i Ales un serio elemento di 
v sovversione .», dal momento che 
essa alimentava la coscienza na
zionale del popolo e ne incorag
giava la lotta per l'indipendenza, 

Ho conosciuto la vita di que
sto grande artista attraverso un 
nuovo film, apparso in q u e s t i 
g i o r n i i n p r i m a v i s i o n e in un ci
nema del centro. A giudicare dai 
continui *• esaurito • r e g i s t r a t i , si 

d o v r e b b e dedurre che il film sta 
incontrando i favori del pubblico. 
I l responso della critica è stato, 
in generale, p o s i t i v o , a n c h e se 
non sono mancati a l c u n i rilievi 
alla regia, opera di Vociai* Krska. 

A l l ' Accademia 
D o p o tre o quattro inquadra

ture che ritraggono magistral
mente a l c u n i squarci della me
ravigliosa campaqna boema, con 
i suoi boschi fitti e gli innume
revoli laghetti in cui si rispec
chiano i tetti agu22i delle case, 
il film inizia il racconto della vi
ta d i A l e s . Il pittore ventenne 
trascorre il suo ultimo giorno di 
vacanza al paese, prima di ri
tornare a Praga dove s t u d i a al
l'Accademia delle Belle Arti. Ab
braccia la ragazza, e, il giorno 
dopo, lo vediamo fare il suo 
ingresso nella capitale; c a p e l l i 
scomposti, cravatta nera, panta
loni a quadretti e un fagotto in 
mano, all'Accademia, attorniato 
dalla simpatia della maggioran
za degli studenti, continua la sua 
lotta contro g l ' i n s e g n a n t i , t quali 
tentano di impedire l'imporsi di 
una pittura nazionale che espri-

IL PROCESSO PER L'ASSASSINIO DI ANNARELLA 

Oggi parlerà 11 P.M 
Debole arringa del patrono di Marta Fiocchi, che chiede attenuanti per l'Egidi 

L'uò .enza a . : e r . del p r o c e d o 
Ec.n: , c :m:r .c :a :a verso le 10 c : r c j , 
e terrr-ir.ata pcco dopo ".e 11- Ha 
pir .a ' -c l ' avv. Guang ' . i s . pa t rono d i 
M i r t a F .cceh. . la m a d r e e : Anr .a -
-c.'.a. L ' a w . G u a r ^i:a è mol to a p 
prezza to r.e~'.: a m b . e n t : d : Azione 
Ca"c"..ca. a'.'.a qua'.e sono lega'.: 
tu".*., i corr.p-'.er»*.. ^e ' Ia t ami s . i a 
F:r.cch. Due s o r t i l e ce'.-a M a r t a 
.ma t t i seno suore n ur. cor.»cr.*o, 
un 1 r a te i lo è aiUvisia à. Azione 
Cat in i .ca e l 'uti .co ter.ir.-.or.e che 
d u r a n t e :1 processo ha d e " : q u a l 
che pa ro la a favere del'.a m a d r e 
d: Ar.r .arella è s ta to un esponente 
d t i ' a sezione demccr~st.ar.a d . P r i -
mava l l e che v e n n e a depo r r e come 
tes te . 

Nul la d: in te ressan te o di nuovo 
h a de t to l ' a w . Guar :g ì .a con t ro 
l 'Er-d: . Ha r i p e t u t o f re t tolosamen
te, con m i n o r e efficacia e con ancor 
m i n o r e convinz ione , i già debo i : 
a rgomen t i usa t i ne l l a p r eceden t e 
udienza da l Bucc i an t e . Non* hit sfio
r a t a n e m m e n o u n o d e i t an t i l a t i 

oscuri del processo, m a h a d a t o 
come ™:à d .mcs t r a to c h e la con-
fessionf e . Eg ic : tu spontanea , e 
che r . m p u t a t o . dal. : suo; p r e c e -
cen t : , d e \ » essere considera*© :1 
.-espor.>..b.Ie de.l'a-isass'.r.io. 

