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A P R O P O S I T O IH L \ S A G G I O 1)1 P A O L O A L A T I . I 

Carducc i è poetii dai \ i \ in
silili interessi politici e civi l i . 
Por q u o t o . ÌI? si vuole inten
derlo, è più olii; min neccssii-
ri<> to i iMilcnnlo ìicli'diiilHLnte 
e nel momenti» storico clic irli 
-on propri. L per l inc i lo si 
di'\i ' cisi' io particolaiii iciitt' 
-oddisli itt i clic .ii sajifri di l:ir-
;M a p c n u i u , iiià a lui ilcilicuti 
negli ultimi anni da « l inc i 
i oini- Nata l ino ;-apegno e Lui
gi Hi^so, h i c i i a n o sèguito !•• 
panini' di uno - t i id io-o di s to-
lia . qua le e Paolo A hi n i ( V 

A l a n i sj occupa (lic-himaM-
metite del pensiero politico 
i ardiicciauo, riferito ajjii 
o i ic iuaineut i della CIU-M- i lu i -
gente indiana nella - n o m i c i 
mela del secolo s c o i - o . Da 
ipie^to punto di \ i - l a egli >.•-
s u e il C a l d u c c i e la sua poe
ti* a nei l i n c i s i inomeiil i , a l 
i la V>M so l 'accentualo deuic -
i i t i t i - tun di gtovciitù imo alla 
lOsiddetla -• u n m ' i - i o n c , ino
liai cliica e t - on -ena tr i i e disili 
•inni intorno a USO. 

I min imi . t a p p u n t o m i l ì -
eo idare al lettole l.i prima 
età * gnu ululici • latta di ra
zional i smo e a u t u l e r i c a l i - m o 
• i n e - » , ma ani he di a i i u u n / i o 
ili a \ a i i / a t i t i vo lgntun l i - o -
i lidi. 

beat i lo e 
i|iie-t an imo 
quale già ni 

I. 

in quel MIO cont inuo esalture 
Roma, come s i m b o l o de l la na
zione rinnovata e ri-orta ed 
anche , al pari de l lo statista 
s ic i l iano, c o m e ci t tadel la del 
pensiero moderno di fronte al 
Va l i cano! 1 quanto sono \ i-
t in i l ' imperial ismo di Crispi , 
i l i e <.\\\ imperia l i - ino pass io
nale, oratorio, -.cn/u a lcuna 
base economica l iuau / iar ia .* 
(Gramsci) , con quel lento. 
oliasi in .n \ ci l ibi le passaggio 
d e l l a poetica carducciana 
da l l ' c -a l ia / io i i e dei t a l m i del
la pa l l i a risolta ;tl \ , i t i t in io 
ili una mi—ione -hi - \ o l i e r e 
nel mondo intero. 

Più dunque che -i i l l ' i i l iei-
mata ronti i iui ià repubbl icana 
e dcinociMtica. mi pare -i deb 
ha e—eie d \ i c i o r d o 1011 Ala
n i -ni limili i he p i n e eirli 
pone al u i a i o b i n i - m o del n<» 
s i i o . ( osi soprattutto l a d d o \ c 
sottolinea i he ( a i d u t c i do
po l'so mici pretti lo - ia to d'a
n imo della boi - l ic - i . i « Ite di 
na / iona lc tendeva il l .n- i na-
/ioi ial i - l ic . t • (p. 1141. I' ( o - i 
pure in quel le pagine lot ic lu-
- ive , in i n i (,i | i ropi io il iri11-
d i / i o di Sape.irm» -ei ondo il 
(piale - la p.iiahol.i del lo -p i -
i ito e deH',ii le < attlni i iuun, 

con le sue lou iradt i i / i on i m-
\ a u o diss imulate a l l 'ouibia di 
un gcuc i i co piitrioit ismo. ri-
-pimile a l l 'analogo s \o lg i incn-
to dei ceti politici dell 'Italia 
nel trapasso dalla r ivo lu / in-
iie l iberale del Hi-orjriuieiilo 
al |>1 nmìx'o t on-ei \utot I-IIIO 
di fine secolo • (p. 1171. 

Conosce te e r u o i d a i e que-
-li l imiti di C a l d u c c i polit ico 
non -i^uilicu i c r to condanna. 
Perchè a n / i . se lo - \ i b i p p o 
del -no pen- i e io seguì in - o -
s tau /a Pili \ul 11/ione in a l l o in 
gran p a n e della eia—e diri
gente po-t-risot i i imcntalc . in 
lui In perì» - e m p i e più di - in-
te iessato , i s t in t i \o . s i m e i o . 
l 'alf iere della l ibeità di pen-
- ie io . di all'i ideali itn/ioiutli. 
di istanze andai i di rin>;o\a-
nieiito. non perde india si> lo 
si consjdeia anche nei limili 
e nei; li -vo lg iment i ilei -no 
itici li- polititi). I tosi p ine i!J 
gini l i / in s i i l l a i t e sua può sol-, 
MIMO iMi.idiiiMiaie d.tH'e—eieì 
tptesia - empie megl io -iin.ii . i 
e (o i i ip ie -a . 

