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Pinocchio per grandi 
e Pinocchio per piccoli 

L'umore pt-r P inocch io dura 
o -a t ta iu tnte da M-iUint.itn- an
ni: «oiiiiiH in ( O D la priiim 
puntuta del la bua storia c-ht 
c o m p a r v e MI! <• G i o r n a l e pi-r 
i bambin i - e Tu s u b i t o di tali' 
natura c h e ( i n v o l s e la p i j u -
zia de l lo Me»so Co l lod i . I ra-
t;a/ / i >i i m p a d r o n i r o n o di 
( p i o t o lo to eroe e non pei i m 
pero al l 'untore di a b b a n d o n a r 
lo tra una p u n t a t a e l 'altra. 
P i n o c c h i o fu Mibito un pcr.to-
nui-'jrio do ta to di vital i tà pi».-
pria. M a s t i o G e p p e t t o a v e v a 
finito a p p e n a di fuijrli jrli oc 
chi che <-subito «d accorse chi
li li occhi si m o v e v a n o e elic
lo g n a u l a v a n o USM> I Ì S M I ? ; 

ed a n c h e il naso a p p e n a lalt' i 
- c o m i n c i ò a c r e - c e i e e. cresci 

( resi* cresci , d i v e n t ò in pochi 
minut i un nasone clic non i i-
n i \ a inai :•. L la Hniruu:" G e p 
petto dovet te albi l ine hir l in-
tu di p r o i e d e i e al s u o l a v i n o 
per non n o t a t e ciucila bocca 
che c a n z o n a v a e lidi-vu, ir i i -
\ creine . 

D.i cpiel l on tano milK-otto-
centot ta i i tnuo g e n e r a / i o n i •• 
t e u c r a / i o n i di r . iva / / i h a n n o 
m a n t e n u t o un , i i l a la rianima 
d'amore per Pinot ch iù; le tap
pe del la sua .iv venturosa esi
s tenza --OIIO impresse nella 
mente di mi l ioni di fanciul l i 
e i im.iiiu-ono c o m e esper ien
ze domes t i che a p p e n a a p p e n a 
s f u m a t e di fantt'-iu. 

Ojrni tanto un.i nuova edi 
z ione del la famosa s t o i i a inc i 
le .i p i o v a la l ede l tà del m o n 
do infant i le a ques to intra
montab i l e m i t o : e i nuazz . i 
r i spondono al r i c h i a m o con 
ima sorta di r innovato l c i v o -
re. Ojiiii e la volta di una t i a -
d u z i o u e in versi lat ta con m a 
no fel ice da G i a n n i Roda l i sul 

Pioniere 
A erdiui. 

e i l lustrata d i 

D'i Pillili lllìo li'sltitilli ,t 
tini comincia l'uoveiititia... 

oppil i e: 
Qui tinniti!iti. .iprite l'oichio, 
l'avventura di l'inocchio. 

L'andamento richiama alla 
mente un altro I.IIIIDMI pei-o-
nniriiio. il Bonaventura di 'I ti
fami, che, a Mia volta, somi
gliava un poto, nella sua ste.s-

jiiiumlo, può immaginare per 
sé nel fretldo di una notte di 
inverno -. 

Ma Pinocchio è un povero 
che vive in un'epoca nella 
quale la povertà non aveva 
caraticii inquietanti, almeno 
secondo il Paneiazi, l.s»a i 
anzi presentata con qucll'ar-
jruz.ia toscana the denota ac
cettazione distaccata. 

— Come si chiama tuo pa
dre? 

— Geppetto. 
f. che mest ic i e la? 
— Il p o v e i o . 
I- il p o v e i o a v e v a una Mia 

u io ia le . oss ia una sua espe
rienza dal la qua le d o v e v a ca
vai Inori il inairjiior fiutiti 
poss ibi le . ì: per pr ima cosa 
ciucila d i fe -a c o n i l o i pericol i 
del SOLTIIO che è il r i lui i io del 
p o v e i o . il MIO unico m e z z o 
d'evas ione . Il P a n e i a z i non 
vede q u e s t o d r a m m a t ia so
ffilo e necess i tà nella v ita di I 
burat t ino . Per Ini la tavo la 
di quei ' buoni d iavol i , ili 
ciucila b u o n a ficute > si rias
s u m e nel la capac i tà di I , IS<I-
£iini>i e < star paghi •, di re
s t a l e e ti a i m i cebi li e m - M -
fiiiali. a epici po' di b u o n o clic 
c'è nel inondo e non fi i iaidui 
più in là ,. 