Un magg-or impegno il g iovane 
avvocato Guar.gl-.a ha post j ue l 
t en ta r d: difcr.ciere M a r t a Flocchi . 
che .r.vece da". B j c c . a n t e fu ù-*n-
nita responsab i le m o r a l m e n t e de l la 
t e r r ib i l e i n e e : Ar.r .arel la . N a t u 
r a l m e n t e la difesa di M a r t a F i o c 
chi è s t a t s una fatica improba p e r 
.1 p o v e r o Guangl- .a . Egli ha t e n 
ta to d i m i m m i i z è r e tu t t e le colpe 
della d o n n a e l 'ha d i ch ia ra t a v i t 
t ima de l l a società e del la mise r i a . 
Ha a e t t o che sulla sua c l i en te sono 
s ta te scntt«» e d e t t e mo l t e falsi tà . 
Ma ne h a sment i t a una so l tan to : 
» Non è ve ro che M a r t a Fiocchi «'a 
affetta da l le t a n t e m a l a t t i e d i cui 
h a n n o scr i t to i g io rna l i : ella soffre 
so l tan to di m a l di c u o r e •-

A n c h e l ' a w . G u a n g l i a ha con
cluso la sua a r r i n g a c h i e d e n d o c h e 

la C o r t e conceda le a t t enuan t i ad 
Egidi . I ; g iovane penal is ta ha q u i n 
di c r edu to b e n e diffondersi su u n a 
possibi le sant .r ìcazione d: A n n a -
r e n a : penoso a rgomen to s u ! a u a ! e 
si e r a già soffermato :ì Bucc ian te . 

Oggi p r e n d e r à la paro la il P . G. 
do t t . Ta r t ag l i a . Cor . t r a r . amen te a 
que l lo che avv iene sc i . t amente ne i 
process i , la requis i tor ia de l p u b 
bl ico accusa to re è a t tesa con ben 
poca cur ios i tà . Egli , st p r evede , r i 
p e t e r à gli a rgomen t i d: Bucc ian te 
e d i Guar i gl ia: Eg.d: ha cat t ivi 
p receden t i , la polizia non t o r t u r a , 
m a dà solo qua lche scappe l lo t t a 
A n n a r e l l a po teva a n d a r e al la N e b 
bia solo con l ' imputa to nel qua l e 
n u t r i v a fiducia. Forse , p e r diffe
renz ia r s i dagli a l t r i accusator i , il 
do t t . Tar tag l i a non ch iederà p e r 
l ' i m p u t a t o a t t e n u a n t i . Egli h a a n 
nunz i a to una lunga a r r inga , che 
non po r r à esser* esaur i ta ne l la so
la ud ienza d i oggi . 

BUGGERO GOUTONB 

ma le sofferenze dei lavoratori 
cecoslovacchi. Alla t e m a t i c a pro
gressista della sua opera, Ales 
aggiunge u n o s t i l e n u o u o . 

Per questa ragione le opere di 
Ales, sebbene mollo superiori a 
q u e l l e d i a l t r i allievi, vengono 
disprezzate dalle giurìe, dai col
legi accademici e dal p u b b l i c o 
che frequenta le mostre, mentre 
vengono profondamente a p p r e s 
t a t e d a l l a g e n t e s e m p l i c e , d i e ha 
occasione di vederle e dai molti 
a m i c i d i cu i .4 les è r i u s c i t o ad 
a t t o r n i a r s i a l l ' A c c a d e m i a s tessa . 

Il sabotaggio della c l asse d i r i 
g e n t e ad Ales e alle sue opere 
non può, però, durare a lungo e, 
a un certo momento, quando vie
ne bandito il concorso per la de
corazione del Teatro Nazionale, 
la scelta cade proprio sui boz
zetti di Ales. che egli aveva avu
to l'avverleìiza di sottoporre al
la giuria esaminatrice seno il 
nome di un altro allievo. 

Ma proprio questa opera, che 
avrebbe dovuto, dopo tante lot
te, fare affermare la sua pittu
ra, viene distrutta dal grande 
incendio che ha incenerito, in 
una notte, il Teatro Nazionale di 
Praga. 

L'incendio del teatro ha avuto. 
in quell'epoca, il significato ài 
una tragedia che ha commosso 
tutto il Paese, non soltanto ver 
la perdita della costruzione in se, 
quanto per ciò che essa storica
mente rappresentava per il popo
lo e per la cultura cecoslovacca. 

Ales è, quella sera, tra i citta
dini che osservano impotenti il 
disastro, sembra per un attimo 
che, attorno a l u i e a l l a sua gen
te, tutto crolli. Ma, proprio men
tre la facciata del teatro rovina 
sinistrammnte, u n p o p o l a n o si to
glie i l cappello e inizia, dal suo 
vicino, la raccolta di fondi per 
la costruzione del nuovo teatro. 