AI.Ur'KTO CARAfClOt.O 
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PERCHE' GLI AMERICANI SONO STATI FERMATI IN COREA 

La città invisibile 
Il racconto di Ri Sun Tok, sindaco ed eroina nazionale - Torna la vita dopo il diluvio - Nel 

ristorante blindato - Ospedali e scuole entro le viscere della terra - Le bombe, un ricordo remoto 

1 r.iiuii lì . ililurn è uno ilei 
più rroiiicttt'titi tra i nostri 
e tmani alluri. Fittiti) in una 
iniliiattratiir.i ilei litui « 1 

ti mini' ilrll'AilanirUo » 

Ri Stili Tok ci disse che di 
tipri se ne t r o v a r o n o nei 
mont i più n nord eli Woiiscnt. 
dov'era il s u o v i l lagg io nntio. 
Lei s tavo da it/i mino a Hiang 
Dok come presidente del c o 
mitato popolare , vale « dire 
sindaco. Quando. scncr:aiirt<>. 
osservai che ammin i s t rava 
una città scura case e senza 
abitanti, lei mi disse che non 
era esatto: quasi vent imi la 
persone erano rimaste a 
Hiang Dok durante la interra. 
v- E poi " aggiunse • la città è 
a mezza strana tra la rapitali* 
e Wousau . C'erano s e m p r e 
ferrovieri, aut is t i , soldati da 
ospi tare e lo /errovia da ri
parare eontii i itanietite \ 

Io e Boti Shin non e r a e a i n o 
troppo con ri n ti di quella s t o 
ria dei ventimila un i tami: a -
r e r o i n o r i s t o solo crateri di 
bombe. Ri Sun Tok ci invitò 
ad andare a visitare la città. 
Dissi: «• Appena cesserà la 
pioggia •>. Per ora ero curioso 
di sapere come lei, una vac

i l lagl ie l i ) e n 
ili C a l d u c c i . Il 
l'Inno Sacro del 

IS*)"> (Iciiiiii/iuwt l 'al leai i /a Ita 
Mono e n l la ' c . a\ \ c i tendo i he 

( ri-lit / i . i r .-!•! tilHiil.iln 
fl.t /'.li'.li'/l (/( il'ill'l'-) fu. 
>» ì\iìliin- .//i/i.'iiifi/f.i/'> 
idi fi- ( i n d i r ifr' f i<f i - ( f ' i 

l.-itlt,i\«i e . tu -p i ca \a ini 
Dopo Aspromonte OSi>2) la ] 

lifi( r/ii i lit' minili r 
tir ÌUHMIIO />«'jMit'»n 
••hr//i fa / . I I M I i . i l l r i / i . i 
i l f l Miiti'S-or ili Tii ' io. 

ln \oca \< i s o d o il nome th 
Satana una m o l u / i o i i e . la 
quale scoila—e il t t ion lo iL-l 
l ibero pensicit> e tlella dignità 
umilila (limo a .Sa/.ma. 1M>3). 

''.l/lltl- » .N.It.I/l.l 
o nl'tllitHir 
i> for^.i tmiiìit r 
tltll.i ludinttr 

A que-ta i sp ira / ione poe
tica lorr i -pondcwi una fuan-
l iat ità s t ie t la tini e - p o m i n i di 
- i n i - l i a . una ade- ioue al mo
vimento democral ico . che ne) 
IMiS [«rovocarono per- ino hi 
itola inchiesta ministeriale 
i t i i i t to la -ita ' a b i t u a l e e co 
spicua partecipazione mi as
sociazioni pol i t iche d i l u e n t i 
unti l i ianicine i lem.i^ouii i >. 
N a - c e v a n o in que- lo c l ima l 
(•intubi ed lipoili. ioti yli s i t a 
li violenti t o n n o il Papa in 
a u g n a l o per colpire l'Italia e 
il progresso, e contro i mode
rati che ;̂ li tctiiioti m a n o . \ i 
- imo tull i j;li ide i l i di C.tr 
din ci nel ine—atf^io i he que
sti immagina di ariitlarc ai 
l evcre nei \ er - i ili A (ili umici 
(h'ILi /".///e Tihi'rin.t (1S(,7J: 

Ino ntt -ritto ti ifi>* tforfr .il 
(lir.111111. 

l'ittt.iltt. ti jitiiiif. .1 l'iiiilf l/i/f>i". In. 
Viitt.il ini tiimii* tlt'tt-ui Minti itfti-

[fmnl.i. 
l>ort,il imi Ir pi ut ili,- ti t i>jiiililin. 
l'itil.iln. >• Intuir, r iiu'i'o ti ri.^i'tmil.i 
</,i/ nMi munir plrln a. il.ilr.it'fiilui. 

C ome piti» ni cadere che a 
q u o t o t ieniottal ien a v a n z a l o . 
i iv olnzioi iario. mangiapret i , 
-collii repentinamente, d o p o il 
"7S. il monarchico coiiservit-
tore e le^aliluiit».'' .S f iondo il 
l'tisso, quei iriiKobiiiisnio -i 
-peii-t: perchè fin tl.t princi
pio era - ta to in realtà n—ai 
tenue e sii |)erficiidc. Pitient-
iitM'ie .Mairi nel -no l ibro i-he 
pi i i l io - to vi s iano a n c h e nella 
iii.ttiii iiii pct- i - lc i i t i reminì-
- i c i i ze de^li or ientamei i l i tin
nì Iti: Cardite l i , cali sost iene. 
< ri ina-e sempre repubbl icano. 
a iu l i e dopo la t onvcr- ione a l 
ia monai t hi.i -• tp. I l i ) . 

Molto \ a l o t e dà .Mairi al 
fa-c iuo della rcirinn Marirhc-
rita r alla -u^i;c-tioiie recale 
ira le r.iu-c della «-vollii ilei 
j s ' S ; r - e n / a dubbio quegl i 
eletiienli l o n t a n i n o as-a i -u l -
i'iiiiimo del poeta, r ic to ili 
- l a m i ed enio l ivo piiuto^to 
t h e j iol i t icamenie a^snerri to 
Muorila poi ani he c o m e nel 
poeta -i inanifcst.ìs<;e da un 
cer io tempo quali he es i taz io
ne i d e i l e e l 'a t tenna/ ìonr del 
^iiii obiti i - tu " in - dirimili 
sim» . K filetti a un certo 
punto « he la -uà parabola 
i i apf».ire c -emplare ili una 
lan_M parte dell.i c lasse diri
gente ri-orirtiucnuilc ip.120) 

M.i quella parti- della classi 
d ir igente alla quale di più 
Carducc i si avv ic ina , non ri 
ina-e «erti» repubblii ana pur 
dopi» le Mie numcrn-e c o n t c r 
- ioni in -n i - t i rcazii»n;irio. L— 
-a dimostri» anzi , in que-ta in-
tul i iz ioi ie . la debolezza ani he 
de! - n o originario r ivoluzio-
riari-mo. > k « h è il.i un con
fronto fr.i l 'andamento del 
pen- iero po l i t i l o l a n i n i c iano 
e le -orl i del part i to democra-
t i i o risorciment. i le . mi - c m -
bra che lutto -oniinan» «iano 
ani ora -opralt t i t to i l imi l i 
dcircMreini-mi» ilei no-tro a 
ri-alfarc. 

