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La scatola 
di sigarette 

11 caffè di Karachi era ru
m o r o s o perchè gl i a v v e n t o r i 
p a r l a v a n o tutti in s i eme e un 
po' a foso perchè le finestre 
e r a n o c h i u s e , d a t o c h e fuori 
faceva p iut tos to freddo. Un 
c o r p u l e n t o g iorna l i s ta forseg-
g i a v a l enta iucntc un a r o m a t i 
c o caffè da una picco la tazza , 
i cott i l i pas t i cc in i scr icch io -
lci\ cimi sot to i suoi b ianch i 
dent i . Il g iornal i s ta a v e v a un 
a t t e g g i a m e n t o so l enne . O g n i 
( o s a lo l u s i n g a v a : il vest i to 
(tl l 'curopca, la Min c o n v e r s a 
z ione .su ques t ion i di a l ta po
lit ica e l 'osservare c l ic tutti 
r i conoscevano la sua autori tà 
in ques to c a m p o . 

C o n f e r e n d o un a t t e g g i a m e n 
to pens ieroso ai suoi occ hi 
vel lutat i , d i s se : 

— Noi p o s s i u m o d u e e scri
v e t e tutto c iò ( h e v o g l i a m o ! 

— D u b i t o che sia cosi — 
osservai io. 

I irli s (M I / t l f let ta a l l o n t a n ò 
la tazz ina Minta ed il vasso io 
tori i pas t i cc in i , c o m e se p|J 
« n c o i M ^ e muggirne spaz io , li 
li a spor tò d o l c e m e n t e con le 
iiicim gras socce e p i o s e g u ì : 

\ rebbi' fatto vedere ai suoi . 
K se ne a n d ò con la sua inte
ressante scoperta . 

Que l la scato la era passata 
con m e at traverso molti paesi] 
ed o i a finiva in un v i l l agg io 
.sconosciuto, l o i m m a g i n a i le 
cent inaia d'occhi che avrebbe 
ro appreso qua lcosa di n u o v o 
e di iu t f i c s suntc da una sca
tola di s igarette . Ques t i era
no quegl i u o m i n i che l ' e sper 
to g iornal is ta a v e v a chiamar'! 
zotici privi di quals ias i intc-j 
resse. 

li g iornal i s ta mi str izzò Tot-' 
chio e disse, c o m e un u o m o 
che abbia f ina lmente sc io l to 
un i n d o v i n e l l o : 

— Ora ho c a p i t o p e n i l e a-
vete nei c i m a t o al ( o r s o su pe
rirne de l l ' Indo. I"d a n c h e per
chè l i d e v n t e ! 

— Perchè'' 
— Voi vi in te ies sa te del la 

ques t ione del Kashmir . Vi 
c o m p i e n d o : è una quest ione 
di alta pol i t ica , lo stabi l ire di , 
chi s a i a il k a s h m i i . Voi ave te 
m e n z i o n a t o il f iume Kabul per 
dev iare la mia a t tenz ione ul*-' 

— Certo , qu i p o s s o n o espri - f inché io non indovinass i . D i -

L A C H I E S A CAT V » ! 

Le 
dell 

con 
'alto 

ICA NULLE DEMOCRAZIE] POPOLARI 

mia 
e del basso clero 

L'Ungheria prima della liberazione ~ "Non vi sono preti mendicanti,, - Lo stipendio 
mensile di un sacerdote - "Ciò corrisponde meglio all'insegnamento dei Vangelo,, 

— Siete libera stasera? 
LA MOGLIE I1FL TOREPO: — Dipende da» loro. 

m e i e hi propria o p i n i o n e sol
tanto il 2 per t e n t o deg l i ab i 
tanti , non di p i ù : ma ques to 
la sì che.. . 

— l .cco , \ e d e t e , se voi a v e 
ste par la to del restante 08 per 
i f i i t o . la cosa a v r e b b e a v u t o 
un a l tro a s p e t t o ! 

— Q u e s t o è il P a k i s t a n : lo 
so chi' ne l l 'Unione Sov ie t i ca è 
• l ive i so . In c o n o s c o b e n e il 
vostro paese , l'ho s t u d i a t o 
l u n g a m e n t e e ne h o a n c h e 
-(•ritto mol to . S o n o cotisuL*-
la tn un esperto per gl i a f far i 
dell L'HSS e di qua l s ias i a v v e 
n i m e n t o a c c a d a colà. . . 

A ques to p u n t o mi g u a r d ò 
negl i occh i c o m e se voles.se 
d i rmi : « Voi non mi c o n v i n -
i crete, io s o n o un pakir>tnno 
vecch io del m o n d o . . . » . 

CiIi offri i una s iga ie t ta - Ugli 
l 'ac ic t tò ed os servò n lungo 
la scatola 

— . \o i i a v e v o mai v i s to pri
ma d'ora ques te s igaret te a m e -
l i ca i i e — d i s se — di «olito io 
f u m o le Carnei o le Ches ter -
f.eld. 

— Ma ques te sono s igaret te 
sov ie t i che -— sp iega i . 

— S igare t te s o v i e t i c h e ' — 
Il g iornal i s ta s p a l a n c ò g l i o t -
< hi e r i cominc iò ad osservare 
la s c a t o l a —" c h e (-osa v i è •li-
M-gnato? 

— I l K renili no di Mo>ea. 
! »» s igaret te s o n o c h i a m a t e 
- Mosca •». 

— Il Kretnl ino? A h ! V.' quel 
qua lcosa di antico. . . — *piezù 
I l imando la s igaret ta con dif
f idenza. Ma d o p o tre t irate 
d isse i n c r n v i s l i a t o : 

— S o n o de l l e b u o n e s iga
rette. forse migl ior i di que l l e 
amer icano . D i te , con c h e (Osa 
a v e t e bara t ta to ques te s c a 
l e t t e? 

— B a r a t t a t o ' N o n vi cap i 
si o... 