La reazione popolare rida la 
fiducia od Ales e la forza per 
sopportare la miseria nella qua
le è costretto c o n la sua famiglia, 
s i n o al giorno in cui la borghesia 
riconosce i suoi grandi meriti, 
d o p o c h e il popolo lo ha apprez
zato e salutato come il suo pit
tore. 

Nel suo complesso, « Mikolas 
Ales >> è un buon film biografico. 
Naturalmente ben lontano dal
l'» Alessandro Nievski » d i Ei-
senstein o dal « Ciapaiev .» de i 
fratelli V a s s i l i e c , a n c h e p e r la 
l en t ezza stessa del racconto. Ap
prezzabile è io sforzo compiuto 
per uscire dall'aneddotica, che 
caratterizza i film borghesi di 
questo tipo, i q u a l i impediscono 
generalmente la visione d'insie
me e, quindi, il giudizio su l l ' o 
p e r a e sulla vita d e l protagonista. 

Questo « Mikolas Ales » e il 
primo proiettato di una serie di 
tre film biografici realizzati lo 
scorso a n n o . G l i altri due sono 
il « Messaggero dell'alba », che ha 
per soggetto la vita dell'invento
re Josef Bozek, che fu, tra l ' a l t ro , 
uno fra i primi costruttori dei 
b a t t e l l i a vapore e * La grande 
avventura ». sull'esploratore ceco 
Emiì Holub. 

H U M e Smeton» 
71 c i n e m a c e c o s l o r a c c o sta pre

parando, inoltre, per quest'anno 
in questo campo, altre sceneggia
ture che riporteranno in luce la 
vita di eminenti figure della sto
ria ài questo Paese, come quella 
di Jan Huss, i l combattente cri
stiano per i diritti del popolo 
contro l'oscurantismo della ge
rarchia clericale del Medioevo, 
quella di Bedrich Smetana, il 
c e l e b r e c o m p o s i t o r e , M a t e i Ko-
pecky, un burattinaio c h e ha go
duto nel Paese di una grande fa
ma, Jan Neruda, poeta, Alois 
Jirasek, autore di r o m a n z i s fo 
r ic i p o p o l a r i profondamente pro
gressisti e rivoluzionari: ed infi
ne quella di Juliu* Fucik, l'eroico 

stro Aldisio in occasione del la c a m 
pagna e le t tora le de l giugno scorso. 
K' facile però c o m p r e n d e r e come 
costruire un palazzo se rvendos i 
soltanto di * p r i m e p ie t r e » e di 
colpi di piccone inaugura l i sia un 
lavoro che p rende u n cer to t e m 
po. E infatti siamo ancora a l l e fon
damenta . 

La s tor ia di ques ta costruzione « 
la s tor ia de l la polit ica reaz iona
ria del le classi che h a n n o Ano ad 
oggi ammin i s t r a to il Comune d i P a 
lermo, e ancora di più de l l ' incapa
cità d i ques te classi a realizzar*» 
un qualsiasi proget to o ad affron
tare se r i amen te un qualsiasi p r o 
blema ci t tadino. 

Bisogna r isal i re tino a Gar iba ld i 
pe r t r o v a r e un p iano di s i s tema
zione di ques ta ci t tà : il Capo dei 
mil le voleva r isolvere ques to p r o 
b lema ins ieme a quel lo de l la d i 
s t r ibuzione de l le t e r r e nel la p r o 
vincia. In una sua le t te ra si t r o 
va il p roge t t o p e r qualcosa di 
molto s imile a un plano regola to
r e : piani di sven t ramento , a p e r 
tu ra di nuovi merca t i , di macel l i , 
di bagni pubbl ic i , costruzioni di 
case per le « famiglie umili », se
condo le e sa t t e paro le de l l 'E roe . 
La realiz7az'.one di questo p roge t 
to — come del le leggi gar iba ld ine 
di red is t r ibuz ione del la t e r r a — fu 
sabota ta cos tan temente dal le classi 
al po t e re che avevano basato l'u 
nità d ' I ta l ia sul compromesso a n 
t ipopolare . Sol tan to in conseguen-
aa del la g r a n d e ep idemia di co le
r a scoppia ta nel 1881 si pa r lò d e l 
la necess i tà di u n p iano regola tore , 
ma in r e a l t à ciò che si fece a p p a 
r e c h i a r a m e n t e dal fatto che m e n 
t re nel 1B81 91.638 c i t tadini ab i t a 
vano nei 27.802 van i dei 18.426 « ca-
tol », nel 1927 90.203 cit tadini a b i 
tavano in 10.349 van i di 7.092 « ca-
toi » cioè in 46 ann i si e r a passa 
ti da t r e pe r sone p e r vano a ben 
nove per v a n o . In tu t t i quest i an 
ni aveva agi to so l tan to quel la che 
1 pa le rmi tan i ch i amano « la pol i t i 
ca del p i ccone» ; si demol iva per 
gli sven t ramen t i , m a non si r ico
s t ru iva ; e si cos t r ingeva cosi la 
popolazione ad ammassa r s i s e m p r e 
di p iù ne i « catoi » che r i m a n e v a n o 
In piedi dopo ognuna di ques t e 
operazioni . 

