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IL VALORE STORICO DI ROMA CAPITALE 

l e città nel 
R e c e n t e m e n t e a b b i a m o vi

si tato , nel le be l l e sa le di P a 
l a z z o Pitti in Ol trarno , una 
mostra storica ded ica ta a Fi 
renze cap i ta le (1804-1871). A l 
tre d u e mostre s o n o s ta te a l 
lest i te recentemente a N a p o 
li e a Roma, sul la v i ta de l le 
d u e c i t tà ne l l 'Ottocento . 

Q u e i d o c u m e n t i ingial l i t i , 
quei fojrli di ffiornale, que l l e 
i l lus tra / ion i , c i h a n n o fat to 
r ipensare a c h e co>a furono 
l e prandi c i t tà nel la storia del 
nostro Risorgimento , nella ri
vo luz ione naz iona le e horirhe-
*e. Ci hanno fatto r ipensare 
al va lore c h e ebbe , nel pro
cesso di unif icazione, la sce l 
ta del la cap i ta l e . 

Fu una scelta m e n o faci le , 
infat i i , m e n o o v \ i a d i q u a n 
to o g g i vieti fa t to di credere . 
O g n i città v a n t a v a meri t i e 
tradiz ioni ben v a l i d e : T o r i n o 
c o m e culla dei S a v o i a , M i l a n o 
c o m e grande metropol i e pro
tagonista de l le C i n q u e Gior
nate , F irenze e Bo logna per 
la pos iz ione centra le , .Napoli 
per il n u m e r o degl i ab i tant i . 
A n c o r a nel no \ernbre del 1864, 
q u a n d o v e n n e d i b a t t u t o in 
P a r l a m e n t o «-e si dovesse , s e 
c o n d o la < C o n v e n z i o n e di 
se t tembre -v firmata c o n N a 
p o l e o n e III , t rasportare da 
T o r i n o a F irenze la res iden
za del s o v r a n o e del g o v e r n o , 
vi furono contras t i per la 
c a n d i d a t u r a di d iverse c i t tà , e 
contra i t i tra chi vo l eva r iba
dire c o m e futura cap i ta l e de
finitiva Roma, e chi no. Per
s ino dopo Porta P ia par la 
mentar i c ler ica l i o r ig ida
m e n t e conservator i e l e n c a r o n o 
tutti i mot iv i per cui non si 
d o v e v a , s e c o n d o loro, tras fe 
rire la c a p i t a l e in r i \ a al T e 
vere . 

lù' no t i s s imo ed è vero che 
la sce l ta di R o m a c o m e c e n 
tro pol i t ico per il n u o v o S t a 
to vo l l e avere tra l 'altro un 
signif icato di o p p o s i z i o n e al 
potere più retrivo, f euda le e 
oscurant i s ta c h e vi fosso in 
Ita l ia : il P a p a t o . La vo lontà 
di s tabi l ire in C a m p i d o g l i o 
u n a < terza R o m a > fondata 
sul proirre^n e il l ibero pen
s iero ed aperta a una r inno-
\ a t a miss ione la ica , u n i v e r s a 
le di c iv i l tà , era d e t e r m i n a n 
te per Mazz in i e per G a r i b a l 
di, ed ebbe un peso a n c h e per 
opponenti de l la Des tra c o m e 
C a v o u r , Minghet t i , Se l la . 

T u t t a v i a ne l la c o s c i e n z a di 
costoro , che a v e v a n o chiara 
la funz ione s tor ica del l o r o 
part i to e le e s i g e n z e de l la 
borghes ia modera ta , la ri
v e n d i c a z i o n e di u n a < m i s s i o 
ne di R o m a > c o s i f f a t t a era 
soprat tu t to un a i u t o e u n a 
giust i f icaz ione ideale per far 
va lere ben più c o n c r e t e ra 
gioni di scel ta . 

In Ital ia non es i s teva una 
Parigi . M a n e a \ a un centro fon
d a m e n t a l e . r iconosc iuto . ^ nu
c l e o de l l ' industr ia e degl i af
fari, cu l la - eco lare de l l ' ideo
logia e del la c la s se d i r igente 
naz iona le . La vita produt t i 
va e soc ia le si f raz ionava in 
t ittà di modes ta i m p o r t a n z a , 
c i rcondate da un ristretto 
m e r c a t o loca le o reg ionale . 

C iò , sul p i a n o po l i t i co , si 
traduceva , d u r a n t e le lot te ri
sorg imenta l i , ne l pers i s tente 
m u n i c i p a l i s m o , nel < patr io t 
t i smo v e n e z i a n o » o « s i c i l i a 
no >, era un intra lc io cont i 
n u o a l la un i tà po l i t i ca ed 
e c o n o m i c a . Per ragg iungere 
l 'unif icazione del m e r c a t o na 
z iona le necessar ia a l lo s v i 
l u p p o del c a p i t a l i s m o , per 
cost i tu ire il n u o v o S t a t o , d o 
v e v a n o essere e l iminat i c o s i 
acut i par t i co lar i smi e m n n i c i -

fo l i s m i : era q u e s t o l ' e ssenz ia-
e, b e n c h i a r o ne l C a v o u r e 

negl i uomin i p i ù c o n s a p e v o l i 
del la D e s t r a s tor ica . 

O c c o r r e v a al lora o h e a n c h e 
la c a p i t a l e del n u o \ o S t a t o 
f o « c de terminata in m o d o 
ta le da non sconten tare n e s 
s u n o , da non c r e a r e e sp l i c i t e 
priori tà reg iona l i : e L'idea di 
una c a p i t a l e p r e p o n d e r a n t e fu 
s e m p r e r i s o l u t a m e n t e resp in
ta d a tutt i — a m m o n t a G i u 
s e p p e Ferrari — . non c o g l i a 
m o u n a P a r i g i i ta l iana , u n a 
Londra i ta l iana » t i ) . Occorre 
v a sceg l iere un c e n t r o p o c o 
carat ter izza to e d e c o n o m i c a 
m e n t e modes to . Per q u e s t o si 
preferì F i r e n z e a M i l a n o o 
Napo l i , negl i a n n i di trans i 
z ione fino al TO. Per q u e s t o 
ci si fermò poi a R o m a , la 
quale , d i ceva P o n z a di S a n 
Mart ino , « è p e r sua natura 
una c i t tà neutra le p i ù di 
t n t t e > (2). 