— Ma v i,i. voi a v e t e il ba
ratto. non es is te il d e n a r o ! 
D a voi o s a i cosa si c a m b i a 
< oti un'altra. Ve lo d o m a n d o 
perchè vog l io < o n o s c c r n e il 
prezzo . 

— XoirUllS*"» c h i u n q u e può 
( o m p r a r c q u a n t e s ca to l e di 
ques te s igare t te gli occorrano . 
l o lo d i co a voi c o m e esperto 
i l e i r i n ione S o v i e t i c a , a n / ì s o 
li» l ieto di p o t e r v e l o dire . Ma 
ora d i t e m i : c o n o s c e t e bene il 
vos iro p a e s e ' 

— Ma i c r t o ! Io MIIIO un 
giornal ist i ! e s c r i v o m o l t o sul 
m i o paese. . . N o n tanto q u a n t o 
s u l l ' U R S S : in s o n o un g iorna
lista po l i t i co e non tutt i s a n n o 
M rivere di po l i t i ca . 

— S ie te m a i s ta to MII ( o i s o 
super iore de l l ' Indo , d o v e il 
f iume Kabul c o n f l u i s t e nel
l ' Indo? 

— No. I! p e r c h è inai vi d o 
v r e b b e a n d a r e u n g iorna l i s ta? 
( o l à v i v o n o p o p o l a z i o n i ine 
vil i ( h e non n u t r o n o a l c u n in 
teresse verso la c iv i l tà- che 
non v e n g o n o inai n o m i n a t e 
nei d i sd irs i politit i. 

10 risi ed egl i mi g u a r d o 
<'>n d i f f idenza . G i o c a n d o con 
la s|i,i c a t e n a , d o m a n d ò : 

— Perchè r idete? 
— Rido co*-i per ridere — 

risposi . Ma c i ò non era vero. 
11 g i o r n o p r i m a , c o n v e r s a n 

d o (On i par tec ipant i a l la c o n 
ferenza deg l i scr i t tor i progres 
s is t i del P a k i s t a n , io a v e v o 
o f fer to loro que l l e s t o . s e Mga-
ii'ttc. L 'u l t ima s igaret ta de l la 
s t a t o l a la prese un u o m o a l t o 
e m a s r o . Q u e s t i c o m i n c i ò poi 
a par lare in r urdu > con i - imi 
( o m p a c n i . l o d o m a n d a i : 

— C h e c ' è ' N o n facc ia c o m 
p l iment i . ne h o altre. 

L 'uomo m i d i ^ e c h e non «à 
trat tava di c iò . Mi d o m a n d ò 
il p e r m e s s o di prendere an-~he 
la s ca to la . N o n f u m ò la s i 
garet ta . 

— P e r c h è non fuma e per-
< h> v u o l e la sca io i - i* — 
( hic<i. 

\ l l o r a l 'uomo n o m i n ò il lon
t a n o v i l l a g g i o da cui v e a i - a . 
Il l u o g o era Minato sul le a l le 

' m o n t a g n e d o v e il fiumi* Ka
bul sj re t ta ne l l ' Indo . Il pa
k i s t a n o r a c c o n t ò c h e a l - n o 
paese f u m a n o q u e s t e s igaret 
te a l m e n o c i n q u e u o m i n i e che 
quest i conosc i tor i del t a b a c c o 
sov i e t i co a v e v a n o • d i f f u s o la 
n u o v a c h e i sov i e t i c i c o m 
prassero Io s igare t te in A m e 
rica. Ma la sca to la era l 'o s 
c e n o p r i n c i p a l e del s u o i".*e-J 
terossc. S u di ossa era r a p - ' 

te: ho indov i na io ' ' 

— Avete IMÌOV imito! — a m 
misi io — però ero ( o m i n i . ) . 
che non ci sareste a r r i v a t o ! Ili 
g iornal i s ta rise di un riso sod
disfat to . 

NICOLA TIKHONOV 

rio par la to con Monsignor 
Dot tor G i o r g i o Halasz, A b a 
te T i t o l a r e d i Kava, presso 
B u d a , ant ica abbazia b e n e 
d e t t i n a de l l 'und ice s imo s e 
co lo . Tra l e altre cose, gli 
ho d o m a n d a t o notizie a pro 
pos i to d e l l e attual i condiz io 
ni e c o n o m i c h e del clero u n 
g h e r e s e . « L'episcopato — mi 
ha d e t t o — ai tempi ili H o i -
thy era r icch i s s imo, menti e il 
c l ero de l l e campagne , non 
p a r l i a m o poi de i contadini , >i 
t r o v a v a in grandi s t tet tezze , 
non di rado addirittura alla 

fascista ». « C e r t a m e n t e oggi 
non e s i s t o n o più V e s c o v i con 
80.000 e t tar i di terra, e p r e 
ti che , al contrar io , hanno 
fame. U n parroco, o l tre ai 
u diri t t i di s t o l a » , agli s t i 
pendi de l la Messa e al le o t -
lerte de l popolo , ora perce 
pisco 850 fiorini al ine.se, e 
un c a p p e l l a n o COO. I Vescovi , 
secondo il luogo che occupa
no ne l l ' ord ine gerarchico e 
l'anziiMiità di car ica , r i cevo
no 2500 e anche 4000 Hot ini 
mens i l i , c ioè lo s t ipendio di 
un opera io di buona ed alta 

, qua litica (c irca l.ìO.UOO e 2-10 
•^ll ' M i n i a l i r e ) . Di più. i nostri l a m e . L ' A r c i v e s c o v o di 

'«orila pos sedeva 80 000 ettari.|{]\^'{{ h a n n o quasi s empre la 
e 70.000 q u e l l o di V i ' . - / p u ' m . i e j N | c > l i , - . . .. - . . . itltita; e se non l 'han-

v e s c o v o con SO 000 e t - | M O i i;i p i g , o r , e si r iduce a un 
era cons iderato un p ò - { d o d i c e s i m o . a un q u i n d i c e s i -