Guerra e dopoguerra 
Solo nel 1938 si r ipar lo di piano 

regola tore . Si <• mon tò » un g r a n d e 
proget to , si s t anz ia rono i fondi sul
la ca r t a ; ma ciò che r e a l m e n t e 
cambiò, sfigurandolo ancor di più, 
il volto di ques ta ci t tà , furono le 
bombe del le fortezze volant i . Du
ran te la g u e r r a furono d i s t ru t t i 
7.B00 alloggi, cioè il 43 % deg l i a l 
loggi es is tent i ; il 76 l7o delle abita
zioni furono dannegg ia te . Nel d o 
pogue r r a le cose con t inuarono «d 
a n d a r e e s a t t a m e n t e come p r i m a . 
Furono r ipa ra t i so l t an to circa 6000 
alloggi: ancora oggi giacciono sui 
tavoli d e i - v a r i Ent i 6.387 d o m a n d e 
inevase . 

g i o r n a l i s t a c o m u n i s t a impiccato 
d a i nazisti. 

« l tre film sino ad ora realiz
zati — s c r i v e lo s c e n e o g i a t o r c 
Jan Pos — testimoniano il nostro 
sforzo mirante non solamente a 
fissare la vita e la lo t t a d i q u e s t i 
nos'.ri eroi, ma, i n n a n n i f u t t o , a 
caratterizzare la soc i e t à dell'epo
ca nella s u a c o m p l e s s a e i ; o l u z i o -
ne. I protagonisti di q u e s t i f i lm 
non lottano solamente per far va
lere le proprie idee e le l o r o 
o p e r e , ma essi servono il progres
so combattendo contro una falsa 
morale, contro l'arretratezza. Es
si non sono infine assertori i n g e 
n u i , ma pionieri coraggiosi del 
progresso •>. 

AMLETO BOCCACCINI 
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Le case che oggi vengono co
s t ru i te h a n n o u n Atto che osci l la 
i n t o r n o a l l e 30.000 l i re . E* v e r o che 
si costruiscono anche case popo la 
r i — il cui fitto c o m u n q u e non 
scende mai al d iso t to de l le 12.000 
l i re —, m a il popolo c ' en t ra mol to 
poco. 

Di questa si tuazione approf i t tano, 
n a t u r a l m e n t e , i g rupp i di specula
tor i che da gran t e m p o succhiano 
mi l ia rd i a l le casse del Comune . Vi 
è una grossa cuccagna del le a r e e 
edificabilc basata su l le con t inue 
modifiche al piano di r icost ruzio
n e : si t racciano s e m p r e nuovi pe r 
corsi p e r p ro lungare le s t r a d e in 
modo che esse pass ino per d e t e r 
mina t e a r e e che vengono ince t ta te 
e poi r ivendu te ad al t iss imo prezzo 
t i C o m u n e ; si costruiscono palazzi 
là dove dovrebbero so rge re de l le 
piazze, p e r c h è ques to conviene a i 
p rop r i e t a r i delle a r e e . La specula 
zione co invo 'ee così tu t t i i se t tor i 
del la vi ta ci t tadina, da i t r a spor t i 
ai serv iz i pubblici , a l le costruzioni 
di quals ias i tipo. 