Prendiamo Cri-pi . ad e - e m -
pto. del quale o - - c r \ a s i n - t a -
m c n i e .Mairi i he - a \ e \ a per-
» or-o un c a m m i n o non t roppo 
d i r i m i l e dal Cardili ci str**o z 
• p. *)->>. 11 L'iat o l i ini -nio di lui 
è s i a .sfato ana l i zzato e ricon
dotto al le \ e r e proporzioni da 
( ira ni-ci, t h e ne ha indicato 
i o n i e pr imo e lemento la ' «»— 
-e—ione unitaria - . la pret»c-
n ipa7Ìonc di real izzare l'uni
rà. anz i l'accentramenti» della 
Naz ione e del lo Mato . Ora 

• M l l l l l l l l I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I 

PARIGI RACCOGLIE I FRUITI DHLLA SUA POLITICA REAZIONARIA 

Marocco senza pace 
I recenti episodi di Teliiiiii - L'ingenuità di Franeois .Manriae - Inaudite proporzioni dello 

sfruttamento coloniale - E* vietato ai ragazzi indigeni di studiare - Franco e gli americani 

DAL NOSTRf. CORRISPONDENTE | dramma che aveva lui stes.-o 
Ifra i protagonisti . •< Una P a -

P A R I G I , gennaio. rjgi sinistra — .-attolinea lo 
Ogni polit ica reazionaria scrittore —: Laniel somigl ia 

porta dentro di =è la .-uà t a - i a Monsignor Felt in. S i ccome 
uno dei no.-tri amici parla 
.-enz.a mai interrompersi , egl i 
ne approtìtta per pensare ad 
altro Cono.-co il trucco, e 
Io metto in piritica io .-te.-.-o 
quando un vu-itatore mi e.-po-
ne Un all'are che tilt e e s tra 
neo. quando son s icuro di non 
poter far nulla per lui. 11 
Marocco'.' — ci dice La
niel —. Ma qiie.-to riguarda 
il .-ignor Bidault . . . gli è v e -
i aulente chiaro quale posta. 
sia in gioco? ». • 

ti S4'IH<* #/#»#f*Of##0 

Udita. Dopo gli ecc idi pe 
petrati dal pretet to d\ Casa 
blanca nel 1U52, dopo ti colpo 
di ninno organizzato ne l l e 
torride g iornate del l 'agosto 
scor -o tra Parigi . MarrnUe.se 
e Kabat. h a ì colon.aii.sti e 
i loro M'telliti local i , c o n c l u -
>o.si con hi depos iz ione del 
-ult i ino Mobaninied Ben Y u s -
sel . il Marocco non lui c o 
nosciuto più pace. Di g iorno 
in g iorno il sangue .-corre 
sul le ,-ue .-trade: una catena 
di at tentat i , tu rc- is tenza e 
di omer tà fra le popolazioni 
MI cui .-i abbat te ti mag l io 
del la repres - ione co lonia l i s ta . 
interi vi l laggi che la polizia 
fruga da c ima a tondo d e p o r -
tandune o impr ig ionandone 
le popolazioni . E tutu» ques to 
produce un ,-oln e l l e n o : i n a 
sprisce gli an imi , ma insegna 
anche al popolo co lonia le il 
va lore della -un ind ipen
denza. 

A l la vigi l .a dei nuovi e p i 
sodi di Tetuai i . due amici 
g iornal ist i - - non francesi — 
appena tornati da un giro 
per l'Africa del Nord, mi d e 
scr ivevano la pe-inite a t m o 
sfera che .-i le.-pira nel le c i t 
tà marocchine . « I francesi 
c redono ancora di dominare 
— mi d icevano — ni.» pel
on i si t rovano c o m e impri 
g ionat i m una mister iosa t e 
la di in- idie fomentate da l l e 
v io lenze e dal l 'odio . Ba- t i d i 
re che . arr ivando a Casab lan
ca. la padrona del';*: iberno 

e albi m a n u t e n z i o n e de l l e 
strade. Ma ques te , c o m e per 
caso, toccano, quasi tutte , le 
proprietà dei coloni europei . 

L'» Habe.is Corpus ». che 
g iur id icamente protegge gli 
europei , non si appl ica agli 
indigeni , spesso incarcerat i 
senza g iudiz io a l cuno e con 
la proibiz ione di trovarsi un 
avvocato . Un marocch ino a d 
det to agli autobus , se padre 
di otto tigli, r iscuote per 
assegni lamil iari m e n o ili un 
collega Ira licose padre di un 
solo tiglio. So lo un indigeno 
su 400 riesce ad o t t e n e r e un 
impiego ammin i s t ra t ivo , m e n 
tre la proporzione per i tran-
cesi è di uno su 20. Ma i 
marocchini impiegat i de l lo 

