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LA 
VISTA DA f I M I 

La s tor ia de l la R ivo luz ione 
francese del 1789 è senza d u b 
b io (n i i p iù sol idi punt i d i 
Fiaragoiic per g i u d i c a l e la vu-
id i tà e i mer i t i d i uno s t u 

d i o s o o di un intero ind ir izzo 
di s tudi . A conoscer la , a c o m 
prender la . si s o n o c i m e n t a l i 
r icercatori di prhu'ordine di 
o g n i e tà e di divers i Puesj 

Nel l ' i igone di quelita ormui 
«ecolare bat tag l ia cultura" 
sta e n t r a n d o finalmente u m 
un c e i t o i m p e g n o «indie l 'Ita
lia. N o n sono , e forse non pò 
trebberò essere, m i o \ u o p e i e 
d ' ins ieme, c o m e que l l e c h e ci 
ha d a t e in gran ninnerò la 
F r a n c i a . Ma si p u b b l i c a n o 
m o n o g r a f i e or ig inal i , t o m e 
que l le del G u h i u i e G a r r o n e e 
del S a i i t a su F i l i p p o B u o n a r 
roti , si svi luppimi» dibatt i t i e 
r ipensament i crit ic i , si torna 
ai c lass ic i scrittori del la s t o 
n a del la G r a n d e r i v o l l i / i o n e 
c o m e n model l i di cr i t ica fe
c o n d a . Cos ì , d o p o le recent i 
•versioni di opere del I e f e b v r e 
e del M a t h i e / , e c c o usc ire iti 
quest i g iorni le ed iz ioni i ta 
l i ane di d u e libri tra Ì pi1*» 
s i g n i f i c a t a i c h e la s tor iogra
fìa m o d e r n a ci abb ia l a s c i a t o . 
I.a rivoluzione di F d g T d Q u i -
net (1), e l a Storia saciaht>t<i 
(ìt'lLi rivohi7Ìonc francesi, di 
J e a n Jnurès (2). O p e r a , la 
pr ima, di un d e m o c r a t i c o c h e 
M p r e o c c u p a l a di r iprendere , 
so t to il ff rmpero, a l cun i m o 
t iv i d i l ibertà e di d e m o c i u -
7Ìa per farne , t o m e d ice nel 
la p r e f a z i o n e il G a l a n t e G a r 
rone, < mi g r i d o di bat tag l ia , 
un a p p e l l o a l la patria asser
vita > (I, p. L Y i i ) . F d opera , 
l 'altra, di u n o il q u a l e si s for
mava d i cog l i ere l 'essenza del 
la r i v o l u z i o n e o s s e r v a n d o «• sr'i 
a v v e n i m e n t i dal p u n t o di v i 
sta «Iella sua c o n c e z i o n e g e n e 
rale de l la soc ie tà e del la vi
ta J (p. "*), c h e era la c o n c e 
z ione soc ia l i s ta . 

P o t e r a v e r e tra m a n o q u e 
ste bel le , eo i rette ed iz ion i i ta
l i ane del c a p o l a v o r o del Q u t -
net e del m o n u m e n t a l e studi') 
dpi Jal irès , farà certo p i a c e 
re a mol t i . Ma va pure so t 
to l ineata l ' importanza de l l e 
d u e p r e f a z i o n i . Q u e l l a p r e p a 
rata da G a s t o n e M a n a c o r d a 
p e r il J a u r è s è add ir i t tura , 
p iù che u n a nota in trodut t i 
va , un \ e r o e propr io s n g g i o 
di cr i t ica m a r x i s t a in torno a l 
le d i v e r s e corrent i de l la s t o 
riografia de l la Rivoluz/ ione 
francese . Il M a n a c o r d a passa 
in ras segna , c o n m o l t a a c u 
t ezza e c o n p r e c i s a c o n o s c e n 
za de i test i , il d i s e g n o d i q u e 
ste corrent i . C o l l o c a da un 
l a t o le in terpre taz ion i deg l i 
scrit tori d e c i s a m e n t e c o n t r o 
r ivo luz ionar i . da l B u r k e al 
T a i n e , e dal l 'a l tro i n d i v i d u a 
e cara t t er i zza le opere i sp i 
rate a t e n d e n z e ( he si l e g a n o . 
in un m o d o o nel l 'a l tro, a i 
m o v i m e n t i r ivo luz ionar i d e l 
l 'Ottocento . Ci* parla a l i a t a 
del T o c q u e v i l l e , c h e di certo 
< rappresenta il m i n t o p i ù a l 
to r a g g i u n t o d a l l o s tor ioeru-
fia l ibera le de l la R i v o l u z i o 
ne ». C i par la del Michelet . 
l ' e sponente de l la d e m o c r a z i a 
r a d i c a l e c h e tu t to t cos tru iva 
in torno a l l ' idea d i popo lo e in 
f u n z i o n e p r i n c i p a l m e n t e d i 
lotta c o n t r o la C h i e s a > (ma 
si s a r e b b e forse potuto , t i a 
ques t i i lue. t rovar p o s t o p e r 
s i tuare a n c h e il Q u i n c i ) . V ie 
ne q u i n d i a descr iverc i in 
L o u i s B l a n e l 'autore c h e per 
p r i m o , d o p o il l o n t a n o e d i 
m e n t i c a t o Buonarrot i , r iabi l i 
ta l 'opera dei G i a c o b i n i , a c 
cet ta il Terrore , e - ncIFoper-i 
e ne l pens iero di Robesp ierre 
v e d e g l i in iz i di u n a n u o v a 
r i v o l u z i o n e . d H l a r i v o l u z i o n e 
.sociale > (p , X X ) . . -