In ques to >en-o il carat tere 
dei personagg i di P inocch io 
s a i c b b e picc- isamcntc que l lo 
che ti citta anni di e d u c a / i o n e 
.sociale a vi ebbe vo luto impri
mere al popo lo lavoratoli.' iin-
incsso etnne incinsi p i o d u t t i v a 
nella vita mi / iouuh-: brava 
gente . p iena di buon M-IIMI. 
doc i l e a l la morale corrente . 
un po' m o i d a c c e s ca i i / o i i a ia 
tua s o s t a n / i a l m e n t e l i t -se i t ia-
ta entro il modestti conf ine di 
virtù c h e le era s ta to attri
bu i to . 

Lsprc.ssione d u n q u e di un 
t e m p o p i e n o , Ielice c o m e il 
Paneraz i g i u d i c a que l lo - di 
re l i n b e i t o . 

N o s t a l g i a di tempi oué- i i , 
d u n q u e per il Paneraz i : od 
ami l i - per il Baldini . Ma que
sta in terpretaz ione non g iu -
st i l icav. i la vital i tà del l ini;) 
che correva il m o n d o per lun
go e per largo con un MIO l in-
miugg io c h e superava i l imit i 

Un disegno per « Pinocchio » di Att i l io Mussino, il popolare 
il lustratore dell'opera rollotliana recentemente scomparso 

-.i -agonia burat t inesca , a l 
l'eroe di Co l lod i . Ln cr i t ico 
letterario po trebbe r iso lvere 
fac i lmeute il prob lema di 
qut-Mo travasuiucut-a delhi fa
vola di P i n o c c h i o nel r i tmo 
di B o n a v e n t u r a . I uà fel ice 
in tu iz ione poet ica cl ic arr ic 
ch i sce e co lora un in terc i se 
t h e a f f o n d a le s u e radici nel 
la p iù int ima sos tanza del la 
fantas ia infant i le . 

I letterati M p e r d o n o nel la 
ricerca de l le rag ioni di q u e 
s to intrTOse p e r e n n e : h a n n o 
s c o m o d a t o teo log ia e f i loso
fia per g ius t i f i care la va l id i tà 
in r a m p o m o r a l e di ques ta fa
vola eterna- I sap ient i >i i-ono 
impadroni t i de ] b u r a t t i n o per 
sez ionarlo e s copr ire la mol la 
.segreta che ne fa un e l e m e n 
to ormai in soppr imib i l e de l l e 
e sper ienze u m a n e . D a a l m e 
no c inquanta ann i q u e s t o jsa-
m e si c o m p i r d a punt i di \ i -
sta M-mprc m i n t i -• con s tru
ment i , o per m e g l i o dire, c o n 
o c c h i d ivers i . Luig i Yolp ice l l i . 
in un l ibret to a p p e n a a p p e n a 
s fornato , fa la storia di q u e 
sta labor iosa i n d a g i n e ne l l e 
s u e fa«i m o d e r n e , d a P a n e r a 
zi e C r o c e f ino al f r a n c o -
Paul Hazard. clic considera 
Pinocchio omii- il libro più 
rappresentamo della produ
zione italiana nel campo del
la letteratura infantile. 

L'indagine ha due caratteri 
ditersi: Pinocchio veduto per 
quello che può rapnre^entarc 
per un adulto: Pinocchio me> 
so in relazione col mondo del
l'infanzia. e .studiato attraver
so le reazioni infantili. 

Nostalgia di favole per con
solazione dell'arida maturità 
nel primo caso; interpreta
zione più o meno ingenua del
le impressioni infantili nel se 
concio. Ma è chiaro che le due 
posizioni non sono nettameli 
te distinguibili quasi mai. 