La posta m m o t o la v e - | S t : , t n s '> n , > ì i enera lmento por
t i a m o oggi: sono stati i co lo -1 U l , ; ". ' f top in i «' fattorini . I 
nialisti 'francesi che . a largai'^»-11 l , i responsabi l i tà - e li 
scadenza, M sono cacciati , „ , ^ i - f r v a n o , francesi . 
una s i tuaz ione e.-plosiva. Lai Uo g iornal ista ingle.-e. che 
quale prima o poi d o v e \ a recentemente ha compiuto 
scoppiare fra le loro sto-se un' inchiesta ;n proposito , si 
mani . S e m i n a n d o od io , h a n n o ! è -ent i to dire dai dir igenti 
raccolto l ' inimicizia de l l e po-l locah che non es i s tono « nia-
polaz iom e alla line h a n n o i r o c c h i n i e d u c a t i » . La real -
oiTerto il fianco alla c o n c o r - | t à è ormai d iversa , c o m e d i -
renz-a degli altri co lonia l i - t i , J mostra la capacità organ iz -
agli americani , agli spagnol i . 
Anzicnò prestare ascolto a l le 
aspirazioni dei marocchini . 
hanno inasprito i termini di 
una crisi che covava da t e m 
po. V e d i a m o n e alcuni aspett i . 
s tudiamol i sul le s tesse s tat i 
s t iche ufficiali francesi . 

Una del le tesi . „, sostegno 
della mancata concess ione 
de l l e l ibertà, è — questo va 
da se — che i marocchini 
« sono incapaci di a \ i to«over-
narsi ... Tuttavia sono proprio 

le m a n i : d ietro le quinte - o l -
l iano sul fuoco , ufi ìcialmcnte 
d i ch iarano che a loro impor
ta solo la s icurezza de l le pro
prie basi . 

Il resti», tutto i ì e s t o . la 
l ibertà e la sicurezza dei m a 
rocchini , le uccis ioni e i m a s 
sacri non h a n n o pei' loro i m 
portanza a lcuna. Tut to q u e 
s to è s tato possibi le perchè 
un g o v e r n o ant ipopolare ha 
c o n d o t t o nel Marocco una p o 
litica degna de l lo stes.-o F r a n 
co, e di cui F r a n c o cerca c o e 
r e n t e m e n t e di raccogl iere i 
frutti . 

MU HKI.K KAC.O 

ciatr ice di tipri, era d i r e n t a -
to s indaco ed eroina n a i i o -
nalp. 

Ci raccontò che la prima ti
gre l'aupi'ti uccisa per s a i -
r a r e jj morirò che era stato 
aggredito. Fino allora aveva 
ucciso tre tigri ed otto orsi. 
••• E per ques to siete stata 
proclamata eroina nazio
nale ? ». 

No, la medaglia l aveva ri
cevuta per la lotta contro gli 
americani. Aveva comandato 
un forte gruppo di partigiani: 
<• Cominc ia i n dover salvare 
mio marito che era caduto 
prtotoniero e sta uà per esse
re incitato >. 

Stra l lo m e r c a t o 
Riuscì a liberarlo mentre 

era già legalo a un palo col 
plotone di esecuzione schie
rato. Cont inuò a combat tere 
/ ino n quando gli americani 
non .sgombrarono la ;onu: n l -
lorn coHsepnò ni governo un 
bott ino di d u e c e n t o /u t i l i e 
c i n q u e mitrnpjioirici . 

F i n a l m e n t e Ja pioooiti cessò 
del tutto. Noi volevamo anda
re a chiedere not iz ie del no
stro treno; ma non arrivam
mo alla ferrovia: restammo in 
giro tutta la mattinata, incan
tati a guardare quel ritorno 
di vita dopo tanto diluvio. 
Sotto la pioggia la popolazio
ne si era ritirata net suoi ri
fugi. dove fino a poche set
timane prima aut iara a r ipa
rarsi da l l e b o m b e . Que l la 
stretta t'aliata ora si seclat-'a 
c o m e una l'era c i t tà ; una c i t 
tà di c inquemi la anni fa. ma 
a ine. i ta l iano, r icordava i 
sassi di Matcra. Le d u e cos te 
montuose erano s eomite da 
cent inaia di stretti antri, da 
cui ora veniva fuori una in
credibile folla. Molti si diri
gevano verso i torrenti a la
vare panni battendoli sulla 
pietra. Si vedevano venir fuo
ri anche galline, oclie e certi 
mainlettì rachitici. Su una zo
na di terreno m e n o Cannoso 
era s fato gin impiantato un 
mercato di bancarelle fatte 
con casse mtoie di munizioni. 
dove si vendevano legumi. 
pesce s ecco , frutta e l' i i iuuaii-
cabit'c poluere di peperoni 
rossi. Conte iti tutti i merca
ti coreani si t r o v a v a n o e s p o 
ste te cose più s trane : pi le 
e l e t tr i che e libri ant ichi , p i c 
coli bicchieri di cera mica, un 
vecch io f /rammo/oi io . uppn-

irecebj telefonie?, gomitoli di 

cotone , sifjarette c inesi e c a 
mic ie c o n / e : i o n a t c con seta 
dei paracadute amer ican i . 
Tutto un lato del mercato e-
ra riservato alla vendita di 
oggetti d'alluminio .Mi spie
garono che in una grande ca
verna. durante la guerra, e-
ra stata impiantata una fab
brica rifornita con l'allumi
nio degli apparecchi america-

vano, a lcuni manisca lchi e un 
emporio di vecchi , looori 
pneumatic i . Quel d i luv io c h e 
a v e v a fermato i treni e a l l o 
ca to le campani le era stato 
accolto come un bombarda
mento »'» Po' più lungo. Ora 
ogni att ività era ripresa co
me prima. Andammo al ri
storante; ristorante di Stato, 
mi prec isò l'interprete. In 

C(;KF.\ — Strazianti riletti tiri napalm su un.» c to iane madre 

ni abbattut i , ha materni pri
ma non era mai mancata. 