D a noi non m e n o cric in 
F r a n c i a , s o n o o r m a i r iget tate 
d a l l ' a m b i e n t e «•cicnlifin» p iù 
«erio l e fnl^ifii az ion i interes 
sate c h e del la G r a n d e r i v o l u 
z i o n e d e t t e n s u o t e m p o in 
l e t teratura reaz ionar ia . N e s 
s u n o p e r ò «TVèva t rovato fi

nora termini cosi decibi ed 
aspri c o m e il M a n a c o r d a IILI 
d e n u t u i a r n e le d i sones tà , i 
falsi a lungo co l t iva t i tra le 
masse , ingomma la m a n c a t a 
val id i tà c o m e opere d i storia . 
Di qui il Ma n a co rd a prosegue 
di l ineando c o m e dul ia F r a n 
c ia s tessa sia poi venuta sv i 
l u p p a n d o s i . ne l l 'u l t imo mez 
zo seco lo di s tudi , l ' iu terpr ' -
t a / i o n e nuova . Kssa ha p o t u 
to nascere sul la ha«e de l l 'esa
m e di n u o v e fonti , c o m e le 
fonti e c o n o m i c h e fin qui s c i n 
se e mal note. Ma si e ( os tru i 
ta s o p r a t t u t t o ne l n'esumo ra
d i c a l e de l la q u e s t i o n e c h e 
p r e n d e il n o m e di Robesp ier 
re, c ioè la ques t ione del s i 
gni f icato del la d i t ta tura g i a 
cob ina . S u qupsto p u n t o , J n o 
tes è ancora su un terreno di 
trans iz ione fra l e usua l i s i m 
pat ie per D n n t o u e la riva
lu taz ione di R o b e s p i e r i e . O c 
correranno ulteriori s tudi co 
me que l l i del Mathie/:, a p 
prezzat i po i d a l l o s tesso J a u 
rès, p e r c h è la sv o l la s ia c o m 
ple tata , e la r ivo luz ione v e n g a 
s t u d i a t a fino in f o n d o alla 
luce del la lo t ta de l le c lass i e 
del la s trateg ia de l la c o n q u i 
sta del potere s ta ta le . 

D i Jean Jaurès c o m b a t t e n 
te soc ia l i s ta c o n o s c i a m o l'at
t a c c a m e n t o a l l ' ideale del l 'e
m a n c i p a z i o n e dei lavorator i . 
l 'ardente forza del p o l e m i s t a 
e de l l o scr i t tore . .Sappiamo 
a n c h e del s u o r i formismo, 
c o n t r o cu i l'ala m « r \ w t u del 
s o c i a l i s m o francese si t r o v ò a 
lot tare , e i n s i e m e di que l la 
pro fonda coerenza in d i fesa 
de l la p a c e e de l l ' in t ernaz io 
n a l i s m o , che gli c o s t ò l a v i ta 
nel lug l io t'M4. Per q u e s t o 
pure un po' e c c e s s i v o , forse 
i n o p p o r t u n o , lo s forzo del 
Manacorda di . sv i luppare un 
c o n t i n u o p a r a g o n e fra la c o i -
retta c o n c e z i o n e s t o r i o e i a l u a 
e ideo log ica del m a r x i s m o el 
le pos iz ion i de l lo J. iurès scr i t 
tore e s tud ioso . D a quest i in
fatti non era da nttender'-i 
una i n d a g i n e « o m p i i i t n m e n t e 
m a r x i s t a . J a u rès fu u o m o ti
p ico de l la s o c i a l d e m o c r a z i a 
del s u o t e m p o , con i l imit i e 
le contradd iz ion i c h e l e furo
no propri ; egli non v i s s e l'età 
del l e n i n i s m o m a p i u t t o s t o 
que l la del rev i s i o n i smo de l -
l'F.uropa o cc id en ta l e . G i à nel 
t i to lo S tor ia socialista c'è 
q u a l c o s a d i i n g e n u o e d i re 
t i c e n t e c h e contras ta c o n que l 
c h e sarà l ' indir izzo di u n a 
storiograf ia m a r x i s t a , p e r ^ la 
q u a l e la storia ch'essa s c r i v e 
è di n u o v o storia senz'a l tr i 
a g g e t t i v i . 

A v v i c i n i a m o c i d u n q u e a l la 
o p e r a del Jaurès . q u a n t o a 
q u e l l a del Q u i n e t , c o m e ad 
o p e r e c h e nel m o m e n t o c u l 
tura le . e ne l la pos i z ione cr i 
t i ca che r a p p r e s e n t a n o s tor i 
c a m e n t e , t r o v a n o la r a g i o n e 
del loro i m m u t a t o interesse . 
N o n conta poi s e m o l t e affer
m a z i o n i c h e vi s i f a n n o p o s 
s o n o essere o g g i c o n t e s t a t e o 
corrette . La loro e d i z i o n e i ta 
l iana è un a v v e n i m e n t o c u l 
tura le di pr im'ordine . del q u a 
le si d e v e eszer grat i a E i 
n a u d i e a l la C o o p e r a t i v a del 
Libro P o p o l a r e . 

Un'a l t ra c o s a , a q u e s t o p u n 
to. v icn fa t to d i a u g u r a r s i . 
Ed e c h e a s imi l i i n i z i a t i v e 
.si f a c c i a n o segu ire a l t re l e 
qua l i p e r m e t t a n o di portare 
fin nel le s cuo l e m e d i e e i n 
feriori . fin nella pubb l i c i s t i 
ca corrente e ne l p iù l a r g o 
s e n e o c o m u n e , la r e v i s i o n e 
d e l l e p iù deteriori e r imas t i 
c a t e credenze su l la R i v o l u 
z ione francese . 