II Panerazi scopre nno dei 
caratteri essenziali del perso
naggio: < Le sue avventure, 
anche le più straordinarie, 
hanno un senso domestico e 
vicino. Pinocchio è prima di 
tutto un ragazzo povero; e i 
suoi casi sono dì quelli che 

del l ' I ta l ia umbert ina e a n c o 
ra di p i ù quel l i de l la T o s c a uà 
g r a n d u c a l e . Il M i g n o l i vuo l 
s c a v a r e p iù profondo e sco
pre t he P i n o c c h i o rapprescu-
t.i una i n c a r n a / i o n e de l la d ia 
l e t t i la tra bene e m a l e . . P i 
n o c c h i o non è -o l iat i lo un s i m 
bo lo . è un prob lema risolto. . . 
Itapprt-senia nel la le t teratura 
de l l ' in fanz ia epici c h e la Cri
tici della ragion pratica rap
presenta ne l la le t teratura fi
losof ica: la • o n q u i s t u del la 
a u t o n o m i a e de l la l ibertà 

P a n e r a z i e Mignosj rappre
s e n t a n o dui- e sempi t ipici di 
quel c h e gl i adul t i iti genere 
e i letterat i in Nprcic- p o s s o n o 
vedere nel la favo la del C o l i o -
di . ->u q u e s t o d u p l i c e b inar io 
la cr i t ica sj è iuos-a nei Mini 
t e n t a t i t i di r i trovare iti m e z 
z o a l l a m a t a s s a f i n i t i m a «Iel
l e a t t c n t u r c . n e H i n t r e i c i a r s i 
deg l i ep i sod i , dei proposi t i , 
dei s o g n i , de l l e rif lessioni e 
dei pen t iment i , un p r o g r a m 
ma mora le , un filo log ico c o a 
d iutore . 

."JÌ è . i r r i ta t i cosi a l l a t o i 
B.trircllini c h e è fors-j la p m 
arbitraria e la p iù forzata. 
N o n un l ibro d ia le t t i co def i 
nisce Barge l iu i i la stori,« di 
P i n o c c h i o , m a un l ibro teo
logie: 

Si c o m i n c i a con l 'accentra 
re l 'a t tenzione del lettore sul
la f igura di G e p p e t t o . Il >ein-
plk-e f a l e g n a m e che col suo 
buon M'ÌISO tutto popolami 
t u o i met tere il burat t ino sul
la retta s trada , ev i targ l i le 
e sper i enze più dure comi 
ogni b u o n p a d r e che esiste ai 
m o n d o , d i t e n t a a p o c o a po
co, so t to l 'abi le m a n o del B a i -
se l l in i , un p e r s o n a g g i o s im
bo l i co . 

E' d i f f i c i l e pensar lo mentre 
letica c o n m a s t r o Ci l ieg ia e 
perde la s u a parrucca , d o p o 
che il Bargc l l in i lo ha inve
st i to di caratter i s o p r a n n a t u 
rali. < L 'universa le favo la di 
P i n o c c h i o s ' imposta su l l e re
laz ioni tra p a d r e e f ig l io > 
d ice il B a r g c l l i n i . Ma ques te 
re lazioni n o n s o n o l e sol i te 

I relazioni umane; esse diven 

del r a c c o n t o : il t iclo della 
pei d iz ione e il c i c lo del la re
denz ione , de l la < lug.i dal pa
dre i e « d e l r i torno al pudte*. 

I. perche! q u e s t o l i n g u a - z i o 
sia più c h i a r o il Ba ige l l iu i 
sp iega s u b i t o ( p i a l e la -co
perta ch'egl i h.i la t to d o p o 
una m e d i t a z i o n e attenta del
l 'avventura . 

i Q u a l c u n o ha u e d u i o che 
la fortuna di l'unici Ino -i deb
ba tutta ad unii t e i la HMI-
ten / io sa e bonaria inoratila di 
cui il l ibiti è superi l i ia l i iu i i l e 
condi to . . . di quel la sagiii-zza 
popo lare c ioè e t i p i c i dciln 
I o s tami m a n d u c a l e . Bisogna 
invece dir sub i to che questa 
moral i tà faci le e bonari.i è 
la p a n e m e n o resistente tli 
Pinot chiù... | | m o t i v o che ab
b i a m o già d e l i n e a t o -Iella pa
t t i n i l a dà al l ibro una MII-
pos taz ioue per la quale non 
scuibi i ard i to u d o p e i a i e il ter
ni ine di I colonia . I uà c h i a v e 
i co louu. i d u n q u e : di qui lo 
etcì no valore di P inocch io . 
G e p p e t t o d i v e n t a il Padre 
t on relativi cicl i tli peu l i z to -
iii' e tli i c d e u / i o i i e . la Fatimi 
d iventa la Madonna , il Cor
te), il C o l o m b o e le altre be
st io le c h e a i u t a n o P i n o c c h i o 
nel le sue d i s a v v e n t u r e , i Sant i 
intercessori . 1J per Bargc l l in i 
ques to l i lo in terpreta t ivo reg
g e a s o s t e n e i e tutta l ' impal
catura n u c h e nel le pos iz ioni 
più c o m i c h e e negli a t t egg ia 
ment i più s c a n z o n a t i . 