Molt i canonici u ' u c e - j m o , e a n c h e a un v e n t e s i -
u iva no una rendita n inna le ' ino de l lo s t ipendio totale . A d 
che' var iava dal le SO 000 a l l e l o e n i p i o , un cappe l lano , ne l la 

mia pai mie t i l a , a t t i v a ni 1000 
fiorini, nett i , senza contare le 

Un 
tari 

I vero 

100.000 c o r o n e d'oro. Keeo p e i -
l e h è mol t i ti a ì Veseovi e i 
sacerdot i appartenent i al c l e -
i o e l e v a t o e r a n o alleati d e 
gli A b s b u r g o . amici dei tasc i 
ati e avversar i del popolo Un 
gran n u m e r o di eei lesinatici 
b e n e d i c e v a e s t imolava la 
p e r s e c u z i o n e dei socialist i , ed 
al tre cose ancora . Hi-ogna 11 -
c o n o s c e r e c h e in Unghet ia il 
c r i s t i a n e s i m o ut tienile s o v e n 
te non era q u e l l o del V a n g e -

ARISTOCRAZ1A lo. m a q u e l l o del la politica 
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A COLLOQUIO CON LA DEPUTATA ZINA1DA LEBEDEVA 

Cinquemila moscoviti 
le hanno chiesto consiglio 

Una delle più note tisiologhe «IcirU.R.S.S. — Ricordo del viaggio in Italia — Come 
vivono e lavorano i membri «lei Soviet supremo — Riunioni periodiche con gli elettori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M O S C A , m a g g i o . 
A casa .dcgl» Sc i rkpu c'ero 

andato .per concludere mia 
breve inchiesta sulla a t t iu i fò 
de i deputat i . Da noi, con la 
scusa che le sessioni plenarie 
del Soviet S u p r e m o durano 
poco, vi è chi presenta l'eletto 
sovietico come una specie d i 
p e n s i o n a t o , che mai si occupa 
degli affari di Stato, la sua 
funzione essendo ridotta a 
quella di una semplice com
parsa corale in q u a l c h e c e r i 
m o n i a . Mi premeva quindi 
sapere come un deputato nel
l'URSS fa il suo lavoro di 
d e p u t a t o . Ma in c iò il s o 
lo S c i r k o u n o n m i a v r e b b e 
p o t u t o aiutare molto. Questo 
so l ido muratore di quaranta
cinque anni è stato eletto al 
Soviet Supremo per la prima 
volta un mese fa. Come de
putato e quindi ancora un 
novizio. 

Utilissima era però stata 
per me in precedenza la co
noscenza della professoressa 

che portò ali aiuti del suo 
Paese agli alluvionati del 
Polesine ed e b b e a l lora la 
poss ib i l i tà di f raucrsnre tut ta 
lu Penisola da Rovigo alla 
Sicilia. Conserva di questo 
viaggio un ricordo, tragico da 
un lato e incoraggiante dal
l'altro. 

Una «IOIHIM attiva 
Questa donna semplicissi

ma, che con tutto il suo 
aspe t to — il imito s e n z a ar t i 
fici, il largo gentile sorriso, 
i cape l l i che le sfuggono in 

tecipa naturalmente a tutte 
le sessioni ordinarie e straor
dinarie del Soviet Supremo 
e, data la sua part ico lare p o -
sizione, alle riunioni del Pre-
sidium che sono molto fre-

yuenti. Gran parte del lavo
ro legislativo .sj svolge perù 
nelle commissioni: Zinaida 
Alexandrovna e m e m b r o di 
quella del bilancio, dove si 
occupa specialmente della 
parte sanitaria, cui la desi
gna la sua indiscussa c o n i -
petenza. 

Ciononostante, mi d k v r a , 
la parte e s s e n z i a l e d e l suo 

leggero disordine dalla ino- lavoro e q u e l l a che si svolge 
destissima a cconc ia tura — vi 
suggerisce un'immagine ma
terna, ha una lunga espe
rienza di vita p u b b l i c a : de
putata da molti anni al So
viet di Mosca, u e n n e eletta 
al Soviet Supremo nel 1950. 
Durante la precedente legi
slatura fu chiamata a far 
parte del Presidium dopo un 
suo brillante discorso sulla 
politica sanitaria dell'URSS. 
La sua attività di deputato 
che. come vedremo, assorbe 

Lcbedeva, una delle più note i gran parte del suo tempo, 
tisiologhe dell'URSS, che og-\ non le impedisce — e n o n lo 
gi dirige in modo esemplare impedisce neppure ai suoi 
il sanatorio delia Accademia 
d e l l e S c i e n z e , in cu i e n t r ò nel 
1921 come s e m p l i c e infermie
ra. Zinaida Lebedeva è nota 
anche da noi: venne in Italia 
con la delegazione sovietica 

colleglli — di dedicarsi quo
tidianamente alla sua pro
fessione e. nel suo caso, di 
guidare con mano esperta U 
suo istituto medico. 

La deputata Lcbedeva par-

LA SFINGE 

a contatto diretto con ì cit
tadini chr la h a n n o e let ta . 
iVon accriiiteittMiidosi de l l e 
riunioni e dei dibattiti pub
blici chr periodicamente tiv 
ne con loro, ti deputato ria 

brttà è d o r a t a alfa scoperta 
di nuovi metodi di trasporto 
e di posa dei m a t t o n i , oggi 
l a r g a m e n t e impiegat i in tin
ta l'URSS: adesso culi inse- j 

a l tre e n t t a t e »•. •< P l e s s o di noi 
assai d i v e r s a m e n t e da q u a n t o 
accade in Italia, un sacci dote , 
appena Uscito dal S e m i n a r i o . 
ha un b u o n o s t ipendio . D u n 
que . non abbiamo » piot i 
m e n d i c a n t i », come ne a v e t e 
voi , soprat tut to in c e i t e l e 
gioni del Mezzog iorno >>. 