C a v o u r , c h e n o n g i u n s e a 
v e d e r e la g iornata del Vent i 
s e t t e m b r e tut tav ia fu colu i 
r h e con la sua autor i tà de ter 
m i n ò l ' indir izzo s e g u i t o d a i 
minis tr i c h e gl i succedet tero . 
< F i n c h e la ques t ione de l la 
c a p i t a l e non sarà definit iva 
— d iceva — vi sarà s e m p r e 
un m o t i v o di d i -parer i e «li 
discordie fra le \ a r i e part i 
d'Ital ia. r" - o l o prot Liman
d o R o m a cap i ta l e d'Italia 

r h e noi p o s s i a m o porre un 
rermine a>»olnto a q u o t e 
cau«e di dissenno tra noi > ("?». 

• I n d u l g e n d o ta lvo l ta p iù di 
q u a n t o fos«-e nel *uo t e m p e r a 
m e n t o al la m a z z i n i a n a i n v o 
c a z i o n e di R o m a . C a v o u r «en-
tiva d i contr ibu ire a rendere 
più un i ta e p iù forte la c l a s 
se d ir igente del n n o v o S t a t o . 

C o n c o m i t a n t e e a n c o r p iù 
esp l ic i to , nel la po l i t i ca de l la 
Des tra per R o m a cap i ta l e , era 
un m o t i v o in ternaz ionale . La 
*toria. il p n - t Ì 2 Ì o , il n o m e 
del la Città Eterna d o l e v a n o 
infat t i servire al g i u d i z i o s t ra 
niero sul la v i ta l i tà de l la nuo

va naz ione . Nel la di f fusa ed 
a p p a s s i o n a t a vo lontà di por
tare il tricolore in C a m p i d o 
gl io , l 'Europa d o v e v a r icono
scere una profonda asp iraz io 
ne unitar ia e popolare . < R o 
ma d o v e v a essere la nostra 
cap i ta l e — a f f e r m ò S i lv io 
S p a \ e n t a , t ip ico e s p o n e n t e 
modera to —. Fuori di essa . 
l 'Italia r i m a n e v a uno Sta to 
provv i sor io > (4). 

P e r di p iù , la città del p a p a 
\ e n i v a negata al l 'I tal ia pro 
prio da l la * protet tr ice > del 
nostro Risorg imento , e c ioè 
dal la Franc ia di N a p o l e o 
ne III. R i \ e n d i c a n d o l a e l ibe
randola . d o p o c h e era stata 
pres id iata per t a n t o t empo da 
z u a v i e general i francesi , si 
dava u n a p r o \ a di i n d i p e n 
denza , si s m e n t i v a in q u a l c h e 
m o d o l ' impress ione , non pri
va di f o n d a m e n t o , c h e la g io 
vane creatura i ta l iana fosse 
un s e m p l i c e fantocc io , un ca 
stel lo di carta m c ^ n su dal la 
Francia . 

Così a c c a d d e c h e la nazio
ne da l l e c e n t o c i t tà , l i c c h e di 
storia e di titoli di merito , 
ebbe a c a p i t a l e proprio que l 
lo c h e non era il m a g g i o r c e n 

tro. nò per industr ie e per 
traffici, ne per grandezza , nò 
per i n t r a p r e n d e n z a dei suoi 
e sponent i pol i t ic i , R o m a fu 
la c a p i t a l e del c o m p r o m e s s o 
e del la tradiz ione , e spress ione 
del m o d o part ico lare in c u i s i 
real izzò il Ri sorg imento i ta
l iano. Se restò poi v i ta le , fu 
perchè essa s i m b o l e g g i a v a a n 
che, per i democrat ic i e i pa 
trioti. il s i m b o l o - d e l l a rot tu
ra col pas sa to feudale , c l er i 
ca le , r e t r i \ o . 11 p o i c h é il p o 
polo r o m a n o d imos trò in tut
ta la sua storia, dal la R e p u b 
blica del '40 e dal p leb i sc i to 
u n a n i m e del 2 o t tobre per l 'u
nione al l ' I ta l ia , fino al sorge
re e a l l 'a f fermars i del m o v i 
mento proletar io , c h e tale rot
tura col passa to era qui p iù 
che a l t rove irrevocabi le e sen
tita. 

ALBERTO CARACCIOLO 

Camera 

Sonato 

dPl 

del 

l i Discorso alla 
10 novembre 1864 

2» Discorso al 
24 gennaio 1871. 

31 Risposta alla interrogazione 
ilei deputato Audinot, del 25 mar
zo 1861 

4» « Il potere temporale e la 
Italia nuova ». discorso tenuto a 
Bergamo il 20 settembre 1886. 

SERRATA DOCUMEN FAZIONE NEL DISCORSO DI PAJETTA ALLA CAMERA 

Parlano i responsabili 
della guerra fascista 

Un consiglio ai nostri cineasti • Il massacratore Ciano - Strado esistenti solo sulla carta 

Una grottesca telefonata tra Mussolini e il colonnello Bartiromo - // prestigio dell'esercito 

Piiooticainino un brano 
del discorso pronti iuta fo 
rial compagno lìmnciirlo 
Fajftta itila Camer,i, ufi 
rìipntttto sul bilancio dei tu 
difesa. Esso costituisce 
una serrata riociitncntn-
;iotie delta corruzione e 
della incapacità delle ge
rarchie fasciste e degli al
ti romandi che condussero 
l'Italia allo sfacelo rrnli-
rnre. 