Il i n e o l i s s i m o vo lumet to di 
Yolpice l l i (La verità su Pi
nocchio. c a s a ed i t r i ce Av io . 
I loma) ha per s u o scopo p i e -
ni inente q u e l l o di l iberare il 
burat t ino d a l l e M»vr«i«t ruttili c 
inc-talisiche e teo log iche e ri
portar lo a l la sua vera perso
na l i tà : i | i iella che l i u / u r d de-
f iu i s (c br i l l an temente cos i : 
« lì' l eggero c o m e lo spir i to e 
c o m e ques to s ,dte l iuute: o b 
b e d i s t e così p o t o a l le leggi 
dcl l 'csist i ' i i /a bana le , c o m e 
un 'assoc iaz ione ili idee a que l 
le del la l o g i c a : ha la vo lubi 
lità degl i esseri c h e a g i s c o n o 
nei nostri sogn i , e s sendo oli 
s tesso il s o g n o di una notte 
in fant i l e 

l 'orse MI ques ta strada ali
t i l e gli adu l t i po l la t imi ri
trovare il v e t o P inocch io . 
q u e l l o in cui tutti i ragazzi 
si r i t rovano: P inocch io b u 
g iardo . t l i sobbedie i i te . debo le 
di . f i o u l c -iljt- le i i tazioi i i : che 
inni vuol prendere le med ic ine 
uè act c i t a l e i cons ig l i , che 
s lug- ie la l a t i t a e sogna , t o 
m e uno s fa t i ca to e semplare . 
uii.i s .-ti imaiia fa l la di tre 
g ioved ì e q u a t t r o d o m e n i c h e : 
e c h e , in coutrappos iz . ione , è 
leale nel le a m i c i z i e , tenero 
negli i f fe l t i . f iduc ioso nella 
g ius t i z ia , pronto .il pei i t i ineu-
u> de l le Mie muli-futtc. 

Su questa s t i a d a l o h.i in-
i •nitrato t r i t a m e n t e ( ì ian i i i 
Boilari che ha r iportato il 
i l lumina del burat t ino nei suoi 
< «di li li i v i i . s e - u n t i da una 
par ie da l lo s l a n c i o d i sord ina 
lo di una persona l i tà in for
mazione- dal l 'u l tra ila una 
saggezza bonar ia nella Mia 
•_'rav ita. 

.1 Ridersi i burattini 
coirmi frotte di bambini 
(•ià l'inocchio fiens.i. >callro: 
.Indro a scuola domali l'alimi 

1 li eroe p i e n o di tentazioti 
e di d e b o l e z z e : e c h e s n ^ - r a 
con molta fatica il fasc ino 
s tesso tlei suoi sogni . 

i Ln l ibro c h e non fa pian 
gere e non fa ridere - eoiiu 
d i ce il Bargc l l in i e p e r d i o la 
verità è dura - . In ques to c'è 
m o l t o senso , òi po trebbe ug -
::iiiii_'ere c h e ogn i esper ienza 
e dura per i ragazz i poveri 
c h e d i v e n t a n o uomin i s o l o 
a i t r a t e r - o pericol i moriu l i e 
irrati m u t i l a z i o n i di sogni . 
Per q u e s t o forse la storia di 
P i n o c c h i o r i m a n e una storia 
e s e m p l a r e . 