Le s tesse informazioni r ice 
vo dal R e v e r e n d o dott . E n d r e 
Babocsn . p a r i o c o del la c h i e 
sa di Maria Assunta , in B u 
dapest . « S t a n d o cosi le cose 
— «li d o m a n d o — c o m e mai a 
Roma, in Vat icano , d i c o n o 
che qui s ie te ridotti al la fame 
dal G o v e r n o c o m u n i s t a , e che . 
perciò , vi è ner.secuzione'.' ». 

« Feisecuz. ione - - mi r i - i 
sponde Babocsa - qui non 
es i s te , u è per ques ta , u è p e r 
alti e t agnini . Cer tamente , 
poi. a m o t i v o del t r a t t a m e n 
to e c o n o m i c o del c lero , da 
parte de l l o Stato , in nes sun 
modo. Ciò forse lo d i r a n n o ! 
quei canon ic i , senza accenna
l e ad a lcuni Vescov i , che 
prima del la guerra, p o s s e d e 
v a n o 10 e anche 12.000 e t tar i , , 
m e n t r e io, v i ceversa , c a m p a - ! 
vo con 22 pengo al mese , e 1 

q u a n d o mi recavo ad Esz -
t e i g o m . per fare gli e s a m i 
q u i n q u e n n a l i , d o v e v o s p e n 
dere ben 17 pengo: ma, noti, 
non per andai ci in t i e n o , b e n 
sì con u n cari e t to 

spensati perchè lavorassero 
anche nei giorni d i festa.. . ». 

« Oggi — mi d iceva M o n 
signor J a n o s Mate , Vicar io 
Genera le del la Dioces i di V e -
s z p i e m — oggi , dal punto di 
vista s t re t tamente rel ig ioso 
va molto megl io , perchè il 
u o s t i o popolo l i l ia lmente n o n 
vede più Vescov i e prelat i 
r icchiss imi, nienti e il gregge 
de l le a n i m e soffriva anche la 
rame. Sui territori sconfinati 
del Vescovo del la mia d i o c e 
si i contadini v i v e v a n o in 
pess ime condiz ioni , p o v e r i s 
s imi . in orribil i tuguri , m e n 
tre, al contrario , un canon ico 
— io me ne ì a m m e n t o b e 
niss imo -- abi tava in un p a 
lazzo di 22 c a m e r e ». 

•< Se la vecelua storia del la 
" persecuzione del la fede " 
ne l l e nos t i e D e m o c i u / i e p o 
polari — ossei vava M o n s i 
gnor Ste l ik , Vicario C a p i t o 
lare di P i a g a — d e v e e s sere 
sos tenuta adducendo che o g 
gi il c lero è ì idot to alla fame 
clal G o v e r n o , la p iopaganda 

L i tomer ice , ne l la 
T e o l o g i c a d i Praga — è di 
c o r o n e 2400; e q u e l l o del D e 
cano arriva a 2.800 ». 

* • iìes u erti i>o vero,. 
S u a Ecce l lenza Mons ignor 

Mauriz io P iena , V e s c o v o di 
H a d r e c - K r à l o v e in C e c o s l o 
vacchia ci ha de t to : « G i u s e p 
pe Beran . A r c i v e s c o v o di 
Praga, a v e v a 21.000 et tar i , e 
q u e l l o di O l o m o u c c i n q u e 
vo l te di più. Ora, è un as sur 
do che la Chiesa sta ricca. 
G e s ù era p o v e r i s s i m o : fece la 
vita de l l 'operaio e del m e n 
d icante . e morì , n u d o , tra d u e 
ladri, sul la croce . Perc iò q u a 
si mi vergogno de l l o s t i p e n 
dio che ogg i r i cevo dal G o 
verno: 1400 corone per le 
s p e s e di ì a p p r e s e n t a i u a , e 
3200 di e m o l u m e n t o m e n s i l e . 
Inoltre , gli altri aggrav i d e l 
la casa (paga de l l e s u o i e , a s 
sicurazioni , tasse , e cce tera ) 
le copre lo Stato ». 

» Gl i s t ipendi de l c l e m in 

Facoltà v a n o i 50 e i 100 e t tar i c i a 
scuno, c o n s e r v a r o n o la loro 
proprietà. N e a n c h e s a r e b b e 
necessar io a v v e r t i r e c h e l e 
terre di « m a n o morta » n o n 
sono state affatto conf i scate , 
ma, al contrar io , b e n p a g a t e . 
La Chiesa, inoltre, r i m a n e s i 
gnora de i suoi immobi l i , c h e 
s o m m a n o a mig l ia ia , e d i cui 
essa percepisce gli affitti: e 
poss i ede seminar i , s c u o l e , 
opere d'arte, e c c e t e r a . T u t t o 
q u e s t o senza contare l e of fer
te dei fedel i , le q u e s t u e , e 
altri numeros i cespi t i di g u a 
d a g n o », 

« I nostri sacerdot i — m i 
d iceva il R e v e r e n d o S k u r s k i 
— oggi c o m p i o n o il loro d o 
v e t e di pret i . La pol i t i ca 
•» c ler ica le » non es i s t e p iù : 
ed è u n b e n e per la fede . 
Difficoltà al n u o v o ord ine di 
cose n o n n e g h i a m o che vi 
s iano: ma d i p e n d o n o da una 
certa menta l i tà tradiz ionale , 
d i f fusa tra gl i alti sacerdot i , 
che non ha a t t inenze e s s e n 
ziali con la dot tr ina c a t t o l i -