Dai « catoi » alle case 
Ma a questa incapaci tà , a ques t a 

poli t ica o t t u samen te reaz ionar ia , si 
oppone oggi la volontà di p r o g r e s 
so e di l iberazione de l popolo p a 
l e r m i t a n o . La lotta che oggi si è 
iniziata ne i qua r t i e r i popolar i d e l 
la ci t tà , non pone so l tan to il p r o 
b l ema in modo as t r a t to , m a n e 
sugger i sce svolta pe r volta la so lu 
zione. Così, da l la r ivendicaz ione 
g e n e r a l e di a v e r e una casa decen
te , gli ab i tan t i dei « catoi » sono 
passa t i al la r ichiesta più prec isa 
di a v e r e una casa decen te r i co
s t ru i t a ne l lo stesso pos to ove sor 
gono le loro a t tua l i abi tazioni . 
S p o s t a r e ques ta gente dal suo cen
t ro di lavoro v o r r e b b e d i re infatt i 
t og l i e r loro ogni possibil i tà di v i ta ; 
il pesca to re che abi ta ne i « catoi » 
de l la Ka l sa vive oggi in r iva al 
m a r e ; q u a l e sa rebbe la sua sor 
te se lo si mandasse ad a b i t a r e 
a l le falde del Monte Pe l legr ino? 

D ' a l t r a p a r t e i pa l e rmi tan i si r e n 
dono conto che pe r a v e r e u n a ca
sa bisogna p a g a r e u n fitto, e m o l 
ti d i loro , p e r la maggior p a r t e 
d isoccupat i , non h a n n o la poss ibi 
lità di p a g a r e n e a n c h e cento l i re . 
Ecco qu ind i che a l la lotta p e r la 
casa si lega la lot ta p e r il l avoro , 
con t ro il s u p e r s f r u t t a m e n t o , p e r 
t ' a u m e n t o dei sa la r i . Un legame 
che d iven t a immed ia to q u a n d o si 
pensa che le migl ia ia di edi l i d i 
soccupat i , che oggi ab i tano ne i «ca
toi », po t r ebbe ro a v e r e il p rop r io 
l avoro cos t ruendo la p rop r i a casa. 

E' u n a lot ta qu ind i ques ta che 
unisce t u t t e le ca tegor ie : dag l i in
gegner i e dagl i a rch i t e t t i , che in 
una r ecen te a s semblea de l l 'Ord ine , 
h a n n o posto c h i a r a m e n t e il p r o 
b l ema de l la r icostruzione de l la c i t 
tà , ai commerc ian t i , agli a r t ig ian i , 
agl i impiega t i . 

G IOVANNI CESAREO 

Le prime 
a Roma 

CINEMA 

lì suo tipo di donna 
Il t ipo di donna di R o b e r t Mi t -

chum è J a n e Russe! : d i ques to , non 
c'è bisogno d i a r r i v a r e al la fine 
del film p e r r e n d e r s e n e conto. Cio
nonos t an t e il film r iesce a t e n e r e 
sospeso lo spe t t a to r e , a l m e n o p e r 
il fat to che vi accadono cose p e r 
la mass ima p a r t e incomprens ib i l i e 
mis te r iose : u n gangs te r a u s t r a l i a n o 
che non può e n t r a r e negli S t a t i 
Unit i , d i r ige una ganga pe r m e z 
zo de l la radio . P e r r i e n t r a r e l 'ha 
s tud ia t a be l l a : dà o r d i n e a c e : t i 
suoi amic i d i p o r t a r e Robe r t Mi t -
c h u m in Messico e di far lo g a v a z 
z a r e . Ciò è reso p i acevo le da l la 
p resenza ne l s u d d e t t o Messico del 
t ipo di d o n n a . Ma le cose si c o m 
pl icano q u a n d o si s c o p r e un p a 
st iccio secondo cui il muscoloso 
Rober t d e v e m o r i r e p e r p r e s t a r e !a 
sua faccia ad una ope raz ione di 
plastica che c a m b i e r e b b e ii vol to 
del gangs te r . Senonchè in ter- / :ene 
un a t t o r e c inematograf ico che p a r 
la come i personaggi d i S h a k e s p e a 
re e che sbarag l ia i ca t t ivacc i a 
colpi di ca rab ina . A ques to p u n t o 
non si capisce p iù s e ques to è u n 
film comico o u n d r a m m a a forti 
t in te . C o m u n q u e , finisce bene . 