C'era una piccola zona ri
servata ai barbieri , che ave
vano trasportato al sole stru
menti e sgabelli. Uno l a v o r a 
va addirittura con una monu
mentale poltrone inrevo le , 
che ricordava ant ichi s p l e n 
dori di una bottega dis trutta . 
Poi c'erti no. tutti in s i eme , t 
c iabatt ini , un i/ruppu di d o n 
ne con i loro telai che l e s s e -
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MARCI t i ) — Il erneralr t'alino farcia parla alfa tlerna*.»-
s i c i allunala inilrtta a Tftuan dallr autorità franchiste 

ci avvo.-.i d. n'm -*.ar fuori 
casa dopo le ot to di sera. 
Ci dis^s; non '.o portate mica 
scritto in fronte eh*1 non s i e 
te francesi - . 

Ma -.manto a Parigi , da m e 
si, si continua la .-'c-s.-a po l i 
t ica. Era facile supporre n e l 
l 'agosto a qui-li conseguenze 
avrebbero portato le misure 
e s t r e m e adottate . La parte 
più avvert i ta del' .Vpìnìone 
pubblica francese -e n*era 
a l larmata . Sot to la data dei 
10 Io scrittore catto l ico F r a n 
cois Matiriac. ancora affetto 
da una forma ost inata di i n 
genui tà , annotava nel -sito 
d iar io — pubbl icato poi dalla 
r iv is la La Table Ronde — 
« Il problema è tu t to qu i : il 
g o v e r n o è d'accordo? >•. A 
disso lvere la superst i te i l lu 
s ione ci pensava Lanie l che . 

i marocchini 
.-pese di 
sto è n e 

zittiva degli indigeni . Diami» 
tuttavia per vero — per 
quanto riguarda la general i tà 
dei casi — il basso l ive l lo 
del l ' i s truzione pubblica. Ma è 
anche vero — come o b i e t t a 
va lo ste.w» ing le -e — che 
una legge del lf):t7 proibisce 
al le scuole private m u s u l m a 
ne eli in -egnare mi!l 'altro che 
il Corano e l'arabo. Pers ino 
l 'aritmetica è tabù. Ques te 
scuole , ciie potrebbero prepa
rare più a! l ie \ t de l l e scuole 
governat ive , ques t 'anno non 
sono state n e p p u r e autor iz 
zate . A t t u a l m e n t e solo u n ra
gazzo inai occhino sii dieci è 
in grado di r icevere l ' istru
z ione e l ementare . I ragazzi 
europei non mancano certo 
di scuole . 

.11 fil* resimnstthile 
•• Per quanto riguarda li 

funz ionamento degli isti l l it i 
democrat ic i — prosegue il 
giornal ista - un .-olo e s e m 
pio: il res idente g e n e r a l e ha 
espulso i membr i marocchin i 
dal Consig l io di g o v e r n o per 
Ia .-ola e unica ragione che 
si e r a n o permessi di cr i t i 
care il b i lancio ... 

A che v a l e a c c u m u l a r e al 
tri e l ement i del genere? La 
politici! co lon ia le è que l la 
che è. Ma le lezioni fornite 
dal ia guerra passata, il r i sve 
gl io de l le popolazioni ind ige 
ne avrebbero d o v u t o far s e n 
tire che er.i interesse anche 
del la Francia ufficiale un r i 
t o m o al le tradizioni di p r o -
gre.--o e di c iv i l tà , l 'ades io 
ne ad una polit ica di r i for
me. A Parigi i democr i s t ian i 
del M R P di obbedienza v a t i -

, i cana . ì qua'.i dal 1945 g o v e r -
. '**inano al Quoi d'Orzai/ e sono, 

casa , e a n c h e q i i e - ' q u i n d . t r e s p o n s a b i l i d c n . a 
. l o r d i n e n a t u r i ? « e . Poh«,;Ca estera francese , h a n -

Konavrnlura *• la regina ne*ra. cioè Srrj lo Tofano e Ave Ninchi. continuano ad entusia
smare OKni Kioverli e sabato alle Arti di Roma un pubbli* o di grandi e pirroli: si 
rapprcsrnta il più bel testo di Sto: «L'isola dei pappagalli , con Bonaventura prigio

niero degli antropofagi » 

Le Mostre d'arte romane 
Gino Spalmach 

latta « S. Marco » 
li ;>it:->r« t,.::<» Spal:uac.i es;io-

:»«• a.ia (m- ' . « « S Marco » (via 
de. Balliti!.'• e,i ) un'ampia ra>-
sc-ijiia <H;:» --HI più recente pro
duzione artistica comprendente 
24 dipinti. I* disegni. 8 terra
cotte I.a Rry.i.h pojjoiafe «• par

ti»! 1**33 atl «>»;gi. Ì;I» ordinata m sen-o ora c u t n - a o-a »->lrat-
!» .a » C'«ir»ia » di Milano ne!'. to e ; ml'iiieiiza MI: MIO stile 
! mar/o 1953. Si tratte Ut 45 di-(di .-cultori a-sai .ontani quali 
pinti Ui interni, pat^ag^» di lab-; Marmi e Moore Kppuve non ere-
liriche, nature morte, figure in 
gran parte tcnimmii; I. mondo 
poetico dell'A".fieri i- rerto inni-
tato a pochi e collanti e.emen-
i: de.'.a realtà, u.a questi pocai 
egli li arr.n assai tniei.siimcnte. 
Le tenere e melanconiche figure 

te preponderarle del mondo noe- m ->Hnl d o : m e « ino t>er il pit
t i lo di Spalmach: .strade di T r a - | t o r e «, M m h o U d l" u n u m a -
« e i e r e ; figure del popolo osser- n u à w f f e r e n l e . i , ^ ritratti i: 

che fanno 

co lonia l i smo. Ma !•> s f r u t t a - , n n c o m m e s s o un doppio 
che mento , m un pae.-o ,_.« ^i-ore 

r isvegl ia , a s sume proporzioni ' ' j ^ .. %i 

inaudite; Marocco, n o n o - o n o appoggiat i ne1. 
(Marocco a l le forze più re tr i -