I I professor Tondi conversa a Budapest con Miklùs Beresztòczy, Vicario d i Strigoni;» 

yna questi suoi metodi, 1/ iajspetti , tut tav ia non s o t t a c e n 
do cer te difficoltà, non re l i -
g iose . ma der ivant i dal c o n 
tegno pol i t ico di a lcuni preti 
e d igni tar i ecc les iast ic i , si può 

ad organizzare il suo lavoro a f f e r m a l e che oggi la s i t u a 

ta u n buco nel l 'acqua. Ce r i a -
l l l \ « » i i n i i - f « j i i # » f i # * » ! I , , e n t e '* sdero, que l lo "a l to" , 

ff.s.soiirfit.4' si un ••/<• n o n lH1>sieil,, p m gli immensi 
- S o t t o ques to e d altri a-1 territori d'una vo l ta . La r i -

it insegna nella pratica, non 
teoricamente. maneggiando 
ancora nei cantieri calce e 
cazzuola. Quando perù pensa 

ili deputato — e in questi 
giorni vi pensa molto spesso 

/ i o n e del c lero u n g h e i e s e e 
p m e v a n g e l i c a perchè è s e n -

— se lo configura su per uit 'd/a d i s sonanze e c o n o m i c h e 
simile a quello della L e b e d e - i s c a n d a l o . s e tra sacerdot i e V e 
c a : mi confessava del resto [scovi , e tra quest i e il t e s to 
di essersi Olà rivolto a chi è del popo lo : s i cché la g e n t e 
piu a n z i a n o e più esperto di 
lui per ottenere suggerimenti 
e consigli. Riceverà ali elet
tori. discuterà con loro, a s c o l 
terà le loro richieste, si farà 

! in quattro per soddisfarle: lo 
importante, d i ce , è non di

ve personalmente due volte] monticare che si e m i citta-
ai mesi- i cittadini v Ir uff re {di l lo c o m e gli altri, al servi-
settimane li fa ricevere da un i zio degli altri. E ri ripete una 
suo segretario. Ogni rol- \ definizione, che qui ognuno 
ta vengono da lei dalle trai- ! enuncia come una consegna: 
ta alle quaranta persone perì" fi deputato è un servitore 
presentarle le più svariate r i - ! ' l e i popolo». 
chieste, sia di ordine pub- GIUSEPPE BOFFA 
bfico sia privato. Durante i a,,,,,„, I M I I I M U U I I M I I M I I I 
quattro anni della preceden-1 
te legislatura ha ricevuto co-1 
si cinquemila cittadini e 3H6U. 
lettere. I 

Vi è chi pone, a nome suc\ 
o a nome di un gruppo rii| 
elettori, delle questioni di in-, 
dubbio interesse collettivo ' 
aumentare il numero dei 
giardini d'infanzia, modifica
re certi servizi pubblici, co
struire deterniinatc installa
zioni sanitarie o sportive. Vi 
è invece chi si limita a chie
dere il suo intervento per la 
soluzione di casi singoli — 
questioni di alloggio, proble
mi giuridici, semplici consul
ti medici — e chi addirittura 
vorrebbe consigli assoluta
mente pr iunt i : q u a l e profes
sione scegliere o dove vivere 
una volta che si e andati in 
pensione. 

ne r i m a n e edificata. A d e s e m 
pio, non es i s tono più le d i 
spos iz ioni ant isoc ia l i , e , p e g 
gio , ant icr i s t iane , che o g n u 
no. c o n dolore , v e d e v a at tuate 
sui fondi ep iscopal i : i b r a c 
cianti — li ho v is t i io — ivi 
l a v o r a v a n o anche le d o m e n i 
c h e : e s P noi pai loc i , ed i 
cappe l lan i , d i c e v a m o loro di 
a n d a r e ad a s c o l t a l e la M e s 
sa. i fattori si o p t x m e v a n o 
o s s e r v a n d o che c i ò e i a c o n 
trario a l l 'ord ine de l V e s c o v o , 

forma agraria li ha concess i 
agli agricoltori , che , innanzi , 
m o r i v a n o di l a m e . L 'Ord ina 
rio di O l o m o u c non ha più 
103.000 e t tar i di terra. Ma i 
nostri pret i sono pagati b e 
ne. Lo s t ipendio iniz.iale di 
un parroco è di 1200 corona 
mensi l i , con success iv i scatt i 
tr iennal i : picchè, al t e r m i n e 
del la carr iera , e a n c h e u n 
certo t e m p o pr ima, p e i e e p i -
sce ogni m e s e 2000 corone , 
c ioè lo s t ipendio di un o p e -
i a i o qual i f icato . Ma, t e n g a 
presente , la c a s a n o n gl i c o 
sta nul la; e a l l e c i fre c o n s i 
derate eg l i a g g i u n g e ì dir i t t i 
di s to la , e gl i altri reddit i , 
che gli v e n g o n o dal s u o m i 
nis tero » (2000 corone e q u i 
va lgono . c o m e potere d 'acqui 
sto . a c h e a 150.000 l ire i t a 
l i a n e ) . 

» Il m i o .stipendio m e n s i l e 
mi in formò il R e v e r e n d o 

che li a v e v a ab i tua lmente d i - Prof. Kuba l ik , i n s e g n a n t e a 

Polonia sono quas i ugua l i a 
que l l i del la C e c o s l o v a c c h i a », 
ini d ice il R e v e r e n d o Ragosz . 
« S e a t t u a l m e n t e il c lero, d o 
po la r i forma agraria , non ha 
più i grandi lat i fondi di Un 
t e m p o — riservat i , de l resto, 
ai V e s c o v i e agli a l t i prelat i , 
m e n t r e i sacerdot i , s o p r a t 
tutto ne l l e c a m p a g n e , s t e n t a 
v a n o a t irare a v a n t i la v i ta 
— c iò corr i sponde m e g l i o 
a l l ' in segnamento del V a n 
g e l o ». 