Il film è dovu to a u n p r o d u t t o r e -
regis ta a m e r i c a n o c h P h a fama di 
pazzoide e di scopr i to re di a t t o r i : 
Howard Hughes . Qui non h a sco
per to mol to , o l t re i seni di J->ne 
Russel . 

Crociera d'amore 
Il t u t t o si svolge s u u n t r a n s a 

t lant ico lucido lucido, le donne so 
no in abi to da s e r a . ì m a r i n a i v e 
st i t i di b ianco coi r i svol t i lucidi . 
Poi c'è l 'o rches t ra pseuclo mess ica 
na d i Xav ie r Cugat , George B r e n t 
invecchia to e ingrassa to . J a n e 
Powel l . una ragazza can te r ina , ed 
a l t r e sciocchezze del genere . T i r a t e 
le somme voi. 

t e. 

Lo squalo tonante 
E uno di quel film di guerra che 

fanno pensare alle parodìe di Wal
ter ch iar i . Un J o h n Wayne meno 
truce e volitivo del solito, u n a Pa
tricia Neal più affascinate e vestita 
del l 'uso; per il resto è facile im
maginare il catalogo del \ a r i ìngie-
d len t i : immersioni , emersioni, si lu
ri. corazzate giapponesi che affon
dano come barchette d i carta, por
taerei. aeroplani, radar, periscopio. 
volti s u d a t i ; unica no ta nuova al
cune monache e ragazzine salvato 
nelle Nawal. Una volta ques t i film 
si raccomandavano per la s incer i tà 
e 11 realismo della loro fat tura, ma 
oggi sono decadut i a romanzet t i 
eroico-sentlmentall a c e l e b r a t o n e 
delle glorie passate e fu ture (sopra
t u t t o fu tu re ) della marina, dell 'eser
cito, del l 'aeronautica americana II 
che è. o l t re tu t to , noiosissimo 

Vice 

Con t u t t o 11 carico delle sue sedu
zioni sceniche l'« Aida » è r i tornata 
iersera sulle scene dell'Opera. Con;a 
sempre la coreografìa h a p u n t a t o su i 
lati spet tacolar i dello spettacolo 
Cortei, gesti s ta tuar i ed al tr i luoghi 
obbligati vari h a n n o incornicia*o :! 
d ramma delia figlia dt Amonasro, ce
dendo qua e là alle tentazioni di 
unu rappresentaz ione es t remamente 
carica di luci, danze e costumi, vi
cini come gus to alle riviste * techni
color » Cosa ques ta evidente fcopr.1-
t u t t o nelle coreografie di Rorr.unoa* 
e in qualche scena di Benois. G.i 
in te rpre t i d i ques ta edizione — mu
s ica lmente prepara ta p iù del so'.ito 
— vanno ricordati t u t t i , da Gin Let
t a Simlonato a Gino Eechi, en t . amoi 
assai efficaci anche scenicamente, a 
Giulio Neri. Giacomo Lauri Volpi t i 
Antonie t ta Steli-», che da ucco si 
c imenta in part i impor tan t i e diffi
cili come quel la di Aida. La mano 
precisa e sapiente di Franco Capua
n a h a gu ida to can tan t i , con e or
ches t ra r iuscendo ad infondere uno 
s lancio ed u n calore assai apprezza
bile. Applausi alla fine d'ogni a t to 
ed anche a scena aper ta 

m. t. 

« Società » 
4. a VII 

G i n * Lol lobr ìg ida e Vittorio Duse in u n a d r a m m a t i c a scena di « A c h t u n g . b a n d i t i ! » , il film dì Car lo 
Li-crani, che . dopo il caloroso saccesso o t t enu to in met te ci t tà d ' I ta l ia , v iene oggi p r e s e n t a t o in p r i m a 

visione a Roma 

Ecco il sommano del n. 
(d icembre 1951): 

Vezio Crisafulli: Stato e society r.cl 
pensiero dt Gramsci; Gaetano TrG:n-
batore : /l punto su Moravia; Brun.i 
Trcnt in : Dal piano SUnncs ci r'-zno 
Schuman; Paolo Bascvi: Le prime 
t re lettere di Engels a Ccf.^ro. Xote 
e discussioni: Gastone Manacorda: 
La storia e la pace; Luciano Ventura : 
La Chiesa e le elezioni in Italia; Giu
seppe Bert i : Una recensione mzn-
cata; Lucio Lombardo Radice: 3"c-
tCTTMtica e logica. Rassegne: Alberto 
Caracciolo: Studi francesi di s tona 
del mommcnlo operato: Pasquale 
D'Abbiero: La riforma della scinola. 
Recensioni. 