S a r e b b e ora , ci pare, c h e 
n o n s i l e g g e s s e p iù . sui l ibri 
sco last ic i , d i u n Robespierre 
l u t t o s imi l e a un mostro , de l 

LA PRIMA A ROMA DI UN FILM Dì PIRIEV 

I cosacchi del Unitali 
TACCUIN 

»; 

« Un affresco popolare a colori sugli eroi dei grandi raccolti, sulla 
vita dei • nostri colcos » — Le stupende musiche di Dunaievski 

c e r c h i a m o di trovar modo . 
a t t r a v e i s o la editoria minore, 
la pubbl ic i s t ica , i d ibatt i t i 
popolar i , di far affogare nel 
ridìcolo ones te credenze , a l i 
menta te cttiirosctirantisnio per 
fai nul la comprendere e per 
terrorizzare la gente . A o n sa
l a mai ta idi per c u m b u t t e i e 
una battagl ia larga ed effi
cace , al punto c h e la gente 
senta v e i g o g n a a ripetere si
tuili favole e guardi t o u ri
spe t to e a m m i r a z i o n e quel 
g r a n d e episodio del progres 
so u m a n o che fu la R i v o l u 
z ione fi ai ieese, e le forti per
sonal i tà che ne fui otto a c a p o . 

ALBERTO CARACCIOLO 

(1) »' QUINrl: la Ktvolniwue. a 
cura di CJ. (•alnnlt' dnrrone, finali. 
ili li sirillnn ili -toriu t), 19''.. ;j(i. 
IMI S_M_ 2 «.uluini l 4 >IH) 

'-'l | U r i U s - Storia sonait.U 
<f<//,i ìinnjlti/ioiic /rame», a cura ili 
(..ialine Manacorda, I, In ( »»«"i-
Inculi, COUJII mthii ili I libro l'ivo» 
l.irt. 19W, pp. IAIMS8 L. 500 
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H O W A R D F A S T : D I A R I O A M E R I C A N O 

marchio mostruoso 

Yves Moti turni, il bravo e s impatico cantante tnitu'csr, h.i 
italo la SUA i ntusl.isticiv .«lesione al Fest ival della gioventù 

« I l film I cosacchi del Kuban 
è stato da me Ideato come un 
quadro popolare a colori sugli 
eroi dei grandi raccolti, sul la-
vo io dei nostri eolcosiani. V o 
levo descrivere i rapporti che 
esistono tra gli uomini In una 
società dove non vi è posto per 
l'odio e la concorrenza, come 
nella società capitalistica ». C o . 
si scriveva Ivan Piriev dopo 
aver terminato il film f cosacchi 
del Kuban, che Ieri è stato pre
sentato al pubblico romano, 

U tema del villaggio sovieti
co, e dello sviluppo dei grandi 
colcos è un tema particolarmen
te caro alla fantasia creativa di 
Ivan Piriev. Tanto è vero che, 
proprio analizzandolo In un ti
po particolarissimo di film, egli 
ha creato quel genere che va 
sotto il nome singolare di «< c o m . 
media colcosiana. . . Commedia 
per l'impostazione narrativa 
tradizionale, colcosiana per l'am
biente esaminato, che non si 
limita a fare da sfondo, ma in
terviene a dettate temi, sv i 
luppi e soluzioni. Già p u m a del 
la gueira Piriev aveva realizza. 

lo alcuni film di questo gene
re (La fidanzata ricca, / trat
toristi, e altr i ) , ma dopo la guer
ra egl i , riprendendo la mate* 
ria, si è trovato di fronte ad 
una messe di suggerimenti, di 
interessi, di contrasti e di no
vità, tali da ampliare il quadro 
tino all'affresco, e a dare un 
tono forsanche epico alla com
media. La ricostruzione impe 
tuosd dei grandi colcos, i prò 
blemi risolti di slancio sulld via 
della edificazione del comuni 
smo, il rapporto sempre più 
nuovo ed Interessante tra città 
e campagna, tra agricoltura e 
meccanizzazione, le variazioni 
profonde che l'esperienza della 
guerra patriottica avevano prò . 
dotto sull 'animo e sulla menta
lità dei g iovani eolcosiani, ora 
divenuti adulti e dirigenti, han
no foinito a Pir iev 1 colori ma
gnifici del le sue pennellate. La 
natuia della terra del Kuban 
gli ha fornito lo spunto per in
dimenticabili immagini , e l 'amo. 
re dei cosacchi per la musica 
popolare, per l e feste, l e sagre, 
le gare, le suggest ive ed entu-

del "reato di connivenza 55 
- * 

Come l'eroico dirigente comunista Steve Nelson non trovò in tutta Pittsburgh un avvocato 
che lo difendesse né un medico che lo curasse - I frutti della paura - Bimbi strappati alla madre 

di «ans i l e e di potere , de l p o 
p o l o di Parig i c o m e p lebag l ia 
a b b a n d o n a t a a s l i ist inti p iù 
b a s s i . B e n d i a m o c i c o n t o di 
rfnanfo q u e s t e l e g g e n d e sono 
a n c o r a diffuse e segu i te . E 

VII 
L'nccii.va di « reato di con

nivenza » con i c o m u n i s t i as
sume cuoi in A m e r i c a aspet t i 
mos truos i e rnaniuiujc r i su l 
tati orrendi. Gli e s e m p i p iù 
terribi l i s o n o que l l i offerti da 
due incidenti che si verifica
rono nel corso del processo 
contro Steve Nelson. Forse 
avete già sentito parlare di 
Steve Nelson, uno dei più-
nobi l i eroi della c l a s s e o p e 
ra ia americana. Nel 1936, an
cora a touane , e g l i a n d ò v o 
lontar io i n S p a g n a p e r com
battere in difesa della R e 
p u b b l i c a a g g r e d i t a , e p r e s t o 
hi promosso comandante del
la brigata Abraham Lincoln. 
Durante la lotta di Spagna, 
Steve Nelson apparve « i m 
bo lo d ' ineguag l iab i l e c o r a g g i o 
e di alta integrità morale. 