D I N A B E R T O N I JOVINE 

VIAGGIO Ul UN GIORNALISTA ITALIANO NELL'ORIENTE SOVIETICO 

Una terra di pionieri 
La storia di Rubzovsk narrata dai suoi costruttori - Imprese alla Jules Verne - Funzione 
della macchina - L'assalto alla steppa - QuaVè la molla che spinge avanti gli uomini 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA (tli rilotnu d.tll.1 
Siberia), ottobic — Ahr.i covi 
è studiare Li Moria ili uni situi 
MIÌ libri, altra è sentircela rac
contare dai suoi stessi fondatori: 
d ì i suoi veri fondatori, intendo, 
quelli che l'hanno costruita un 
po' per volta, facendo sorgere 
con le leu» mani questa e qu.-lla 
casa, .istallando una strada e 
stendendo i fi'i della luce elet
trica. I.' un piivile^io quello di 
ascoltare tv'i ctouisti che ini è 
toccato a Rub/ovsk, perchè 
Rub/ovsk è una tiiià giovanis
sima, vhe JIKIUI anni fa quasi 
non esisteva, o ine^l.o esisteva 
soltanto come modesto villag
gio ne! «.iioie. de^li MIAI step
posi, con una sta/.ioncina fer
roviaria a'icor più modesta, do
tata di due soii binar • Ades
so alili: uno undici binar: alla 
nostra stazione • mi disse un 
individuo ih e .nuora non so 
esatt unente ili! tosse, n»l quale 
intavola: lOinersa/ione aspettan
do l'autobus; io disse, parlando 
ile! suo paese, UHI un anel i to 
tb sorprendente orgoglio J ie mi 
indusse a meditare sulla singo
lare psicologìa ilei - fondatori 
di città •. Mi .;!. nudili binari 
non sono il solo vanto d: Rub-
/ o \ s k : i i sono i tati* e i giar-
d'ii; pubbl'i'. i club e i ninni SIHKlMA — Visione Invernale di una stratta ili Ntivosiliirsk: la Prospettiva l'ossa 
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FARSA ELETTORALE NEL PAESE SOTTOPOSH) A UNA CRUENTA DITTATURA 

In Guatemala si voterà 
nelle sedi della polizia 

N i e n t e schede , ma solo una risposta orale - l s indacati posti alla strenna tli . associazioni 
a de l inquere v - F e r m e n t o pers is tente nel le c a m p a g n e - .Mille as.sassinati. ot tomila arrestati 

cinematografi, l'istruzione decen
nale con un istituto di ingegne
ria e ben undici biblioteche per 
centomila abitanti. 

Rubzovsk città è figlia di una 
officina. La sua trasformazione 

i i o m u u i ò ne: primi anni di guer
ra quando qui venne evacuata 
dalle zone d'incidente minaccia
te daH'inv astone una grossa 
fabbril i di trattori, ihe poi è 
rimasta, anche a guerra finita, 
mentre nel suo icntio d'origine 
se ne costruiva uni nuova. At
torno all'officina sorsero nuove 
case, scuole professimi il-, il c r 
eolo degli operai, alarne biblio
teche, una « casa dell i tecn. i i - - . 
poi vennero altre iabbriihe — 
un mulino e uno stabilime-uo 
di macchine agrico'e — a ren
dere più movimentata e più er
gente la vita della nuova citta
dina. Dal momento m iin :! 
suo destino si era legato a quel-
io della meccani»..» agriiola, in 
una regione dove l.i macchina, 
per la scarsezza ili uomini, e 
necessariamente protagonista, gb 
orizzonti di Rubzovsk si allar
gavano: oggi infatti altri im
portanti complessi industriali. 
tra cui una grossa fabbrica tb 
bicic'ette. sono in costruzione. 

L'aereo del colcos 
Per capire meglio Rub/ov>k e 

la sua ascendente parabola oc
corre però spingersi anche nella 
campagna che la circonda. Poco 
distante dalla citrà v i è un 
soveos specializzato nella colti
vazione delle barbabietole da 
zucchero, cultura che soltanto 
venticinque anni fa in Siberia 
non esisteva. Né fu facile in
trodurla, privi come si era di 
qualsiasi esperienza. Dovendo 
mettere a profitto un'estate bre
ve, ma molto calda e molto as
solata. la cultura della barba
bietola qui diventa infatti un 
piccolo miracolo di rapidità e 
di tempestività, oltre che di cura: 
col tempo e con l'aiuto di un 

Quando il 21 yiuuno scor
so il tjoverno degli Stati Uni
ti iniziò l'invasione del Gua
temala, servendosi di t r u p p e 
merceiioric? assoldate dulia 
United Fruii nel territorio 
dell'Honduras e del Nicara
gua, la stampa - libera " del
l'Europa occidentale, facen
do coro u quella americana, 
aveva osannalo agli invasori 
presentati come '•• portatori di 
l iber tà •> e vessilliferi del 
mondo cristiano e civile. 