la \ e n t à che hanno v i s to c o n ' r i c o m p e n s e al v a l o t c . N a t u - I va ino C'avallerò g r a n d e c a -
i loto occhi . Q u e l l o è pori-J m i n i e n t e lu inesco all'uflK'iojpitano di industr ie , m a n o n 
COIOMI m Italia, perchè la v e - operaz ioni >.. E più avant i : ig i .nKio - L I U ' U H C S u d a u , 
r.tà vi-ta con gli occhi di u n ì . « C i a n o fremeva , i m p a z i e n t e malgrado lo sue occupaz ion i . 
.soldato, di un sorgente , di un di a t t endere la notizia de l la t r o \ a il t empo di ded icars i ad 

la f a n -.-nl i i i terente e pericoloso d ir 
la. b isogna tenerla nascosta . 
S e g u a n o un'altra strada, l o 
do loro u n consigl io: q u e l l o 
di preparare le s c e n e g g i a t u 
re su q u e l l o che e r a n o gli 
alti comandi de l l ' e serc i to a v -

jva lendos ' di d o c u m e n t i uffi
cial i . per via gerarchica i n -

; comincia l i lo dai genera l i e 
p r e l u d i o 

Domani pomeriggio, al cinema dcll'K.A. 53. verrà presentato 
i l (ilm soviet ico a colorì « Il cavaliere del la stel la d'oro ». 
di Kcisnutn, premiato al Festival di Karlovy Vary nel 1951. 

Ecco una bel la scena del film 
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AMBIENTI E PERSONAGGI DI UNA GRANDE CRISI 

La Francia morde il treno 
Un diffuso malcontento esiste fra tutti gli strati fondamentali di cittadini: spetta all'unità operaia 
dare ad esso una piena espressione politica - Balzo in avanti dei comunisti da Tarbes a Marsiglia 

E' dunque vero che i fran
cesi sono oggi apatici, freddi, 
indifferenti, individualisti e -
sasperati, chiusi ognuno nel 
MIO piccolo guscio di noce, 
i n s e n s i b i l i ai d r a m m a t i c i av
venimenti del loro paese, della 
loro società, del mondo, co
me f a u n o sostenendo da un 
certo tempo in qua dirigenti 
politici e gazzettieri d'oltre 
Atlantico, d e l u s i dalle «"iue-
tute amarezze cui e a n d a t a 
incontro la loro diplomazia in 
Francia, subito imitati con la 
so l i ta pigrizia mentale dagli 
e t e r n i conformisti della stam
pa europea occidentale, non 
esclusa quella francese: Dato 
e non concesso che la Fran
cia sia oggi davvero «« la 
grande inalata d'Europa », co
me ha scritto uno dei tanti 
s e t t i m a n a l i a ro toca lco de l la 
R e p u b b l i c a stellata, sono pro
prio quelle osservazioni, de
gne al massimo di una psi
cologia da scompartimento di 
seconda classe, che possono 
spiegarci l'origine e la causa 
vera del male? Attenzione-
non passa giorno ormai sen
za che qualche anima pia in
citi i francesi a un sussulto 
di o r a o a l i o n a z i o n a l e , di fer
mezza e di combattività, sal
vo p o i gridare alla sovversio
ne quando quel sussulto si 
esprime nei grandi scioperi 
dell'agosto. Ma chi dice a co
storo che non saranno le pri
me v i t t i m e d i « n o d i queg l i 
impetuosi, travolgenti sussul
ti di cui il popolo di Francia 
è sempre stato ed è tuttora 
capace? 

Se non fossero quei pro
vinciali, organicamente i n c a 
pac i di capire quel che acca
de in Europa e in genere fuo
ri dei loro confini, che sono 
proverbialmente diventati, i 
capi a m e r i c a n i sarebbero i 
p r i m i a pors i queste doman
de, dopo che te loro commis
sioni, i loro generali, i loro 
senatori, i loro diplomatici, i 
loro tecnici, i loro industriali. 
i loro banchieri, i loro ser
genti maggiori, le loro p i n - u p . 
i foro spacciatori di C o c a -
Cola e di dentifricio, i lo
ro turisti e i loro inviati, più 
o meno speciali, più o meno 
segreti, hanno avuto ù tempo 
dt girare la Francia in Uinao 
e in largo, di installarvi uffi
ci e comandi, di soggiornarvi 
d'estate e d'inverno. Un gior
no all'Arsenale di Tarbes non 
so più qua le riei loro m i l l e 
comitati, mol t ip l i ca t i s i come 
gramigna al solf delVorua-
nizzazione atlantica, era an
dato. accolto con ossequiosa 
deferenza dalla direzione, a 
ficcare, come e d'uso, il naso 

ta a grande sviluppo (sono 
vicine le m o n t a g n e iti cu i re
centi prospczioni hanno ver-
messo di scoprire notevoli 
giacimenti di petrolio) oltre 
che da una coerente battaglia 
condotta sulle posizioni poli
tiche del Partito e da una 
esemplare m o b i l i t a z i o n e d i 
furti i suoi membri, da un'in-
tclligentc opera di alleanze 
con tutti • ceti di lavoratori. 
Nei comitati c>ip p a r r o c i n a -
vano ì candidati comunisti, a 
fianco del metallurgico e dpi 
ferroviere vi era l'impiegato 
e il macellaio, l'ingegnere 
senza partito e il calzolaio 
radicale, messi in difficoltà 
dalla crisi di sottoconsumo 
che si generalizza in Francia 
e impressionati dalle realiz
zazioni che in due soli mesi 
di amministrazione munici
pale i comunisti erano riusci
ti a portare a termine. 

Sulla traccia dei recenti 
successi elettorali dei comu
nisti francesi, da Tarbes si 
potrebbe saltare al p i ù g r a n -
dr centro di Marsiglia: ani
mato, colorito, confuso, sapo
rito e chiassoso come s e m p r e 
r e r o ammasso di sensazioni 
brute ed aspre. Chi passeggia 
adesso lungo il corso della 
Cannrbière — uno di quei 
novr o dirci luoghi nel mon
do che meritano la loro fama 
universale — potrebbe forse 
es sere ancora tratto in ingan
no e credere all'eternità di 
una Marsiglia, porta spalan
cata sull'Oriente, ricca di tut
ta la sua tumultuosa vita di 
grande approdo marino. In 
realtà i mille fili che legava
no questo e m p o r i o mediter
raneo ai mari e ai porti del 
vicino o del lontano Oriente 
si sono spezzati o, meglio, so
no stati tagliati. Cina, Indie, 
Medio Oriente, Mar Nero as
sorbivano prima della guerra 
percentuali a l t i s s i m e del 
traffico marsigliese: partiva
no carichi di grande e pic-
cola utensileria, arrivavano 

i carichi di seta, di tnnasteno. 
di "istalli. 