Ritornato dalla Spagna, 
Steve Nelson diventò un ele
mento di primo p i a n o ne t ta 
o r g a n i z z a z i o n e del Partito 
comunista, e si trovò ad as
sumere i compiti piti difficili, 
che adempì sempre con m o l t o 
s l a n c i o e c o n grande s er ie tà . 
Nessun compito era per lu i 
t roppo a r d u o . Il governo l o 
fece arrestare, lo accusò fal
samente di un v e c c h i o m o t o 
di rivolta verificatosi nello 
Stato di Pennsylvania *• lo 
condannò a 20 anni di car
cere. Egli è stato cosi getta
to e r i n c h i u s o i n u n a cella 
umida, sporca e fredda, re::-
2*aria, dove, nel più duro ifo-
l a m e n f o , ha c o m i n c i a t o a 
s c o n t a r e In pena di 20 anni 
di r e c l u s i o n e , che, per vn 
uomo della sua età, sqnivile 
a una vera e propria pena 
dì morte. 

I cosiddetti custodi del 
«• mondo Ubero » ricompensa
no in questo modo gli uomini 
che lavorano e lottano p e r la 
amicizia e la fratellanza tra 
i popo l i . 

Nessuna difese 
terrore generato da_ b r a m o s i a ^ ~ J " d ? X £ * } 3 g £ 

che si ebbero due casi ine
guagliabili e incredibili di 
pratica applicazione del «rea
to di connivenza ». Per prima 
cosa, Steve aveva bisogno di 
un avvocato che assumesse 

la sua difesa. Passo dn uno 
s t u d i o al l 'a l tro, g iro tut ta la 
c i t tà di Pittsburgh, e n r i 
v o l s e infine a tuffi gli av
vocati della Pennsylvania oc
cidentale. Ma nessun avvoca
to, tra le centinaia che egli 
interpellò, e b b e il coraggio 
di r a p p r e s e n t a r e Steve .Nel
son i n tr ibuna le . 

Cer to , m o l t i g i u r n u a n o d i 
avere s impat ia p e r lu i e gran
de rispetto per i suoi p r o b - e -

q u a t c h c a u u o c a t o a v e s s e a i -
s u n t o la Mia difesa, la difesa 
di Steve Nelson, questo s^m-
pllce atto poteva costure al
l'avvocato la prigione o la ro
vina; e, nella migliore delle 
ipotesi, il difensore sarebbe 
stato iscritto nelle liste nere 
di P i t t s b u r g h . 

E cos ì , a n c o r a una vetta, 
s i v i d e q u a n t o most i uosa 
fos se l 'accusa di « reato d i 
c o n n i v e n z a ». fn ques to caso , 

che ncni&se tolta loro in l i 
cenza professionale.* E cos i , 
ancora mia «volta, si potè ve
dere come Jn.sse mostruosa la 
acctt&a di « reato di c o u u ì -
vcma ». 

Tale è il « reato di conni
venza» e tanta è la paura di 
essere accusato per quel « r e a 
to-). T a l e paura è penetrata 
d a p p e r t u t t o e ha permeato 
tutta la s trut tura soc ia le d 'A 
nierica. Sì , no i amer i can i a b -

STATI UNITI —- Gli operai d e l l e officine Ilarvester. di Chicago, che n e l settembre scorso, 
sfidando le persecuzioni, scioperarono tontro l 'a t t iv i t i terrorist ica di Mac Cartliy 

mi e per te sue difficoltà. 
Molti dissero e a m m i s e r o 
pure c h e lu i , Steve Nelson. 
era, s e c o n d o loro , completa
mente innocente e che era 
stato accusato falsamente. 
Però essi fecero presente un 
altro fatto: gli ricordarono 
che sei avvocati, i quali olà 
avevano assunto la difesa te-
gale di a l c u n i c o m u n i s t i ac
cusati, erano stati gettati essi 
stessi in prigione s o l t a n t o p f r 
aver osato difenderlt Se 

II, ttAZZ OTTINO < IliTllRALE 

.'V 

Notizie di architettura 
Un riconoscimento 

Il recente conferimento, da 
parte dell Act.adcr.ia aci L.:i"~ei, 
dei premio Fcitrmel'i di archt-
t et tura al compagno Hario £<-
dol/i e il giusto riconoscimento 
della *ua attività di architetto-
di urbanista, di tecnico e d» 
insegnante che egli da oltre ven
ti, anni svolge con «uoceaso. 

L'inizio di Bt&ol/i fu duro. 
da ragazzo aiutò suo padre, pit
tore decoratore, nei oonti«»rt, f°* 
fece un lungo tirocinio come 
disegnatore, infine frequentò 
brillantemente la Scuola zuoe-
riorc di «rcftifctfwa. Ed < c<"rto 
Ter essersi m«K « « i t o $r«ad«»-
gnato ti e mestiere» che JMfoI/i 
n o » è stato — «I pmrt tfi motti 
altri suoi coetanei — u n arcW-
tetto già arrivato in giovine ita. 
ma SÌ è formato lentamente e 
sicuramente studiando tutti t 
problemi del costruire 

Con tale metodo ha realizzala 
nei i§37 le due palazzine, 4* 
c w di VIUB Massimo e di zi* 
S. Valentino. Che ancora oggi 
sono le due Migliori onere, rfo-
pa Terragni.' mei razionalismo 
italiano, aWaltezsa dei pochi 
esempi validi tn cmwtpo intorno. 
stonate. v t -» 

A-ej dopoguerra Mdeìn — fi

n o altora interessato giustamen
te Più alla qualità che alla 
quantità — allarga il campo 
della tua. attività e detta sua 
fantasia e pone la sua grande 
esperienza tecnica ed umana al 
servizio del problema più ur
gente: la casa ecrmomict, ma 
eh* sia anche duratura ed ab
bi» u n avolto», legato aU'am-
biente. agli nomimi, otte tradr 
ttout. • BraR^a cosi • le case 
popolari 'di Terni, ^quelle per t 
braccianti e gli artigiani di Ce-
rignota — cha possono conside
rarti u primo esempio di ar~ 
chilettura moderna italiana, con 
etamenti realistici — a quarne
ra - fofoiare dei Tettatine in 
Soma, in collaborazicn* ccn Io 
architetto Quaroui, Ma là tua 
atutité non si timtf saio a 
questo pur importantissimo set
tore: nel '#* appare U ..•Ma
nuele deWarchUetto », buona 
parie del quale è dovuto ai 
suoi studi, ponendo alta portata 
tu largne categoria 'di tienici 

edili i migliori risultati èi un 
cvrietto metodo di progettare; 
nei '47 psftattpa con eun va
lenti architetti al concorso per 
ta • Staziona -di Jtoma. piesen-
tsndo un progetto-che, pur ufi-
lissmndo la tecnica moderna, era 

ambientato nel carattere monu
mentale della piazza assai me
glio di quello oggi realizzato. 

infine per quattro anni «»•> 
dolfi ha avuta modo, in qualità 
di Consigliere comunale «fi Mo-
ma, di stilizzare la sua espe
rienza urbanistica a vantaggio 
dtoa coUeUività. - . . 