a p p u n i o quanto s imi le il p e n - p i ^ ^ ^ n d o Mauriac tre giorni 
f i ero di Cri-pi . tu l io m o l t i » ! - ^ P " -!- ^••'«pagnia dei m e m -
n far di Roma il <onmaiuento |br i -le: Comita to Franc ia -
indi-pen'-abile del l 'unità ita-I Magreb . appariva c o m p i a c i u -
liana, è l'animo di Carducci,'lo e apatico, insensibile al 

s .ante il suo embr iona le s v i - f v r e a „ ? . u o m i n i d e I p a 5 5 a t o 
luppo industriale , resta un | C O m r > l 'attuale su l tano M u -
paese p r e v a l e n t e m e n t e 'gri- ; f < . | y B e n A r a f a a „ p „CT3Tch^ 
colo. I contadini marocchini d i c a a J a e d i r a z 2 a ; 
corrispondono 1 8 0 . de l la ! 2 ) i nd inendenfemente dal -
tassa sui prodotti de l la c a m - l a po l iuca marocch ina h a n n o 
pagna. che e ancora ,a v v > c e | c o n t j n u a : o a d a p p o „ , a r e H 
maggiore d e . b i l a n c » nel ; 
paese. 

•» cat to l ic i s s imo •• F r a n c o , s c n -
iza r ichiederne la l iqu idaz io -

Ques to non vorrebbe a n c o - ; n e com'era d i v e n u t o poss ib i le 
dir nul la , s e non ci si t r o - i a l t ermine del la seconda 

vas te di fronte a una f »rma 
assurda di sperequaz ione: con 
uguale superficie col t ivabi le 

guerra mondia le . S o s t e n u t o 
dal Dipart imento di S ta to . 
il « cat to l ic i s s imo ». approfitta 

i contadini marocchini paga- ora del l 'errore francese nel 
no il 2 0 r ' di tasse in p iùjMarocco . Si at teggia a p r o -
rispetto ai coloni francesi . ! lettore rfej Maghreb . .-i pre-
che pure d i spongono di t e r - ' s e n t a agli occhi de i marocch i -
reni migl iori per qualità e | n i c o m e un l ibera le c h e cerca 
rendimento . Come corr ispet - j l 'amicizia de l la Lega Araba. 
t ivo di ques te imposte , lo s-a*. Quanto agl i amer ican i , ess i 
lo provvede alla costruzione1 se ne lavano apparentemente 

tate e «:i.ate ne:ia 
d:«:.a rauca, come 
tore » rar i» vai MIO tavolo di 
lavoro, t. « t'a risona io » e i e tra
scina a srar, Torra di braccia i>er 
un* ripida .-anta li carretto de: 
caroone. una donna cne ili. da 
mangiare a dei ^atti affair.ati. 
l'operaio «\ie ripo-sa Con pari 
amore e^li guarda a: la-,oro del-
.e mondine e A! loro riposo. I.a 
pittura di Spa.mac.i r nasata su 
toni -.taccaii sempre gravi e 
-orr-iie-v-i 

Davanti a una campagna as
solata a. variare deKa lumino
sità del: azzurro intenso dei r.o-
Ttro cielo, Spa^macn riesce ad 
-ibrandonarsi con tutta .sincerità 
a ila sua commozione, e ne ri 
sultano paesaggi luminosi e se
reni ijuah « Paesaggio » » o : « o » 
(ri. .1 | «Osteria di campagna di 
inverno ». « Mattino di primave
ra ». Spalmaci) fa anche buon 
uso della terracotta neiie sue 
semplici ed energiche teste e nei 
ÌUOI bei bassorilievi, il miRitore 
dei quali ci s*mbra quello del
la « Mondina » 

Attilio Alfieri al « Camino » 
ti pittore Alfieri espone alla 

Galleria *'A camino» <via de: 
Bahuino 45al un'esauriente ras-
aagOA deiìa »ua attività pittorica 

.oro quoti- ' , l < i r e C l 

«I. m i a s l i a - ! . F j , : l C l u ; ; a 

>,e:sibra quello della 
monca » Anciie de-

tlia:im di -t)«^i'»re affermando 
che tutto ciò cortrasia ,*.»,i la 
I»er.-<on«;itft originale elei t'eniu!-
la. ti quale per natura e un at
tento osservatore del reale e 
-pe^so de:orna un oggetto non 
per ricavarne un immagine a-
stratta o cut>i>tH. :ua per espri
mere più ititerisamer.te l'ogget
to ^tejv-o. ?>i-te un contra-lo 
evidente tra !a monmneiitale 
-cultura it. .e^iio delia « Acrotja-

»li oggetti es?ii ssCe^ue i più tii- : t» con cavallo • t- ì picco:i nudi 
uie-isi. i più poveri e .i traila (di donna Ne.la priu.a. pariendo 
sempre come «tmhua. Sui:a pit-|dai »rup;>: iniiscoian ste-s-i dei-
tura dell'A.fieri sono evidenti m-[l'animale «onnnndo.i ed es*ge-
Iiuen7* sia dei « cataristi » sia randor.e a dismisura a ten-sione 
in talune co:nposi«nor.i 
«l 'al luvione», di Siroiu. 