Oggi il commercio col Me
dio Oriente e l a r o a m e n t e n d i -
sa fo in mani americane; quel
lo cor. l'Asia coloniate ten
de pure ad essere controliato 
dagli Stati Uniti; ma soprat
tutto quello con la Cina e di
ventato tabù per volontà del 
signor Battle e del suo CO-
COM. senza parlare di quel
lo col Mar Nero, autentico 
hie sunt l eones per chi non 
voglia a c c u m u l a r e s u l l a sua 
testa le scomuniche del Vati
cano. le folgori di Mac Car-

deppertutto. Appena crhero\*h
n

y\fa. « « P i t t a n e governati-
mentore della sua presenza, ol ì " • ». - \a°£?,.Ìn cU,>ntl 

operai drizzarono la testa " ? ™ " C . a " 1 f la 1tffldJn2a. d^~ 
nna p e r n i a d'ordine già cor-\lf f^sse banche. Ne risulta 
-evadi bocca in bocca, di ca-\c

h
h

t
e
n

lattlvltadel parto ha ru
tena in catena, di rewrto » « j * , f ° "I 0 - 7 c " " f ™ a r iduz ione 
reparto, rilavoro fu inf*rr 0 f - V.]*?*™ . t o ct\ta m v e t n n o n -
fo: i n c o l o n n a t i , o l i operai ^ " L V L ^ L P 0 ^ * ^ , l c o r _ 

marcinvano risòluti sul luogo 
dove erano raccolti in gruppo 
gli indesiderati osp i t i , senza 
profferire i n o i u r ì e o vane mi
nacce, ma scandendo un ari
do che diceva benissimo owel ', 
che voleva dire: « gli ameri- i 
cani a l la norta ». I visitatori 
non se l o fecero rinetere trnrt-
rr volte e. in un batter d'oc
chio. si p r e c i p i t a r o n o sulle ìr>~ 
ro macchine dal mino di 
sni 'n'o per r?"onfO *#!'«' 

Svila i ta M UKCtui 
Licenz ia to piti fardi dallo 

Arsenale con un colpo di for
za, colui che era alla testa 
di questa manifestazione è 
oggi uno dei dirigenti voliti
ci più amati della provincia. 
Tarbes è la città in cui il 
Partito comunista ha regi
strato qualche mese fa u n o 
s p l e n d i d o s u c c e s s o e l e t tora le , 
ba l rando d a l 32 al 45 per cen
to dei voti: successo reso vos-
sibile in questo importante 
centro industriale, sito n e l 
cuore d i u n a regione destina

to, Marsiglia intera risente i 
contraccolpi di questa crisi 
del suo traffico marino: di
soccupati molti K dockers » e. 
altri operai, infermi gli v a-
coniers ». cioè le imprese <~he 
lavorano per il porto, paraliz
zati spesso i cant i er i , colpit i 
per f ino i ristoranti, i bar. i 

avvizziti polmoni di Marsi
glia. 

Nell'un caso come nell'al
tro il fenomeno cui si ussistc 
è identico: sola ad avere pro
fondamente coscienza dei 
grandi problemi nazionali e 
delle loro soluzioni, la classe-
opera ia avanza, raggruppan
do attorno a se strati più va
sti, ma anche meno risoluti, 
di cittadini che soffrono le 
conseguenze della cris i . 

lampo premonitore 
Altr i e s e m p i non m a n c a 

no . A pochi chilometri da 
Bayonne, lungo la foce tu
multuosa dell'Adour, dove 
l'azzurro del mare si macchia 
di un candido spumeggiare di 
onde, di gorghi e di risucchi 
per lo scontro tra la corrente 
del fiume e le marce oceani
che. abbiamo trovato gli ope
rai delle locali acciaierie, fi
gli di quelli che nel '32 rea
lizzavano la prima occupa
zione di fabbrica, impegnati 
nella lotta per la difesa de l 
loro lavoro e della loro stes
sa impresa contro i liccnzia-
nienti e te minacce di liqui
dazione detcrminate d a l l ' a p -
plicazione del Piano Schuman. 
(Val la pena di segnalare al 
lettore italiano che, malgra
do una persecuzione la quale 
si protrae ormai da diversi 
anni, i numerosi lavoratori 
i m m i g r a t i s o n o o v u n q u e p r e -
d o s i alleati del proletariato 
francese: polacchi nel Nord 
minerario, spagnoli nel Sud, 
italiani un po' dappertutto 
partecipano alle battaglie oVl 
lavoro nel paese che li ha 
accolti, senza dimenticare af
fatto quelle della loro terra 
d'origine. Sotto un pesante 
sole estivo, ai piedi dell'Are
na romana di Nimes, un 
gruppo di sterratori in scio
pero aveva attratto la nostra 
attenzione per il suo parlare 
concitato; ma prima ancora 
che ci potessimo avvicinare 
tanto da riconoscerne la lin
gua o il gergo, un sonoro e 
iroso •< Q u é m u e r a F r a n c o ! » 
pronunciato da un corpulen
to oprraio in canottiera, ci 
apri il cuore, permettendoci 
di riconoscere in loro dei re
pubblicani spagnoli). 