In un periodo assai difficile 
nella storia delrarchitcttura ita
liana — m cui gli architetti 
< sono mai utilizzati dalla so
cietà attuale » (come egli stesso 
ama esprimersi) — Ridolfi ha 
posto con la sua opera tesigen-
za di un mestiere serio ed a P -
profondiio, d\ una cultura viva 
e partecipe delle aspirazioni de
gli «omini , di una fantasia, in 
continua ricerca. 

Questo è il suo insegnamento. 
giustamente riconosciuto oggi 
dal premio più ambito. 

e su 

Il tìam Reislstore ti X M M 
Muovendo dalla c o s t a t a t o n e 

d te la Giunta Comunale non 
ha ancora iniziato nessuno stu
dio preliminare per li nuovo 
Piano regolatore di Roma, ctoe 
dovrebbe divenire operante tra 
due anni. l'Aseodazione artisti. 
ca internazionale, 1 Ordine degU 

arcrnteui dei Lazio e i a Sezione 
romana nen Istituto nazionale 
di urbanistica hanno preso la 
iniziativa di costituire delie 
commissioni di s tudio dei di
versi problemi che interessano 
la vita e lo sviluppo deli* elità 
TaM commissioni. Inizialmente 
composte di pochi esperti, do
vranno a mano a mano acco
gliere i rappresentanti di tutte 
'e categorie e glt strati sociali 
interessati ad una giusta e mo
derna soluzione del plano. 

tari 
Presso le edizioni Tamburini 

di Milano è uscito un libro di 
d u l i a Veronesi int itolato: «Dif
ficoltà politiche dell'architettu
ra tn Italia - 1920-1950 ». Il pe
riodo esaminato non è visto pe
rò nel suo insieme, ma attra
verso le biografie dei quattro 
maggiori protagonisti, critici e 
architetti, tutti prematuramen
te scomparai: Renato Giolìl. 
Giuseppe Pagano. Edoardo Per
sico e otuseppe Terragni. £• 
tuttavia u n altro contributo al
lo studio del momento ptù in

teressante e contraddittorio del
ta moderna architettura l u n a 
ria ancora poco analizzato nel
le sue origini e nelle aue uper-
cuasìoTu attuali. 

per giunta, sì veniva a nega
re praticamente a un cittadi
no il diritto alla difesa legale. 
A voi europei a v r a n n o s e m 
pre de t to che tutti i c i t tad in i 
a m e r i c a n i hanno, i n t r i b u n a 
le , il prezioso e i n t o c c a b i l e 
d ir i t to di essere a s s i s t i t i d a 
un difensore e di essere giu
dicati da una niuria. Ebbene, 
Steve iVelson potè conoscere 
di persona rome stanno effet
tivamente le cose tn questo 
campo. Alla fine, egli f»: ro-
stretto ad apparire in t r i b u 
n a l e da solo, senza, u n nt j -
r o c a f o c h e Io difendesse. 

Ma c'è di più. A l l a s i g i l l a 
d e l processo, Steve Nelson 
si ammalò. A r e r à l a f e b b r e 
a l fa e poteva a malapena reg
gersi in piedi. Aveva assoluto 
e urgente bisogno di essere 
curato, aveva assoluto s ter
g e n t e bisogno di medicine. 
Chiese al giudice che fosse 
r i m a n d a t o il processo, po'chè 
le sue condizioni d i s a l u t e tton 
g l i p e r m e t t e v a n o d i p a r l a r e t n 
tribunale: i l g iudice g l i ' e c e 
u n a risata in / a c c i a e e l i 
ord inò di presentarsi in tri
bunale e di difendersi da ro-
lo, sano o malato che torse. 

Dopo di che. Steve Nelson 
si mi*e tn cerca di un medi
co Qualsiasi medico ha l'ob
bligo morale di curare tutte 
le persone che abbiano b i s o 
g n o del la sua opera . E b b e n e , 
ne l la c i t tà di P i t t sburgh , l ' a n 
n o scorso, questo obb l igo m o 
ra le non e b b e piti a l c u n v a 
lore . Un dottore dopo l'altro, 
tutti i medici rimandarono in
dietro Steve Nelson, senza 
neppure visitarlo. Ecco che 
cosa sono oggi gli Stati ZJrAtl: 
un grande e valoroso c i t tad i 
n o a m e r i c a n o , un uomo c h e 
ha d i s in tere s sa tamente d e d i 
ca to tutto la vita a l la causa 
del la classe operaia e della li
bertà de l proprio Paese, è 
malato, ma nesst in med ico 
vuole visitarlo né curarlo 

Perchè questo? 
Perchè avevano paura... 

perchè tutti i dottori di Pitt
sburgh avevano paura à i c u 
rare «StfM Ntison t e m e n d o 

biamo la libertà: la libertà 
dei grossi affaristi, la libertà 
dei ricchi, la l i b e r t i per. i ge
nerali e per gli ammiragli. Ma 
per gli u o m i n i come Steve 
Nelson non e s i s t e ììuirtà, og
gi, cos i come essa non e s i s t e 
per il dottore o Vavvocato o 
Vinsegnante, per i quali c'è 
solo il terrore, un terrore mol 
io s e m p l i c e e molto e v i d e n t e . 