come 
I>a se-

es?:i ri dA irn'i:nn;a?me sovrac
carica e disiiniatia. perciii> anche 

n e dei dipinti di lahonche nveiajla figura dei a donna partecipa 
pero conie l"arti-ta affronti pro-Ideila »>estii«::tà de. ca'» 
l»:enii nuovi ed è :»» più felice. In-;deliziosi nudir.; i:.vece lo scul-
nan/i tutto g.'i ogs^iU non bannoftore coglie i." cor|K> umano ne^li 

real ia mi sembro di entrare 
in un piccolo fortilizio: era 
circondato da un muro a sec
co e da sacchi di .subbili che 
gli davano l'aspetto di un ca
posaldo. Scendemmo una de
cina di scalini per arrivare in 
uno stretto e fumoso ambien
te. puntellato con grosse tra
vi e illuminato dall'alto attra
verso certi sp ionc in i . C'era 
una gran folla iti piedi e se
duta ai tat'oli. Quel ristorint-
tc b l indato a u e e a c o m i n c i a t o 
a /tiu^iotiure dal '51 e nel pe
riodo bel l ico a r e r à m u t o in 
medili qutit lrocei ito « c r e m o r i 
al giorno. Un pas to con hi 
tesserli: riso, kit nei f (con mi 
p iccnmi) e pesce secco costa
va quaranta i m o » . Feci os 
servare clic a Phgongyang lo 
stesso pasjo veniva dato per 
appena venti mito». • Adi .qui 
s i a m o in montagnu », mi .suie-
garono. Il direttore disse ri
sentito : Vorreste forse para
gonare i nostri bombarda
menti con quelli di Phpon-
OUttng? ' . Tutti furono d'ac
cordo nel dirmi che non c'era 
nemmeno du fare il parago
ne. "Qui m u r a n o osmi gior
no per distruggere la ferro 
via. Loro la dan i teyp iaruno e 
noi la ricostruivamo. Cosi ab 
b i a m o fatto fino nM'armisfùiu 
e i freni per Hiriiip Dok s o n o 
s e m p r e passati . /Vrrirnvano 
c inque p iorani maestre d» 
scuola che durante la guerra 
erano venute r o l o n t a r i e a 
lliang Dok. Avevamo cornili 
ciato col costruire la scuola 
in uno caverna apprendendo 
il lavoro di minatori, facendf 
brillare mine, puntellando le 
volte. Poi avevamo costruito 
insieme con gli allievi, le 
cattedre e i b o n c h i r i idimcn 
tali. Avevano sul volto il p a l 
lore dei carcerati. Mi dissero 
che a volte, nel corso di iti 
terì mes i , e r a n o uscire so lo 
per qualche ora da que l loro 
antro . D o r e r a n o i n s e o n a r e a 
turni, si a r r t e c n d a r a n o flit 
lo (a g iornata . Ai- i 'enira poi 
che, quando avevano un'ora di 
riposo, proprio allora comin
ciava il bombardamento. C'e
rano, nel ristorante, anche 
degli impiegati con le borse dl 
tela cerata gonfie di carte, che 
chiedevano di esseri* serviti 
per primi perchè dovevano 
ritornare in ufficio. Natural
mente anche il loro uificin 
era in vna grotto 

I^i IMIOII.-I tcrru 
C'era il direttore dell'ospe

dale, un giovane magg iore 
medico che parlava un pò* di 
tuplese. •/ Un buco » d i s se s o r 
r idendo i ma a b b i a m o tu t to 
il necessar io; a n c h e mi oppa 
rrechio radioscopico >. 

Contrariamente a quel c h e 
immaginavo, da quasi un an
no non avevano grande l a r o -

d i s trut ta se la ©«erra d i s e r n -
2 ta tamente r iprendeva 

V e n n e finalmente Ri Sun 
Tok e prese subi to a raccon
tarci che aveva organizzato 
squadre di donne per ripa
rare la strada danneggiala 
dall'alluvione e ostruita da 
una frana. - F ino a quando 
durò la guerra, disse, non 
c'era bisogno di andarle a 
chiamare, ma, da quando c'è 
stato l'armistizio, sono d i r e n 
iate tut te piare >. A n d a m m o 
a uedere . Le d o n n e lauora-
rnno più a v a l l e d o r è il tor
rente si g e t t a v a nel fiume e 
la strada faceva una grande 
ansa. Erano a l c u n e cent inaia , 
d i spos te su due file, e si pas
savano di mano in viam> 
grosse ceste colme di sassi. 
Con quei sassi bisognava 
creare un passaggio nel letto 
del torrente per far transi
tare gli autocarri. Il passag
gio cresceva a vista d'occhio 
ma la cacciatrice di tigri era 
s c o n t e n t a . 

« Se durante la guerra 
a v e s s e r o lavorato con questa 
lentezza — d i c e v a — treni e 
autocarri per Hiang Dok non 
ne sarebbero passati. Ora in
vece basta un po' di piog
gia... ». Le feci notare che 
aveva piovuto per ben sei 
giorni e sei notti, come mai 
avevo visto. Ma non la con
vinsi. <. Durante la guerra, 
ripeteva, i camion sono sem
pre passati >. Andammo a 

vedere il ponte che era quas i 
interamente crollato. Lavora
vano a ripararlo i volontari 
cinesi. Da lontano si udivano 
i loro r ich iami , le risate, le 
orir'r. r .„ ••- Erano diverse 
f 'no trasporta-

''*rrevano iti
ti e indietro 

e .o formiche. La 
cacciatrice disse che quelli 
si. lavoravano bene, tra poche 
ore certamente avrebbero ri
parato il ponte. Costei nvrfi 
esperienza di tigri, ma di 
ponti non capisce niente. 
pensai. Invece in serata ci 
annunziarono che il ponte era 
stato veramente r iparato e 
s a r e m m o partiti a l l 'a lba. A n 
che su? torrente il passagg io 
era s ta to t erminato e i ca
mion ri transitavano. 

Solo duo c'imiiiiere 
Il terreno.assorbìva rapida

mente tutta quel l 'acqua e il 
mare di fango, indurendosi, 
si abbassava. Le strade ap
parivano sempre più popolate 
e infine ci convincemmo che 
reatmenle dovevano vivere 

ventimila persone in tutte 
quelle tane invisibili. Oltre la 
vallata del mercato, là dove 
un tempo c'era stata la cit
tà. si vedeva solo il terreno 
cosparso di buche. Della citta 
erano rimaste in piedi s o l 
tanto d u e ciminiere. ET incre
dibile come le c i m i n i e r e r i e 
scano ti salvarsi dai più forti 
bombardamenti. Sembrano le 
prime a dover crollare e in
vece in città completamente 
distrutte ne ho viste sempre 
alcune in piedi. Spesso s o l o 
per la loro presenza si po
teva dire: qui una volta c'era 
Sanwon. qui c'era Angiu. qui 
c'era Sinigiu. 