Chp un diffuso malcontento. 
collera che spesso non va più 
in là di una condizione di po
tenziale rivolta, esista fra. 
tutti gli strati fondamentali' 

dei cittadini, abbiamo potuto 
constatarlo a ogni tappa del 
nostro viaggio, dirti quasi a 

tarlo chiunque abbia occhi 
desiderosi di vedere, / l i t r o 
d i e sus su l t i : la Franc ia pre
me e morde il freno dalla 
Manica ai Pirenei. Ma qua
le, .ve non la classe operaia 
unita, è la forza che può dare 
a questo malcontento la sua 
piena e s p r e s s i o n e polìtica, tra
sformandola in una poderosa 
valanga d'azione? Quello del
l'enorme capacità d'attrazio
ne del l 'unirà o p e r a i a , realiz
zata sotto una guida coscien
te, fu il grande insegnamento 
del Fronte popolare. Oggi, a 
detta di m o l t i , sp ira u n a b r e ; -
za che ai.nuncrrebbe il ritor
no del gran vento di quegli 
anni, ancora vivissimi nel ri 
cordo dei lavoratori francesi 

| Vorrei dare un ^ , . , 1 . 0 ] f , ; " ^ " ' ^ - ^ 
a s h u o m i n i che si occupano] p n i . t < > d p ] p r j m o c o n i a n d a n l e 

m I taha di scr ivere o di s . o - . ( i P i j c t ruppe in A l b a n i a , il 
n e g g i a r e film o di p r e p a r a t e ' q u a l e era già stato in Afr ica . 
q u a l c h e cosa ni cui si parlai Egli « a v e v a v i s to 1 Torti d i -
del ia guerra fascista, vorre i [sognati su l la carta che a r i e g -
cons ig l iare loro di non dire filavano la l inea S i g f r i d o e 

c o n s i s t e v a n o in muret t i a s e c -
| c o de l l ' epoca ba ld i s ser iana; 
magazz in i e r a n o vuot i , il por 
to d o t a t o d i un'at trezzatura 
p r i m o r d i a l e ; m o l t e o p e r e d'ar
t e c a d e v a n o in rov ina , altre 
^rano ines i s tent i sul terreno, 
ma figuravano sui bi lanci ». 

Paesaggi e persone 
E il paesagg io del la guer 

ra di Alban ia? E' ques to : 
« L' ins ieme di quel le pos i z io 
ni e t a n o p o m p o s a m e n t e d e n o 
minate il ridotto centra le , 
cl ie cons i s t eva in poche o p e 
re in muratura e d e s s e n z i a l 
m e n t e in una riga a mati ta 
turchina segnata sul la carta 
topografica. N o n e s i s t e v a n o 
strade di accesso al ridotto, 
n e a n c h e mulat t i ere , so l tanto 
pochi sent ier i d o v e p o t e v a n o 
pas-ave a s ten to 1 mmti'-eoli 
somarel l i . l ibanesi . Era una 
preparaz ione bell ica quasi 
immaginar ia de l tipo burocra
tico c l a n i c o trattandoci di una 
organizzaz ione che pur e s 
sendo ines i s t ente faceva i m 
brattare mol ta carta ». Q u e 
sto il paesagg io . E i prota
gonist i? E' s e m p r e il g e n e r a 
le che s c r i v e : « Fra l'altro ini 
si c h i e d e v a da Roma perchè 
il c o m a n d o de l l e truppe di 
Alban ia n o n si a v v a l e s s e di 
certe b e l l e s trade s e g n a t e s u l 
le carte che a v r e b b e r o p o 
tuto abbrev iare 1 percorsi 
Rispos i che la rag ione era 
m o l t o s e m p l i c e , que l l e s t i a 
de non e s i s t e v a n o ancora , e r a 
n o in proget to . Ma per essere 
al corrente di queg l i arcani 
b i sognava a v e r v is to l 'A lba-

personaggi ! •< Ne l la 

nostra a v a n z a t a , tra 
gh ig l ia r i tardatr ice f u l m i n a v a 
contro i mi l i tar i tardigradi , 
approvato dftl coro dei suoi 
ammira tor i . C i a n o a v r e b b e 
v o l u t o che la c a m p a g n a di 
Grec ia si fosse svo l ta con la 
stessa faci l i tà con cui eg l i 
a n d a v a a massacrare in a e -
ì e o da a l t i s s ima quota il 
q u a r t i e . e i ta l iano di P a t r a s 
so ». E* un genera le che se. 1-
v e ques te cose . 

N e l p ioce>so di Mi lano uno 
di quest i genera l i ha ( h i t - t o 
a l l ' imputato : « Secondo lei, 
che cosa è il grottesco? >•. E b 
b e n e , pos s iamo servire anche 
que l l i che a m a n o il grottesco 

n iompi i to . quel la da cui di
penderà l'esito dei grandi av
venimenti politici, di cui c'è 

ogni svolta di strada, a ogni chi ha visto nelle ardenti btit-
sosta di corriera, a ogni in-\taglie di quest'estate il lani-
coutro fugace, e può cousta-\ pò ]>remonitorr. 

(JIl'SKITK 
FINE 

RUFFA 

Gli altri servi/1 latenti parte 
fti questa Inchiesta sono stati 
pubblicati in trr/n pagina nei nu
meri 264, 266. 26B e 26!« del nostro 
giornale. 

Rassegna del folclore 
e «Macjre Coraggio» a Napoli 

Per il Festival n.i7.io:ialo dcl-
l'slDanti.' che si apre oggi a Na
poli. il Centro del teatro e delio 
spettacolo popolare presenterà 
stasera al Merendante nn,i nuo
va biande rassecna del folklore 
italiano, con gruppi di danza e 
di canto originari di tutte le re-
sponi. nei costumi tradizionali. 

Domani sera, sotto gli auspici 
ta j . , . _ di Remigio Paone, la Compagn e net loro avversari. Per quo- - • — —-• * .._.,_.., . . . e . . 1 ? . , 

s fo l'unità della classe ope
raia è H principale compito, 
la questione essenziale del 

degli spettatori italiani riprende
rà Madre CoragQio e t suoi fiali 

m a ». I 
giornata del 'A n o v e m b r e mi 
fu annunc ia ta la vis i ta del 
figlio di Soddtt che il padre 
so leva m a n d a r e in g iro a 

di Brecht con la regia d. L o c - 1 P e n d e r parte a tutte le g u e r -
gnani e, nuova protagonista. Ave re colonia l i e al le a l tre , r i 
vincili. . ' p o r t a n d o n e s e m p r e n u m e r o s e 