U u 
n 

OGGI A ROMA IL FILM P I CARLO LIZZANI 

Mietiti ung , banditi!,, torna la inesistenza 
Mesi di lavoro sulle montagne della Liguria - Una storia epica - Attori e partigiani 

Di Achtung, banditi . ' si comin
ciò a p a r l a r e u n a n n o fa. Al lora 
;1 reg is ta Car lo Lizzani aveva 
t e r m i n a t o d a poco u n a ser-.e d i d o 
c u m e n t a r i a co r tomet ragg io c h e 
r e s t ano t r a i p iù impor tan t i de l c i 
nema i t a l i ano de l d o p o j u e r r a : si 
in t i to lavano Qualcosa è cambiato 
nel Mezzogiorno e Modena città 
dell'Emilia rossa. 

Da q u e l p r i m o accenno di un 
film a l ungomet ragg io ad oggi è 
t r a sco r so pa recch io t empo . M a 
Lizzani * fiero d i essere g iun to in 
por to ; oggi il film, p re sen ta to già 
con s t r a o r d i n a r i o successo d i p u b 
blico in n u m e r o s e ci t tà i ta l iane , da 
Milano a Tor ino a L ivorno a Reg 
gio C a l a b r i a a p p a r e sugi- s c h e r m i 
r o m a n i . 

E ' s t a t o , ques to t rascorso , un a n 
no d i d u r o l avoro p e r Lizzani e la 
sua - t r o u p e ». Pe rc iò Achtung, 
banditi! h a cos t i tu i to u n a e s p e r i e n 
za i m p o r t a n t e non sol tanto sul p i a 
n o d e l l a r i ce rca tecnica e su q u e l l o 
del la difficile t ra t t az ione di u n t e 
ma complesso, m a anche p e r c iò 
che r i g u a r d a la stessa organizza
zione de l l a p r o d a z i o n e . I l film i n 
fatti è s t a t o il p r i m o i m p o r t a n t e 
e s p e r i m e n t o d i u n a p r o d u z i o n e 
pa r t i co l a re , u n a p roduz ione a t i p o 
coopera t iv is t ico . Si in iz iò con u n a 
ve ra e p r o p r i a campagna d i so t -
toJCrixioni e d i adesioni , t r a \ l a 

vora tor i ed i l p u b b l i c o genovese . 
Regista, a t t o r i e t ecn ic i , t u t t i co
loro che a v r e b b e r o p a r t e c i p a l o al 
film, a n d a r o n o nei c inema d i G e 
nova, t r a la gen t e , t r a gli spe t t a to r i 
p a l e s e m e n t e s t a n c h i de l la invas ione 
di u n a m e d i o c r e e sopor i fera p r o 
duz ione d ' o l t r e At l an t i co e sp iega 
r o n o che cosa v o l e v a n o f a r e . L a 
s i tuaz ione d e l c i n e m a i ta l iano si 
faceva difficile, già a l lora , e L iz 
zani lo s a p e v a . Ma egli sapeva a l 
t res ì che occor reva uscire d a q u e l 
la che si p r e s e n t a v a come l ' imboc
c a t u r a di u n vicolo c ieco: da u n a 
p a r t e le pas to ie d i u n a p roduz ione 
r i ca t t a t a p e r c h è osteggiasse il c i 
n e m a i t a l i ano rea l i s ta e qu ind i 
d e n s o d i p r o b l e m i ; d a l l ' a l t r a l a 
necessi tà , p e r c h è il c inema i ta l ia 
no sopravvivesse , d i c o n t i n u a r e ad 
a f f ron ta re coragg iosamente que i 
t emi e quei p rob l emi . 

E r a una difficile « impasse >, p e r 
il g iovane regis ta . E l 'essere egli 
al p r i m o film ' d o p o una l u n g a a t 
t iv i tà d i saggista, sceneggia tore e 
a iu to r eg i s t a ) non r e n d e v a c e r t o 
più facile l ' avven i re . E p p u r e L i z 
zani è g iun to fino in fondo, m a n 
t enendo fede al suo i m p e g n o : h a 
r a c c o n t a t o la s tor ia che vo leva 
raccon ta re , la s tor ia che il p u b b l i 
co vuo le gli sia n a r r a t a . 