II s i gnor Ketrzynsk i , D i r e t 
tore. de l la r ivista cat to l ica 
« Dz i s j J u t r o », m i ha s p i e 
ga to che : « D o p o hi l ibera 
z i o n e d e l paese e b b e luogo u -
na r i forma agrar ia la q u a l e 
sposses sò i gross i propr ie ta 
ri a vantagg io de i p icco l i c o n 
tadini . La C h i e s a , tu t tav ia , 
fu e s e n t a t a : s o l t a n t o ne l 1950 
a lcuni suoi ben i , det t i de l la 
•< m a n o morta ». v e n n e r o i n 
c lus i ne l l e d i spos iz ioni d e l l a 
l e g g e re la t iva a l la spar t i z io 
ne de l la terra. P a r e c c h i e m i 
gl iata di parrocch ie , i cui p o 
der i agricol i n o n o l t r e p a s s a -

ca. D e l res to , v e n g o n o , a p o 
co a p o c o , s u p e r a t e . In tanto , a 
propos i to d e l l e condiz ion i e -
e o n o m i c h e d e i nostr i V e s c o 
vi e de l c l ero infer iore , t u t 
ti s tanno b e n e . I pret i a b i t a 
no v i c i n o a l l e loro ch ie se , in 
a p p a r t a m e n t i c o n f o r t e v o l i . 
N u m e r o s i tra n o i s o n o q u e l 
li c h e h a n n o incar ich i d i i n 
s e g n a m e n t o n e l l e s c u o l e p r i 
m a r i e e s e c o n d a r i e . A l t r i l a 
v o r a n o neg l i o s p e d a l i . A l t r i 
sono c a p p e l l a n i ne l l ' e serc i to , 
e n e l l e carcer i . N o n p a r l o , 
si cap i sce , d e i parroc i e d e 
gl i a l tr i sacerdot i c h e s i o c 
c u p a n o d e l m i n i s t e r o s a c r o . 
Tut t i , i n d i s t i n t a m e n t e , s o n o 
pagat i da l lo S t a t o , e l e l o r o 
retr ibuzioni s o n o b u o n e ». 

E p e n s a r e c h e in I ta l ia , s e 
c o n d o la l e g g e 3 0 - 1 1 - 1 9 5 0 
ti. 998 (Codice delle leggi 
ecc les ias t i che , a cura d i V i n 
cenzo D e l G i u d i c e , e d . G i u f -
fré, Mi lano . 1952, p a g g . 9 7 6 ) , 
un parroco h a 10.510 l ire al 
mese , e u n V e s c o v o 51.051! 

ALIGHIERO TONDI 

DISCUSSIONI E POLEMICHE ATTORNO AL CINEMA PEDAGOGICO 

finali film sono adatti ai ragazzi ? 
Il tono diseducativo di buona parte dei prodotti americani - Proposta dì legge - Insidie clericali - Festival proibito 

l'i» .impelli», foi M- non ali
li. isl .m/.i siUtnlinc.it". ilcll.i a l 
la.t K- O I M della nostra eine-
ui.ito^i.ili.i. i l.i iiiiiiaccia al 
sin» lut imi sviluppo t-cl a quei 
^i-neri <li |>r<i(iu/ioiu- |>.irlic<>-
i.irmenti- ilrlieali ni importan
ti. ofJjO .onora in f.isc N|IC-
rinu'iil.ile. «'">•(• il imeiniH'ii-

I-ÌItric-<-. opera (linioniaca alla 
filiale IIÌM>KII.I f inalmente « dare 
il liuttcMiuo che la faccia cri
stiana ••. Successiva meni e perù, 
quando si e trattato ili .s/'r-
» i/icurr, creo che si e arri
vati al nocciolo, dicendo che 
* un.) delle cause ilei l'ango
scioso. disperalo travaglio spi

li f i lm educativo e ricreati
vo per la gioventù, nelle ili-

Salvo casi eccezionali ? io» i ì t t r s ( . | ir.im-lu- del disegno .-mi
r i è chi non abbia avu-\ m.it«. «lei film a pupazzi *• 
to soddisfazione: da donna i ( | e l film spellarol.ire. Mentre 
attiva, quale la riconosci n l a l f estero e specialmente in 
un primo sguardo, Zinaida] I"mone Sovietica, nei paesi di 
.AfcrandrOL-iia risolve s eduta-democraz ia |>opoiarc ed in In
s tante la maggior parte delle j^hiltcrra l.i i-inemaloijr.ifia per 
ques t ion i . Q u a n d o q u e s t o non ; radazzi ha trovato il più lar-
le è possibile si dà da fare: 
telefona, si muore, intervie
ne presso i pubblici organi
smi con tutta la sua autorità. 

Eletta xempre nello atesso 

lario sc ient i fno e didatt ico edj rituale odierno è da ricercar
si. purtroppo, nel marasma 
prodotto dalla dilagante pro
duzione cincniatojjrafira immo
rale. di cui talvolta e respon
sabile il neorealismo ». Così 
come srrive un tal Vincenzo 
Ciampi nella rivista Cine-gin*-
venlit del Centro studi cine-
miitoijnifici della rv onorevole 
Memena Dell'i Castelli . Scoper
to rosi il gioco M pas^a, in 
altra parte della rivinta, a far 
dire: « Per la produzione sa

go svi luppo ed è fiorila con 
risultati eccellenti, il nostro 
l'acse e rimasto in una posi
zione tra le più arretrale: vuoi 
per colna di l la crisi «lei 1922 

ORIZZONTALI: 1» Capoiavoro j r.cst. 2t Capiate (Jet Petù. -li 
di Omero: Si II cognome della (Sarcasmo; 4i 1/aricna principale 
madre di Napoleone. 141 Colpo.. 
e scherzo: 15i Residenze. 171 Af
fetto appassionato; lPi Aspre~ 
misure terriere: 201 Sei.one Di
pendenti; 21» Il gran lume di Ge
nova; 23) Anagramma di colmo; 

del corpo umano: 5» Il ditiongo 
di reale; Sr Minaccia per estor
cere denaro: 7i Azienda Tranvia
ria Romana: 8» Porcellana, un 
po' meno fine , 9i Famoso ma
go; 10» Lo s: coltiva nelle cam 

quartiere — quello di S o k o j - i | n qn.iie stronco e scoraggi" 
niki a Mosca — £>.r injer- ! uit i i i modesti tentativi che 
miera finisce così col cono-]^-, r . iminri. iv.nio a fare in «pic-