Giancarlo Pajrtta 

II grot tesco è dato da q u e s t e 
d ich iaraz ioni del l 'al to c u l l a n 
do di A l b a n i a : « L'assenza o 
quas i de l l 'av iaz ione , <>ltre a 
rappresentare u n a lacuna n e 
gl i e l e m e n t i di forza tatt ica 
prev i s t i , rappresentò per le 
nostre truppe anche u n a f o r 
te de lus ione mora le , resa t a n 
to p iù acuta in q u a n t o i b o l 
le t t in i ne s e g n a l a v a n o e c e 
l e b r a v a n o l'efficace in terven 
to ne l l 'az ione , per cu i il c o 
m a n d a n t e de l l e truppe in A l 
bania fece u n t e l e g r a m m a a 
sua ecce l l enza i l so t tosegre 
tar io: " A b b i a m o b i s o g n o c h e 
bombard ia te , m a q u a n d o n o n 
b o m b a r d a t e non d i t e l o sul 
g iorna le , perchè la cosa fa 
brut ta impress ione " ». Q u e 
s to v o l e v o r icordare al g e n e 
rale S o l i n a s c h e ama il g r o t 
tesco . 

I primi colpevoli 
U n altro g e n e r a l e s c r i v e : 

« A t t u a l m e n t e la s i tuazione) » f l l r n preparato da Renz i , 
del c o m a n d o in A l b a n i a c a g l i o conc ludere offrendo 

affari che gli d a r e b b e r o n o 
tevol i guadagni . A n c h e q u a l 
che altro genera le pare i m 
pastato negli affari »>. E ' il g e 
nerale Quir ino A r m e l l i n i c h e 
scrive ques te co»e. 

Ma se vo le te offrire q u a l c h a 
cosa di più a coloro che d e b 
bono scrivere ques to film, e c 
co che nei diari degl i uffi
ciali si può trovare un d i a 
logo come questo che si s v o l 
ge tra ,1 c o m a n d a n t e s u p r e 
mo, cioè Mussol ini , ed ti c o 
lonnel lo Bart iromo. Credo c h e 
non vi sia nulla di p iù c o m i c o 
e di più tragico de l lo s t e n o 
gramma di questa te le fonata 
fra Musso l in i ed il c o l o n n e l l o 
Bart iromo. che era stato m a n 
dato laggiù per stabi l i re 1 
co l l egament i , ma lgrado fosse 
di una sordità to ta le , c h e 
— dicono i cronist i — n e p 
pure due microfon i m e s s i n e 
gli orecchi p o t e v a n o a t t e n u a 
re. (Si ride). 

Commento musicale 
Ed ecco il testo di q u e l 

la corne i saz ione te le fonica: 
« Bart iromo — è Musso l in i 
che parla — non c'è che u n a 
sola via . Lo sto d i c e n d o da 
15 giorni >». B a r t i r o m o : « S o 
che l 'eccel lenza C a v a l l e r o ha 
questa vo lontà , m a è s e m p r e 
mancato qualcosa , in p a r t i 
colare le muniz ion i )>. M u s s o 
l ini: « Bar t i romo, b i sogna 
contrat taccare , rompere q u e 
sto incantes imo che da n o 
vanta giorni ci fa perdere 
terreno di posiz ione in pos i 
z ione . Così ci t r o v e r e m o al 
mare e non vi saranno p i ù 
posiz ioni 1». B a r t i r o m o r i s p o n 
de: <i N o n poss iamo perdere 
t empo >•. Mussol in i impart i sce 
le s u e dispos iz ioni e c o n c l u 
de: « I n s o m m a , b isogna r i u 
nire le forze ne l l e direzioni 
oppor tune » — cosa che p r o 
b a b i l m e n t e i c o m a n d a n t i n o n 
a v e v a n o m a i p e n s a t o ! (Si ri
de) — « e bisogna m a n o v r a 
re e d ev i tare q u e s t a p a s s i 
v i tà i>. 

E Bar t i romo: a L o s t a n n o 
facendo. Hanno s e m n r e c e r 
cato di farlo ». E Mussolini» 
« Io vado in G e r m a n i a . L a 
prima d o m a n d a c h e mi f a r a n 
no è se mi fermo sul la l i n e a 
at tuale . Cosa d e v o r i s p o n d e 
re? L'eccel lenza Cava l l ero ha 
det to al c o m a n d o tedesco c h e 
io ho fiducia di f ermarmi ». 
(Si ride). 

Quest i s o n o i d ia loghi ! Q u e 
sto e r a l 'uomo c h e ha p r e 
parato . organizzato e diretto 
m i l i t a r m e n t e l 'eserci to . Egl i 
d ice : « P r e p a r a t e le forze, a v 
v ia te le n e l l e pos iz ioni m i g l i o 
ri, a t taccate il n e m i c o , e da 
incudine t ras formate le nos tre 
forze in marte l l o ». 

Ques to è il m o d o con c u i 
è s tato condot to l 'esercito i t a 
l iano! Ma. s i c c o m e in q u e l 
processo famigerato si è p a r 
lato a n c h e del la mus i ca p e r 

peggiorata . C a v a l i e r e , s u o c e r o 
di J a c o m o n i . l egat i s s imo a 
Ciano . Figl i , nipoti , parent i , 
amic i , tutti l a g g i ù . A l s u o 
fianco è Canevar i , anni or 
sono cacc iato dal l 'eserc i to per 
vari reati ed ora ripescato e 
crea to capo dell'ufficio p r o 
p a g a n d a : è il suo sugger i tore 
ed a c c o m p a g n a t o r e d o v u n q u e . 
In p i ù una spia di F a r i n a c 
ci , anch'egl i su l posto n o n s o 
c o n qua le mis s ione . Scarse le 
forze , scarsi i mezzi d i s p o 
nibi l i , depres so lo spir i to . Le 
truppe n o n c o m b a t t o n o v o 
lent ier i p e r c h è non *i r e n - | 

anche qua lcosa c h e può e s s e 
re adat tato per il c o m m e n t o 
m u s i c a l e . Leggo dal diar io di 
C i a n o : « Il co lpo f inale è a r 
rivato q u a n d o il d u c e ha s a 
puto c h e S o d d u a n c h e in A l 
bania ded ica le s u e ore seral i 
a comporre m u s i c h e per film»-. 
(Si ride). I m m a g i n a t e c h e s i 
sarebbe ma i fatto d i u n o s c e 
negg iatore c h e s i fosse p e r 
m e s s o in u n film d ì raff igu
rare q u e s t o g e n e r a l e r e s p o n 
sabi le di tante v i t e u m a n e c h e 
la sera prepara m u s i c h e oer 
film? 