A Hiang Dok. anacronistico 
come quelle due c i m i n i e r e . 
un po' più lontano, c'era il 
treno fermo, con la locomoti-
ia sotto pres s ione che sbuf
fava e fischiava. In mezzo a 
quelle buche per tre anni H 
treno era passato. Andammo 
verso quella che noi chiama
vamo la stazione per infor
marci sulla ora esatta della 
partenza. Le vetture del lun
go convoglio erano deserte e 
mi venne spontaneo di do
mandare dove fossero andati 
tutti quei viaggiatori, Neil'' 
case, mi risposero. E mi ven
ne da sorridere pensando c h e 
di case vere era rimasta in 
piedi, e per metà, solo que l la 
d o r è io nbi taro . 

La mattina seguente i viag
giatori con i bagagli erano 
già tutti ai loro posti. Quella 
fu per me un'altra dimostra
zione di come i coreani siano 
diventati, durante la guerra. 
esperti nrll'unirsi e nel dile
guarsi. nel comparire e nello 
scomparire in un baleno. 

Si viaggiò lentamente tutto 
il giorno e sull'imbrunire r: 
aiunse a Wonsan. Per i bom
bardamenti aerei e navali la 
distruzione della città ere 
stata totale. Si i-edeva solo 
terra brul la p u n t e g g i a t a di 
cespugli selvaggi e la lu-.gc 
striscia ài spiaggia. Ma :-..:*: 
quei viaggiatori che sceid-e-
vano dal treno erano rehc: 
Dicevano di essere r.nzl*-:€r:e 
tornatì a casa. 

RICC.4BDO tOVGO.VC 

I più il valore di -imboli, sono 

l'guardati neììa .'oro natura <•• og
getti; li colore «i - rischia:».o e 
=i e fatto sensibile alla luce, al-

ll'atmo-siera uscen.-o dalla rua 
I precedente impronta un po' «me
tafisica ». Spira in queste ultime 
tele u*a serenità scono-cìuta 

Franco Cannilla 
mito « Zodiaco » 

•jttejj^iameir.i più intimi e più 
adatti a r u e a r n e :a re. e/7» sa
na e pura 

Le altre Mostre 
Lo .-=cu:tore as trat t i la Mirko 

espone a.la (la..erta « Scnneider » 
(Ra-npa Mignane.U 10) 18 -cu;. 

*:ie precedenti, non disgiunta ;ure m bronco. H sculture in 
ottone e rame, io '.avori in ce
mento. 18 serafici 

All'Istituto italiano per u vie-
idio ed Estremo Oriente (Pala/70 
Brancaccio, via Meru.ana 248) 

'-ono esporti dipinti, - c u b i n e , ce
ramiche e 5uppe:ie*.ti'.i cinesi per 
:a maggior parte del'.arte sotto 
le dinastie Sui ~ an<*. \ i i a n 
Ming. Ch'ini; (581 d C - 1«m 

da entusiasmo per la scoperta di 
un mondo umano e pittorico 
nuovo 

Franco Cannilla pro-enta al.o 
«Zodiaco» (via Romagna 18) 15 
-cu'.ttrre in bronzo. 2 in Ifgnn. 
8 in terracotta e 20 disegni. :rut-jd. C I Ne:> -tesse JNI>. '.« rut
to dei!a sua attività di scultore trice Tsenit Tu-Ho «apone. «Te
da! 1945. Quest» opere teatlmo-1mi tradirtonait c ines i» 
mano il a u w a g m m 41 rtoarcht! Vita 

LE P R I M E A R O M A 

Ami io .\n\arrd 

Ormai le caverne erano-. 
ridiventate sicurissime, disse. ! 

Era una folla di persone j 
stanche con i volti s c a v a t i ! 
dallr sofferenze, ma cosi ror- ! R valoroso violoncellista An-
ti a quel genere di Vita c h e d r é Xavarra. presentatosi terì a!-
si meravigliavano delle mie , la Filarmonica Romana cor» ur. 
domande. Piuttosto che delle(proirramma comprendente una 
b o m b e a r r e b b e r o v o l u t o par-|f°""5rr'La d ' H ! . ^ d a K ' / ' ^ S . . . 0 ' -
lare della pioggia. Le bombe! ;* m'-"w Palare ài Schu-

. - -mar.n. la Simun m fa di Richard 
s e m b r a v a n o u n r icordo remo-jstrau*s. u Swie in la minore 
to. Uno disse che la terra a i ;d . Reger e 1 Chantj d'Zspagne 
quei crater i smossa così prn-'di Joaqurn Xm. ha corso più 
tondamente si sarebbe r i r e - v < , i ; ' , l Pericolo di non poter 
Fata f er t i l i s s ima. S i prese a ' r a o s t r » r e u « ^ ™ J e V o 1 * » b i , , t i 

d i s c u t e r e dr quello che biso
gnava p iantare in autunno. 
Feci notare che a Hiang Dok 
non avevo visto lo stesso fer
vore di ricostruzione di 
Phyongyang. In generale s ì 
mostravano restii a lasciare 
le caverne. Piano, d i cerano , si 
sarebbe r i s to , non c'era fret
ta d i ricostruirsi la casa al 
fole per vedersela dì nuovo 

al rostro pubblico. Più vette in
fatti efli staccava un tempo 
mentre l'accompagnatore. Euge
nio Bainoli, pur dotato come 
pianista, pensava evidentemente 
ad un altro, con le consefuen-e 
non difficili ad indovinarli. Co
munque it suono e la musicalità 
di Navarca si son fatti apprez
zare e «li applausi non sona 
mancati, giusta riconoscenza al 
valore del solista 
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