•.s-crrnc a menadito tutte l e , sto senso, vuoi per colpa del 
esigenze. Senza questo min e g o i s m o . » l.e non dis t inse 
c o n t i n u o c o l l o q u i o con In : mai tra si--'»''' e piccini nrl-
oenfP — dichiara — la mia j i-.,n»maunire film con segre-
/ n n ^ i o n e si svuoterebbe: i o ; j . i r i t . private, polpettoni s lor i -
ho bisogno di sapere con p r e - | t . j „ apologie f i lmate del le 
c i s i o n e c h e cosa desiderano i s „ c r r e di compiista. Sol tanto 

26» Si tedesco. 27) Il grar. capoipagne del Vercellese: 111 II grido 
degli Unni; 28» La s.gla di -ina 
agenzia di notizie americana. 
30» Un riech!«imo . can .12) Staf
fila di r.ervt di bue che usavano 
con i servi i signori della Russia 
zarista; 33» Ispido; 36» Negazione. 
37) Il nome della West: 38) Nuca; 
40) Apparecchi per volo a vela: 43) 
L'innamorato di Aida: 44) II 
verbo del vulcar.i. 46) Il partito 
di De Gaspen: 47» Il dittongo 
di moina: 48. Stella americana; 
(9) Agilità, flessibilità. 32» Uno 
che recita (tr. »; 54) Un dittato
re: 55) In mezzo alla pista: 56) 
Macchiolina sulla pelle: 57) Scap
pare da una prigione; 58» Capi
tale dell'Olanda. 

VERTICALE: 11 la 

delle canzoni tirolesi; 12) Niente 
di nuovo; 13) Antica lingua pro
venzale: 16) Tribù di negri: 18» 
Sulle targhe delle automobili im. 
portate temporaneamente in Ita
lia; 22» Tipo di mele: 24i Ir. fac
cia a Scilla: 25) Martire sociali
sta: 29) L'arte dei versi; 31) Ve
lieri celeri: 32) Grande filosofo; 
34» Rivendite; 35) Unione Italia
na Muratori; 37) Nome d'uomo; 
39) In cima ai galli . . e alle mon
tagne: 41) Arrabbiato; 42) Vi si 
incontrarono i «4 grandi » prima 
di Potsdam; 45) Lunga traversa
ta, m aereo, o in automobile: 48) 
Santo abbreviato; 50) E' diven
tata celebre quella.. Vajanica; 
51) Il nome della Barzizza. 53) 

mici concittadini: solo cosi 
potrò a mia volta farlo sen
tire al nostro governo. 

I-ii sua «'olohrilà 

Il vero pericolo non sia però 
in ipiesto, ma è cost i tui to 
oggi dalla maggioranza dei f i lm 
americani, debitamente e .sol
lecitamente autorizzati , che cir
colano sui nostri schermi, con 
la J'jro esa l taz ione del la guer
ra. della v io lenza, del napalm 
e del sex-appeal : tanto più che 
in quei f i lm non c'è neppure 
il tentativo di creare opere va
lide sul piano artist ico. Ci vie
ne quindi logicamente fatto di 
chiedere se sia più pericoloso, 
per la morale dell ' infanzia e 
della gioventù, il disoccupato 
Iticci di Ladri di biciclette o 
i barboni di Miracolo a Mi
lano o i giovani comunist i che 
aiutano Totò pol iziotto ad usci
re dai guai nel proibito 7"ofri 
e Carolina, p iuttosto che i vari 
fucilieri Kyber che si addestra 

in «picsti anni si sono axuti 
i primi tentativi di qualche 
interesse e si e in iz ia lo un; 
vasto dibattile» su questo prò 
iilcma. Dibattito aperto dalli 

r . J J i organizzazioni 
In q u e s t o suo m o d o di TO- * 

gionare e in ciò che tale con
cezione del suo dovere la in
duce a fare non vi è però 
nulla di eccezionale: è sem
plicemente il compilo che 
ogni deputato si addossa ac
cettando la designazione dei 
suoi elettori. L'ho capito me
glio conversando con Scir-
k o p . L ' u o m o è diverso, sotto 

cattoliche. 
\ parte le discussioni sui 

principi primi del problema. 
vai la pena di vedere come 
la linea di divulgazione de l le 
questioni da parte dei catto
lici — attraverso la s tampa, 
i libri, le inchieste ed in par
ticolare le pubblicazioni in
dirizzate aj l i insegnanti di 
ogni ordine e grado — sia 

presenta to il KrCmlil io: l a - romana la fiorentina e la mi la- 'Nota musicale. 

cer t i aspetti profondamente partita da un generico at lac 
d i v e r s o , da l la do t tores sa : e 
u n a di quelle straordinarie 
figure di operai inventori che 
qui sono circondati da una 

sconfinata s f m i a . La sua ccle-

co contro il c inema, senza 
troppo dist inguere o precisa
re. La cinematografia viene 
generalmente definita, in bloc
co, come immurale e d i i c d u -

rebbe opportuno togliere i c o n - ' n o a piantare colte l l i nel la 
tributi e gli oneri f iscali a | schiena dei propri connaz io

nali ed il loro capitano che 
chiede l'onore di andare da solo 
a sgozzare il frate l lo di latte. 
Inoltre i l imit i che la censu
ra, in modo sempre più drasti 
co ed irrazionale , stabil isce per 
la libertà artist ica dei nostri 
cineasti — partendo general
mente da presupposi! politici 
e non moral i — costituiscono 
un effett ivo pericolo anche per 
il carattere morale del le no
stre opere. Vale la pena di 
ricordare che proprio sotto il 
fasc ismo l'inasprirsi della cen
sura politica portò quello stes 
so organismo a chiudere un 
occhio di fronte, tanto per fare 
un esempio , ai seni abbon
dantemente scoperti in I.a pec
catrice o nella Cena delle bef
fe, D'altra parte la recente 
« polemica » tra . \ndreott i , il 
Centro Cattolico Cinemalogm 
fico e lo stesso Osservatore Ro
mana denunciano una s i tua
zione molto s imi le . 