Eppure , questa è la realtà . 
d o n o conto de l perchè di q u e - ! ^ . I a n ° n è so l tanto u n a r e a l -
sta guerra . tà grot tesca , non è so l tanto 

Antonio Nicotra e Natale Cir ino in « La giara », 
è ano degli episodi del film « Questa è la vita : 

[pres t ig io fra l e truppe . R i -
diretto da Giorgio Pastina. « Ka giara» 1 corre fra q u e s t e un giudiz io 
, tratto da cinque novel le di Pirandello [propa la to da G e n o v a : s a p e -

P r e v e d o c h e C a v a l l e r o n o n i " " 3 realtà r id ico la: in quel la 
• reggerà mol to nò in A l b a - . " - * v i e r a n o gl i e l e m e n t i 
j n i a nò c o m e capo di s ta to del la t raged ia di m i g l i a i a d i 
I m a g g i o r e g e n e r a l e . N o n gode 

Le prime rappresentazioni a Roma 
TEATRO 

Miseria e nobi l tà 
Roma de T r i lussa i ^ ; .* ^ ; ^ ! ' 

j d ' i di ,<vic 
ti cu.-. O.eaorz.-De Ch:ars <Ie 

.Teatro Cìr-.dor.: i cu: si *• ae*rlur. 
Con Micetta e nobiltà. re*-i t .- ^ oue«-*« o c c a s o - * ì f 'rez: 

Uzzata :n teste moderna « l a ; ^ zenrisro) pro<egue nel i*no 

' ) *«T7 a l tro rif-

Vice 

Eduardo De Fi.ippo per celebra
re il centes imo ar.r.iver««no <le«-
la nascila <ii Eduartìo Scarpetta. 
ti Teatro Eliseo ha aperto la 
6'JA nuova stAcior.c: apertura 
felicissima per qualità dello spet
tacolo e concorso ci: pubblico 
S^ij rr.enì; de. . oper& d; Scarpeì-

pro*egue 
intento di portare sulla srena 
tu t to quel reperì orto d: canzoni. 
pce*:e. borce'ti <ira:r.:r.ar:ci tan
to ricco r.el'.a letteratura dta>t-
ts 'e romara 

CnM dop » € Vecchia Horr* »| 
aooiamo a«*.-.*tìtn r.el'.a craziosa 
cornice de. p'.ccc'.c. teatr i -o ot
tocentesco e questa « Rorr.a d« | 

CINEMA 

luoghi di ritrovo, dove la Qen-\l& e lr- p a r t i c o l e -i: QUESV. 
te n o f va quando non ha | c a A i - c r ' d e - '«»tro r-apCietano. 1 
quattrini da spendere. A tutti lGlli:l0 Tre-.-^an: ha *cr.tto a ;un . 
co loro che in queste attività\fr» *«• - ' ^ f f ^ ; z a

r j . ' » ^ * ^ c h ^ . o <je.te P i . 7 , e di Travte.-e-
t r o r n n o di che vivere, la clns-]1^ •* «•^••••••e ra,vr<ver.Uz:or.e • 

(Tri .ussa». Qui ".arbore *i spotta 
rr*»rciap:ede a. *a:ot:o. ai 

Ltia di que l l e 
Due benestanti ca:npagr.o;s 

fToto e Peppjr.o De Filippo) 
vengono a Roma per trascorrervi 
un» nottata ai pinc€\oii e pic
canti avventure. 'Entrano ;n un 

i locale notturno dove incontralo 
una donna daila beiie?/a triste e 

se operaia di Marsiglia ha 
tracciato la sola poss ib i l e o r o -
.«pefrira di un cambiamento. 
Sono le sue organizzazioni — 
Partito comunista i n n a n 2 i -
tutto. e poi sindacati, coope
rative, associazioni democra
tiche — che hanno dato ••fta 
alcuni mesi fa a un viva
cissimo Congresso del por
to, svoltosi tra l'interesse e 
con la partecipa r ione d i tut te , 
Quelle cateoorie. per indica
re nella Ubera e pacifica 
espansione commerciale verso 
tutti i paesi l'unico mezzo 
che può ridare o s s i g e n o agli 

d; ur.a -e'.tirr.ar.a fa H. teatro 
Medi'.err&neo di Napo'.:. Oh ìn-
«erpre::. a«soìutamer.te rr.ente-
vo 1 de. rras^tmo elogio, sono gli 
stess; che 'urono a fianco di 
Eduardo e Titir.a De Filippo nel
la città partenopea: Dolore» Pa-
lua-.t». ETUO Turco, Amedeo Gì 
.-ardi e tuf . i g'.l altri hanno fat
to de^r.arr.er.te corona all'uma-
r.lr^i:v.a comicità dei due grandi 
attori rapo!etani Gli spettatori 
che affollai ano 1: teatro hanno 
tributato loro un'accoglienza cal
da « affettuosi : tent i chiamate 
in tutto e numerosi applausi % 
scena apena I n o ^ i l atto. St r*-
pbc*. 