Res is tenza , in fa t t i v i si n a r r a la 
s tor ia d i u n g r u p p o d i pa r t i g i an i 
genovesi , che da l l e montagne scen
dono in c i t tà , a p re l eva re u n d e 
posi to d i a r m i . Vi si n a r r a a n c o r a 
il l o r o incon t ro con gli opera i che 
d i fendono le fabbriche, la lo t t a co 
m u n e , la v i t tor ia sul tedesco i n v a 
sore e sul t r ad i to re fascista, in 
m t z z o a i sacrifìci e a l le p e r d i t e 
sangu inose . Vi si n a r r a la sol ida
r i e t à d i una popolazione c h e si 
s t r i nge a t t o rno a i suoi figli p iù 
glor iosi . 

E p p u r e d i r e di Achiung-. banditi . ' 
che è un film sulla Rer i s tenza è 
m o l t o e d è poco a d un t e m p o . E ' 
mol to , pe rchè la Resistenza è u n 
t e m a g r ande e va l ido della s t o r i a 
d ' I ta l ia . E ' poco, p e r c h è fa re u n 
film sulla Resistenza, oggi, v u o l d i 
r e pors i un p rob lema p a r t i c o l a r e , 
che non si e r a n o post i i c ineas t i 
i ta l iani che rea l i zza rono film su 
analoghi a rgomen t i subi to d o p o la 
Liberaz ione . P a r l a r e oggi d e l l a 
Resistenza non p u ò signif icare l i 
mi tars i ad u n a r ievocazione p i ù o 
m e n o ca lda , m a a f f ron t a r e il t e 
m a assai p i ù va s to d e l l a di fesa 
del va lo r i de l l a Res i s tenza , de l la 
con t inu i tà de l la lo t t a ant i fasc is ta . 

[Tu t to c iò vuo l d i r e pors i r ea l i s t ì -
Cos ' è il film d i Lizzani? Si p u ò l c a m e n t e i l p r o b l e m a de l film - s t o -

di ra s emp l i cemen te : è u n film sul la | r ico », « d e i r a p p o r t i de l l a s tor ia 

r ecen te con que l la a t t ua l e , e con 
l ' avven i r e de l n o s t r o Paese . 

X o n è ques ta a n c o r a la sede p e r 
g iud ica re se Lizzani h a m a n t e n u t o 
l ' impegno che a v e v a p re so con se 
stesso e con il p u b b l i c o . Il p u b b l i 
co ~aprà g iud ica re d a sé. Ma, oc 
co r r e d i r e che n o n si p u ò d u b i t a r e 
d e l v a l o r e d i u n film c h e nasce 
da simili p r e m e s s e e s; inser isce su 
que l la p r e c e d e n t e a t t i v i t à d e i r e 
gista d i cui a b b i a m o d e t t o . 

C e r t a m e n t e l ' o p e r a d e l reg is ta è 
s ta ta assai a i u t a t a d a u n a schiera 
di o t t imi a t to r i . G'.: sr>e::a*or: v e 
d r a n n o vo l en t i e r i r i n i e rp r e t a i i o r . a 
n u o v a d i u n o dei nos t r i a r t i s t i c i -
n e m a t o g r a t V i p i ù p r e p a r a t i . An
d r e a Checchi , r i v e d r a n n o la forte 
pe r sona l i t à di L a m b e r t o Maggicra-
ni , l ' ope ra io d i Lcdr» ài bicicletz?, 
e la popo la r e bellezza di Gina L c l -
l ob r ig ida . Accanto a ques*". a t tor i . 
a ccan to a Mar ia L a u r a Rcrea . a 
Vi t to r io Duse e ad a l t r i , sta una 
ga l l e r i a d i vol t i n u o v i che Lizzani 
ha scelto t r a i pa r t ig i an i genovesi . 
Ques to fat to non è senza signifi
ca to . Come non è senza sismi r ea to 
che il c o m m e n t o musica le de l film 
sia s t a to affidato a Mar io Zafre-i, 
la cui IV Sinfonia • In onore ce l 
la R e s i s t e n z a - ha cost i tui to uno 
fra i maggior i successi degli u l t i 
m i a n n i . 

TOMMASO CHIARETTI . 