AI nostro Parlamento è at
tualmente in approvazione una 
leggo sulla cinematografia per 
ragazzi, a carattere unitario 
che vede tra i f irmatari cai-

certi f i lm commerciali per as 
segnarli a quelli della g io
ventù >. (.lui bisognerebbe c«un-
p rende re prima bene che cosa 
si intende per f i lm commer
cial i . Perchè, a giudicare dalla 
direzione in cui l'onorevole Er-
mini tira i suoi colpi, sorge 
il sospetto che per film « c o m 
merciali » si intendano quell i 
ilei c inema realistico. 

/ vecchi divieti non bastano 
Il problema della educazio

ne della gioventù e quel lo de l 
le sorti del nostro cinema ci 
s tanno troppo a cuore perchè 
non si debba chiedere una mag
giore precisione di termini . Non 
saremo noi a disconoscere che 
certi f i lm anche tra i nostri 
migl iori , possano non essere 
adatti ai g iovaniss imi , ed e 
per questo che r i teniamo deb
ba ancora rimanere in vigore, 
soprattutto se saggiamente ap
plicato, il vecchio div ieto a" 
minori di 1» anni . Se qual 
che esercente poi non appli
ca la legge, come si afferma, 
questo è un problema che ri 
guarda il Ministro dell 'Interno. 

lol ici e comunist i e che dovrà 
costituire, per le concessioni 
di carattere economico e fisca
le che prevede, uno strumen
to efficace, anche se ancora im
perfetto. del lo svi luppo del la 
cinematografia per ragazzi in 
Italia. Tuttavia questo carat
tere unitario, con il quale il 
progetto di legge è stato pre
sentato. non ha rispondenza in 
lutti quegli att i ufficiosi che 
debbono contribuire a preparare 
la via ad una buona e frut
tuosa appl icazione della legge. 
Cosi vediamo che organismi 
come il Comitato di coordina 
mento del cinema per ragaz
zi, ed il suo Centro .\tuili. che 
hanno sede presso l'Istituto 
Ll'CK ed agiscono sotto gli 
auspici de l la Presidenza del 
Consìgl io , annoverano tra i loro 
membri , accanto ad enti sta 
ta l i , organizzazioni confessio 
nali quali il CIF ed il Fronte 
della famiflia, ma non accol
gono i rappresentanti d e U T D l 
e del Comitato per l'educa
zione dei giovanissimi, orga
nizzazioni a c iò qualif icate 
largamente unitarie e rappre
sentative di mi l ioni di famigl ie 

Il costituirsi di questi Comi 
tali con certe caratteristiche 
dà purtroppo la sensazione del 
lo svi lupparsi di un vasto pia
no tendente a preparare ai eie 
ricali il monopo l io della cine 
matografia per ragazzi: sia sul 
piano del la produzione e del 
noleggio, se non addirittura del 
l'esercizio, sia su quel lo ideo 
logico. Tra l'altro una preoc
cupante decis ione, presa re 
centemente dal Consiglio di 
amministrazione del la Federa
zione internazionale delle a* 
saciazioni di produttori di 
film — cui fanno capo i prò 
duttori degli l 'SA. della Gran 
Bretagna, dell 'Ital ia, d e l l a 
Francia e dei paesi dell 'Eu
ropa Occidentale — prevede la 
st ipulazione di accordi interna 
zinnali , non tanto per un gin 
sto e l ibero scambio dei f i l m ' 

per g iovani , quanto per una 
loro produzione internazionale: 
coproduzione, dunque , o addi
rittura pool del c inema per 
ragazzi? Non è escluso che si 
voglia giungere a questo. Ci.» 
che metterebbe in pericolo uno 
svi luppo autonomo del la no
stra produzione. 

Muoversi dentro la aita 
Altrettanto pericoloso è il 

monopol io ideologico: nella r i 
vista Cine-gioventù troppo 
spesso si parla, in modo a s 
solutamente indefinito, d i e n o 
stro modu* pi pendi» di « c i 
viltà latina > di «concez ione 
mediterranea * de l la v i ta , per 
non essere g iustamente preoc
cupal i . 

S iamo mol to più d'accordo 
quando si scrive , sempre su 
quella r iv i s ta : « I l fanc iu l lo , 
attraverso il c inema, deve c o 
minciare a capire l a v i ta , a p 
prendere a tnuos creisi dentro. 
compiere al cinema i suoi pri
mi viaggi spiritual i , imparare 
a conoscere i suoi coetanei di 
altri Paesi . . .» . Ma q u a l i ? Tut 
ti i paesi, oppure c'è qualche 
esc lus ione? 

E qui giunge do lorosamente 
a proposito u n a not iz ia d a \ -
vero scandalosa: u n Fest ival 
del c inema per ragazzi , che 
era stato indetto a Roma dal 
Comitato per la educazione 
democratica dei g iovani s s imi 
e dal circolo «Charlie Chaplin», 
e doveva avere in iz io ieri, e 
s lato proibito da l la Questu
ra, senza mot ivaz ione . Quel 
Fest ival , presentando f i l m , d i 
segni an imat i e documentari 
dì diverse naz iona l i tà , poteva 
davvero contr ibuire ad i m p o 
stare serenamente i l problema. 
Come e perchè es so era per i 
coloso? Forse perche non p o 
neva barriere o pregiudizial i 
pol i t iche a l la scelta dei f i l m ? 
Cosa ne pensano 1 severi r e 
dattori di Cine-gioventù? 

MAURIZIO MASSARO' 
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