• re e di Ponte succede il ì>:f.ì>:-
s'.io. lì cicaleccio pettegolo del
le case picco;o-bonghe*i. dove vi
l e una folla di nuovi ricchi, di 
p:7ziea«mo!i commendatori Hi 
mantenute e di s o n o r e in fre
gola di ectcctierie 1 A regia di 
Alfredo Zennaro è riuscita r.el 
difflcr.e compito di fondere In-
niema un materiate a volte ete
romere». In ur.a s e n e di qua
dretti ora gioiosi, ora patetici. 
con un qarho e un gusto che so
no la dote migliore di questo 
spettacolo II compito eli è «-tato 
facilitato da u n numeroso er*jp-
po di attor,, alcuni dei quali f i* 
Piovani, U OegU Abbati, il R«-

II fìim -.a incontro at ^u*ti 
pio elementari e semplici de. 
erfcr.ti*» pubblico. comunque 
malzrado 1 abuso di « b*i «enti-
rr.«T.ti ». che. a tratti finiscono 

; p?r annoiare, lo «1 vede abba-

Ì
s 'an/a vo'entien. cra/ic soprat-
tuTto alle prestazioni de^li otti
mi attori Passabile, anche se 
anonima ;a re^ia di Aldo Fa-
br-.n 

11 le>oro dei condor 
F un film di carattere roman-

.'PSC» - arverturov} ambientato 
per m»t* In Francia e per meta 
nel Guatemala, durante eli anni 

11 b r u t o e la bella 
giudizio sul film / ' '>rwfo 

soldat i i ta l iani , di congelat i 
c h e n o n a v e v a n o l e «carpe, 
che n o n a v e v a n o l e baracche 
o v e r iparars i , di mort i , d i f e 
riti. di fuci lat i , di greci mort i 
di fame, di soldat i italiani 
vcc :.si in c o m b a t t i m e n t o . 

Noi v o g l i a m o r icordare q u e 
sti nastri so ldat i . Xoi cred ia -

ì m o c h e rutti co loro che s o n o 
| morti in buona fede, c o m b a t -
I t e n d o senza sapere , o senza 
; s v e r e la forza d: ribellar^:. 
j sono le v i t t i m e di ques to r e 

gime. E noi v o g l i a m o es sere 
Un giua.zio sui n:m » ^uio ÌCUTi che n t a ] , a ^ 

e ta V , / « e s-ato scruto * u , o r £ a n i z z a , £ 
queste colorire p^che -et:;:rar.e | , , . : ,_; ^ - 3 litari . 

sue forze 
d i re la ver i tà . 

£ ^ S S r ? £ f a ^ n S e ! ^ - »*^T;_ *°™ «CU*.^ 
al Festina, di Venezia. 

L'ed:/:or.e italiana r.cr. 
fica 

[anche il genera l e S o l i n a s , 
; p e r c h è n o n si ripeta n o n t a n -

«nudrzio di n ediocntà da- ' i Z ^ ^ , f a r s a « . m a l a t a -
to «urrà- E\ come tu tu capete, j Sed.a p e r la qua le sono m o r t , 
la stona di un produttore di Hol- » -^Wati i ta l iani . 
iv-wod (Kir* Douglas; c i m e J , _ > 0 1 a b b i a m o b i sogno non 
>er./» scruno:: l>e..a bruta i : i ! c ™? s= di fenda :! prest ig io a n -
ci . lu ' - to « euoeruon.o » h o . . - . - , c h * di quest i avventur ier i , d 

1 smarrita (Le» Pado\ani>. TOTO. 
credendola di facili costumi. 
parte ali attacco e i accompagnai che precedono la RuoiuTior.c 
a casa Qui pero la donna trota francese, ci raccorta 1 c*M dt 
il suo bimbo febbricitante: difte
rite. Ben presto Totò si accorge 
che la donna non e < una di 
quelle ». m a una povera %edova 
che. non sapendo come tirare 
avanti, quella sera, per la prima 
volta, era uscita di casa per im
boccare la triste strada della 
prost i tunone Va a finire, in
somma. che il buon Totò. anzi
ché trascorrere una notte di 
follie, de te correre sotto la piog
gia a cercare il siero per il pic
colo. Grazie alle cure dt un 
bravo medico (Fabrtrt) la matti
na dopo il bambino è fuori peri
colò, 

un piotare. Aglio illegittimo di 
un nobile francete, che lotta 
contro uno n o rapace e perverso 
per nottenere 1 titoli e t beni 
che costui gli ha usurpato 

I motivi progressivi e demo
cratici che risultavano ben chia
ri in alcune precedenti opere 
dell'autore di questo film. Dei-
men Daves (come Ce sempre un 
domani. Destinazione Tokio. 
L'amante indiana). risultano 
qui assai annacquati e raggiun
gono. t u t t a ! più. una \aga tor
ma di e il luminismo > alla Rous
seau. 

\codiano n.TArgor.o \ i;t:n.e u n j Q u ^ t i intriganti , o di ques t i 
-.ecrh.r» produttore <::,.ci ae:jT»azzi. ma che si d i f enda il 
padre di Gtonata «Walter P-.3 (prest ig io di co loro c h e h a n n o 
«eonp. un regista (Barry 5u . . : - l vo lu to compiere il l o r o d o v e -
\an>. un attr-.ce (Lara Turr.er) * !re , general i , ufficiali , so ldat i . 
uno scrittore (Dics Po-xeil». l i ) E costoro n o n p o s s o n o e s s e r e 
film comircia con Gior.ata. ir. 
rovina, che chiede aluto a que
s te quattro persone; ci*toro s> 
riuniscono e rievocar.© ciascuno 
la propr.a amara esperienza n 
e collaborazione » con 
spondono dapprima d 
non vogliono alutarlo Poi, 
'.ultimo istante, ci nper.sar.o e j 
sappiamo che a:uten»r.r.o C ' ^ ' d i z i o n e 
nata 

difesi se n o n cr i t i cando , s e 
non a n d a n d o a r icercare o 
bol lando que l l i c h e l i h a n n o 
traditi . 

G u a i s e noi c r e d e s s i m o c h a 
.uì Ri-ì q u e s t o n o n d e v e e s s e r e f a t t o ! 
no. che)L'I ta l ia ha b i s o g n o d i ur% 

eserc i to r i spet tato , d i ufficiali 
"spettati: m a la p r i m a c o n -

è che abbia u n e s e r 
cito . u n c o m a n d o , d e i g e n e » 

Un nim. in dennmva. molto ani- r a l j r i s p e t t a b i i i . tu t t i , e q u e l * 
b m r°* ^~£XUS£:Zv-v\K c h e n<>n 5 ° ™ r i spe t tab i l i so Lo ha duet to Vincente M.n-1 d e v o n o ^ ^ mcgA a v . 
ne"1' Vice I tes ta de l l ' e serc i to s t e s s o . 
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