Il cui pi* tilt 
D e l caso , forse, p i ù basso e 

più « i l e d i paura d'incorrere 
nei «reato di connivenza» è 
stata vìttima una persona che 
lo conosco molto bene e che 
decise di mandare i propri fi
gli in una scuola privata. Co
stui era povero, ma era noto 
come uno di s in i s t ra ; sapeva, 
quind i , a o u c i i p u n i z i o n i e 
angherie sarebbero andati in
contro i s u o i figli se fossero 
andati in una scuola p u b b l i 
ca . Perciò, lui e sua moglie 

fecero granil i e c o n o m i e e 
chie&ero a n c h e so ldi in pre
stito, pur di riuscire a pre
sentare domanda d'iscrizione 
a una s cuo la pr iva ta per i 
propri bambini. 

La d o m a n d a u e n n e resp in ta 
con la scusa c h e era s c a d u t o 
il t e r m i n e di presentazione. 
Ma il mio amico seppe, da un 
suo conoscente che lavorava 
nella scuola, che i suoi figli 
erano stati respìnti perchè il 
consiglio s co las t i co aveva 
puurn che il F .B.I . d o v e s s e 
p r e n d e r e m i s u r e contro l a 
scuo la , qua lora i b a m b i n i v i 
fossero s ta t i a m m e s s i . 

Ecco, dunque, un altro 
frutto della paura suscitata 
dal « reato di connivenza ». 
S t a v o l t a te v i t t i m e d i questo 
strumento ignobile di terro
rismo sono dei bambini, del 
bambini segnati con Un mar
chio di fuoco perchè i propri 
genitori lottano per la Hberfd. 

Cantera distratta 
P o t r e i c o n t i n u a r e ad elen

care a l l ' in/Unto ep i sod i d i 
q u e s t o genere. Po tre i , ad 
esempio, raccontarvi il caso 
terr ibi le di u n a donna , d i n o r -
ziata dal marito, cui furono 
s trappat i i p*gli p e r c h è da lui 
accusata di avere rapporti 
con dei comunisti! oppure 
narrarvi il caso di un'altra 
donna interrogata d a l F.B.I. 
perchè era stata vista parla
re con una persona sospetta 
di s in i s t ra ; o potrei dirvi, a n 
cora, de l la carriera d i un uo
mo distrutta e rov ina ta s o l o 
perchè egli s i era recato a 
una r iun ione di c u i aveva let
to l'annuncio sulla stampa. 

I fatti ch'io p o t r e i r a c c o n 
t a r v i s i a s s o m i g l i a n o tutt i . E 
tutt i d i m o s t r a n o , i n sos tanza , 
c iò c h e a v v i e n e q u a n d o g l i 
u o m i n i d e i cap i ta te e d e i m o 
nopol i p r e n d o n o il potere e 
governano con la forza e con 
il terrore. Ma non andrà 
sempre così. Il popolo già 
comincia a destarsi e a pro
testare. E questa protesta, 
questa volontà d i r e s i s t e n z a e 
d i lo t ta a u m e n t e r a n n o s e m p r e . 

S a r e b b e , tu t tav ia , da scioc
chi negare che i danni mag
giori sono già stati compiuti 
e che le conseguenze peggio
ri di questa campagna di ter
rore si sono riversate già sui 
bambini. Per otto anni, in
fatti, i bambini americani so
no stali sottoposti a un in
cessante fuoco di menzogne, 
ài brutal i tà e d i sporc iz ie . 
Ne l mio prossimo ar t ico lo , 
parlerò dei b a m b i n i e d*»!la 
Otterrà fredda. 

siasmanti kermesse e le canzo
ni, fili hanno fornito la pos 
slbllltà di creare una atmosfera 
di Incantevole sonorità. 

II soggetto del film è sem 
plice: l'azione si svolge durante 
una fiera, una grande fiera an
nuale alla quale partecipano i 
rappresentanti dei più grandi 
colcos della regione, per rumo 
vare il macchinario del loro col 
lettivi, per vendere e compera
le, per scambiare. La fiera è 
momento decisivo nel la vita del 
colcos e del suol componenti , 
trampolino cìl lancio per 11 la
voro futuro, occasione di gaio 
divertimento. Alla fiera parte
cipa il dirigente di un colcos, 
Gordel, esemplare cosacco dai 
grandi baffi, dal temperamento 
irruento, dall'apparenza scon
trosa e ubbiosa; alla fiera par
tecipa anche Oalina, la diri-
gente di un colcos « concorren
te », anch'essa tipica cosacca che 
unisce alla energia e alla capa
cità dirett iva la grazia femmi
nile. Tra 1 due si creano rap-
poit l di puntigliosa emulazione, 
che vogliono nascondere l'in
teresse personale che l'una p r ò . 
va per l'altro, e viceversa. In 
ogni momento della giornata l 
due si scontrano, su qualsiasi 
argomento: sull'acquisto degli 
strumenti musicali per 1 colcos, 
sulla vendita del prodotti agri
coli, e cosi via, fino alla com
petizione ippica finale, cui par
tecipano entrambi i dirigenti. 
Chi vincerà? Non importa, che 
la soluzione ovvia sarà la con
fessione dei reciproci sent imel i . 
ti, e l o slancio comune nel la 
voro. 

Rapporti nuovi, diceva Piriev. 
E sopratutto, sentimenti sempli 
ci, amore per l'umanità, onestà 
nei rapporti fra uomo e uomo, 
fra uomo e donna, net rapporti 
sentimenlatl e di lavoro. Se un 
film è il documento di una so 
cietà, balza subito agl i occehi di 
che società qui si tratti: una 
società nuova, non solo, ma sa
na, entusiasta, una società che 
ha bandito l'odio e la concor
renza, e ha sostituito a ciò il 
rispetto reciproco e la sana e-
mulazione. E' una società che è 
riuscita a creare una poetica 
del lavoro, a cantare il lavoro, 
non più considciaudolo come la 
biblica condanna, ma come la 
bellezza stessa e la sostanza del
la vita comune. 

In tutto il film, nel suoi m o 
menti più belli, la descrizione 
del lavoro s i risolve in coro, 
In canto entusiasta, in sinfonia 
robusta. La tecnica del film si 
fa qui nuovissima ed audace, 
quasi sconcertante. I l modo con 
cui dalle inquadrature quasi do 
cumentarie nasce il canto, e l en 
t amente cresce e si infiamma, è 
davvero mirabile. 11 modo con 
cui il canto si fonde con il co 
lore, e ambedue divengono r i t 
mo entusiasmante di festa e di 
gioia, tutto ciò trascina lo spet 
tatare, e Io costringe a non di
menticare. 

Non dimenticheremo, infatti, 
queste belle immagini, questi 
paesaggi stupendi di grano, sol 
catl da maccchine gigantesche. 
Non dimenticheremo la larga 
faccia rugosa e sorridente di 
questo robusto cosacco Gordeì 
(Sergio Lukanov) né la dolcez
za di Galina (Marina Ladinina) . 
Né potremo dimenticare tutti i 
giovani e vecchi caratteristi, che 
dàn vita con minuziosa atten
zione al loro gustosi personaggi 
di eolcosiani. Non dimentiche
remo facilmente le musiche di 
Isaac Dunaievski , uno dei rnag 
glori compositori del l 'URSS. 
che ha scritto per questo film 
cori e cantate di eccezionale s u g . 
gestione, ispirandosi al ricco 
folklore musicale de l le regioni 
cosacche. Non dimenticheremo 
la stupenda fotografia del l 'ope
ratore Valentin Pavlov . né il 
momento giocondissimo ed e m o 
zionante della finale festa co -

di prima està 
. Uiumio Odile une p<irtt 

t'e»Ule n o u è latta per 
«offre d solletico. Dicono 
é la stagione della vita u 
s<i, dell mseguimeuio più 
gingilli del corso della tia 

Dalle une parti, deve 
campagn-., la lunga pianura 
«a degradando tino al mare, 
f-re unta la sua vigorosa an 
bla, Tettate è cantata come 
ildgioue primordiale, anti-.J 
(rituali.-.: « brutale, breve, vie 
la, toglie perfino il guato < 
forza del pittoresco; non 
cede tempo ai sentimcntal 

Iclie pullulano uei m«ii nei 
gli ozi dell'anno », come ic< 
va un mio amico letterato. 

Quando su) vento della 
sale dalla pianura l'odore 
dei Geni, tembra che si 
sodi il desiderio di non tra 
nulla e ti arriechiica il biio 
di non venir meno alla (pera 

Dalle mie parti, in Marem 
è così. Il lavoro rinsalda 
impegni, arroventa la volo 

Pensavo a queste cose, 
ipie«ti giorni, mentre, dop 
rovinosi temporali, l'estate 
fallo il suo ingresso, è div 
tata gin tema dì pramma 
'•ni giornali. 

Ecco, i vigili urbani hai 
indossato le bianche diyi<<-
tcla, gli stranieri battono 1 •> 

iapirdi di Roma in mani 
di camicia ed In ralroncinì e 
ti. le spiagge si affollano. 
I.arla dellr ferie e delle 
lezgiattire. 11 caldo e SCOIMI 
lo. l'estate è arrivata. 

LV,tnte 10-3. 

Howard Fast 

• » * 
Hicnrdo tre anni fa, quali 

partimmo per le ferie. * Part 
tuo, non partiamo? ». C'era 
stesso stato d'animo dei gita 
che vedono addensarti nel e 
lo un minaccioso temporale. ! 
il temporale che minacciava 
orizzonte, quella estate, era 
guerra. La guerra in Corea. ( 
americani avevano oltrepassi 
il trentoUesi.no parallelo. 

h mentre l'intervento arma 
degli Stati Uniti veniva ut 
cialnicnte annunciato da Tt 
uiau, il Governo di Londra m< 
tt-va la fiotta inglese del P 

iiico a disposizione di M 
Arthur. L'aggressione più ape 
ta contro la piccola Repubh 
ca Coreana e la grande Repu 
Mica Popolare Cinese era f 
un fatto compiuto. Gli S. i 
spostavano forte per giunta a 
che in Europa, inviavano uni 
navali, preparavano una di* 
sione, minacciavano Vnso del 
bomba atomica. Tn Italia il Coi 
tiglio dei Ministri decideva 
richiamo alle armi di 250,(K 
uomini. 

Minacce massicce ed oppr 
menti. Non c'è stato inizio < 
e«tate più gn->ve e più angosci, 
«n, dopo la fine della gu<*rr< 

• • • 

(eppure non c'era «conforti 
Ogni abbandono, d'estate, 

più vigile, più cosciente. • Pai 
ttanio, non partiamo? ». Ma e rr 
in fondo a noi , a tutti , «neh 
quell'estate del *50, una «egre 
ta, ferma speranza nella pace 
Qualcosa che non si travolgi 
proprio perchè esiste, quale» 
a che è in tatt i gli uomini eh» 

ragionano proprio perché -a 
gionano, qualcosa che era ne 
popoli che vigilano sulla viti 
dell'umanità ed banco dirigenti 
con Ir testa sulle spalle. 

« La pace sarà salvaguardai 
e consolidata se i popoli preti 
deranno nelle proprie mani 1 

sacca. Non dimenUcheremo f a - I " 1 " » d e l U salvaguardia de't 
c i lmente I cosacchi del Kuban,\l,*c* e l» difenderanno fino i 
questo film che ci è venuto in-1 fondo... ». < Per quanto riguai-
contro a mostrarci lo sprazzo di lda l'Unione Sovietica e«sa. an 
ì ? m h £ l w t à i n U ° V a / s , u P 9 r a n d o che in avvenire, tontinuera le barriere imposte da miopi 
censori e ministri di polizia. 

TOMMASO CHIARETTI 

Non c e due senza tre 
Una coppia di aposl americani 

è divista da differenti manie: lei 
e patita per 1 cavalli d a corsa, lui 
e un sii/eaionato di c ime» di 
atona americana Di qui nascono 
1 dissapori coniugali. Poi l'in
tervento di una seducente bionda 
la precipitare la situazione Uno 
al divorzio. Ma 1 due. pur di
vorziati. non poseono stare, si 
aa, lontani e sopsmtl. per cui. 
maceratisi entrambi * puntino. 
cercheranno il modo 01 incon
trarsi di nuovo, E sarà lo sposo. 
cavalcando u n ceetrtero ad u n a 
corsa, ad imporsi mila attenzione 
delia moglie, e a ricostituire la 
felicità coniugale, 

Insipida commedia brillante 
americana, insulsa e banale. Gli 
interpreti sono Barbara Stanwvc.c 
e Robert Cummings. 

t. e. 

M O S T R E P»ARX:a& ROJVSAJtJJB • 

Dipinti di Pugliese 
MYObelisco di Roma Enotrto 

Pugliese presenta oltre una doz
zina di dipinti eseguiti negli ul
timi anni. Sono paesaggi bassi 
e larghi, sul qua» giara un cie
lo plumbeo, fosco, rotte a trat
ti da luci di cui non riesci a 
precisare la sorgente, e Navi al
l'ormeggio », e Porto c o n ravi ». 
« Binarlo morto ». « Molo ». « Ri
morchiatore ». e qualche perso
naggio: u n cBoecaio.o a l a n o » . 
due a Ragazze aulte, spiaggia, ». 
Ogni cosa sembra arrestarsi, di
venire immobile contro u n fon
dale senza ten.no. ma. bisogna 
dirlo subito, senza, «rnetaasica» 
senza «assumere c ioè aspetti di 
arcaismo e di irrazionautamo ran-
taatico e mit-ografico. 

Ci sembra c ioè che Enotrto 
mantenga u n vivo e caùdo con
iatici con le, realtà, con l'uma
nità, di c iò che dipinge, e che 
perei* l'unaiobsiiisKUten* o la fo

schia si svi luppino non tn fun
zione di astrazione, ma in tun-
7 one di dramma. Diamo dunque 
piena ragione a R. U. De Ange-
ile che nella presentazione al 
catalogo acri ve: « n o n dimen
ticheremo questi cieli desera. 
queste marine desolai*, tn cui 
le macchie nane nelle ertene rac
contano di antichissimi approdi. 
L'omaggio di Enotrio alla terra 
natia ( ia Calabria) é piuttosto 
un'elegia; e lorse voleva esser* 
soltanto l'umana testimonianza 
a u n dolore di altri uomini, ebe 
aspettano, come lui. l'inizio dei 
viaggio verso li regno oc.l» giu
stizia. che 6 sempre cali'altra par
te del mare »• , 

Questo, brevemente, il conte
nuto umano delle opere che *• 
notrio Pugliese ci presenta, Quan-

e del « Porto con navi ». serra
te nel disegno, equilibrate nel 
colon e nel cntaxoscurl. tfiam 
rendono per contrasto minute e 
qusat leziose le altre opere, tn 
cui però è chiaro l'intento del
l'artista di individuare meglio gli 
oggetti, sia pure ancora In senso 
naturalistico, di completarli. Le 
due ragazze sono u n buon frutto 
di questo orientamento e. para
gonate a certe figure umane 
(folle di operai, per esempio). 
che vedemmo tempo fa dipinte 
dairartis'a, presentano u n pas
so avanti positivo nell'Intento di 
rer.dere complesso e concreto 11 
personaggio uomo. Una più s c o l 
ta padronanza, una maggiore li
berta, permetteranno all'artista 
slamo sicuri, di arricchire ancor 
più la narrazione, pur f i * ogfl 
cosi suggestiva, dei mondo che to «Ila torma diremo che nes

suna opera et sembra più r a t - l e u *uo e che lo affascina. 
giunta dell* « Navi «irorawfgto » | C. M. 

condurre una incrollabile poli 
tica direlta ad evitare la gne 
ra e a salvaguardare la pace » 

Queste parole di Stalin e 
avevano conficcata nel foad 
dell'animo la grande ìncrollahi 
le speranza. 

• • • 

E l'inizio di questa estate »* 
pure trascinato con *è a w e n i 
menti indimenticabili, Uno à 
grande gioia, uno di grande do 
lore. La clamorosa sconfìtta del 
la legge-truffa e l'assassinio de 
Rosenberg. 11 primo, che ha del 
to al mondo quanto stia 
cuore al nostro popolo Is pace 
il secondo, fino a che punto d 
barbarie può giungere la pa>:r 
della pace, appunto. 

Mentre scrìviamo que»te not 
luglio è già entrato. Ma s s qae 
sta estate c'è più aria, più »p 
ranza. 

Qualcuno ha detto che e 
anche eoferia. L'euforìa che ?e 
gne la battaglia "sùvts. L'euforia 
che fa sognare il riposo, l e va
canze, le ferie. Qnalmao ha 
anche detto: ah, ora, stendersi 
in un bel prato, sognare ad 
occhi aperti. 

Sognare ad occhi aperti. 
Ma non pnò a o a venirci in 

mente quel che, ia proposito, 
ha scritto Gramsci: « Si isana* 
ginì che un fatto sia avvenuto, 
e che il meccanismo delle ne-
re*siti sìa stato capovolto. La 
propria iniziativa è divenots lì
bera. Tatto è facile. Si p o i ciò 
che si vuole, e si vwale tetta 
una serie di cose di cai pre
sentemente al e privi. E* ia fon
do, il predente capevolto che si 
proietta nel futuro. Tet to e»o 
che è regresso si scateaa. 

Occorre invece vìeleatesaeate 
attirare ratteaaicaw sai airesssif 
cosi cons'e, a» d r—ìa ssesfer-
marlo. Petshaisaae «VtTiateUi-
gen ie , oUisnisav* sfotta «etasvU » . 

AJrTONIO M l O C C l 
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