Sono passuti oltre tre mesi. 
Che cos'è avvenuto nel Gua
temala, dopo l'avvento del 
l ibera tore Armas? (e così che 
l'avventuriero fascista veni
va chiamato dalla Giust izia 
socialdcmocraticu e dal S e 
colo missino, dal Popolo de
mocristiano e dulia Voce i c -
piibblieunn). Come funziona. 
orbene, questa nuora demo
crazia? 

II boia Linarcs 
Il primo provvedimento 

adottato dalla J u n t u militare 
presieduta da Armas ù sta
to quello relativo allo scio 
glimento di tutti i partiti pò 
litici, per i cui dirigenti ve
nivano emanati ordini di cat
tura. Subito dopo venne prò 
mitigata una singolare legge 
sulla libertà di stampa, con 
la quule si vietavano tutti i 
giornali che non fossero im 
prontati alla massima obbe
dienza verso il nuovo regi 
me. Ma non erano queste an 
cora le cose più. gravi. Con 
un decreto speciale Armas 
nominava capo della polizia 
il col. José Barnaba Linares. 
Si tratta di un delinquente 
comune, resosi famoso in tut
ta l'America Latina durante 
il regime dittatoriale del pre 
sidente Ubico, sotto il quale 
aveva rivestito per un certo 
tempo la carica di capo della 
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anche un ragazzo povero, eo-Mano il fulcro dei due cicli 

PARIGI — Al Champs Elysées si è presentato, per alcune 
esibizioni coreografiche, nn grappo di danzatori indiani, ali» 
col testa è la ballerina Mrinalini Sarabbat, che qui .vediamo 

polizia segreta. Oggi Lina resi 
Ita cinquantun anno e tra i 
meriti che hanno determina
to la scelta di zlriuas in suo 
favore va annoverato quello 
di esser sfato Linares il pri
mo capo di polizia dell'Ame
rica ad introdurre negli in
terrogatori l'uso della cor
rente elettrica e di altri siate
mi di tortura. 

La nomina di Liuti res 0 
tutto un programma per il 
governo di Armus: quando 
venne arrestato Felix More
no, presidente del Sindacate-
dei lavoratori della United 
Fruit, Armus ordino di fuci
larlo ]>rima clic la gente, sa
puto del suo firre.sfo, potes
se ch iedere un processo pub
blico. Lo stesso avvenne per 
il doti. Flores, segretario del
l'Associazione nazionale dei 
braccianti, che venne massa
crato nel cortile della prigio
ne di Salama. La presidente 
dell'Unione donne del G u a -
temala. Dercras, venne arre
stata di notte nella sua abi
tazione, trascinata in piazza 
e freddata ti colpi di pisto
la da un gruppo di gendar
mi. In una piccola località 
della trontieru con il Messicc 
venne massacrato l'intero 
Consiglio comunale, reo di 
aver preso fjosizione a favo
re dell'esproprio delle terre 
incolte della United Fruit, 

assegnate ai contadini nulla
tenenti. Gli a-isassinati in tut
to il paese devono esser ol
tre un migliaio, se fonti uf
ficiali ammettono che gli ar
restati per delitti gravi • as
sommano n '•'»» meno di ot
tomila. FW''azioni e arresti 
vengono co"-muti indiscrimi-
ncttamevtc. MJ indirarioiie dei 
tribunali pr^ati della United 
Fruit, hi q-alc si vendica di 
tutti i lavoratori e dirigenti 
sindacai' ci.e s'erano battuti, 
nel regime di libertà instau
rato dal 1^45, per migliori 
condizioni ".: vita. In un rap
porto pubblicato negli Stati 
Uniti dal CIO, la maggiore 
organizzazio -e s indaca te sta
tunitense. -•! può leggere: « I 
datori di lavoro nel Guate
mala si s^ri ono dello slogan 
•• abolire il comunismo <• > per 
licenziare e far arrestare an
che lavoratori non comuni
sti sospet'afi di srolpere at
tività in mi-ore di liberi sin
dacati .. Dalle l'inane elle ot
tomila jvr-'Oiic sono stale im
prigionate e si tratta tv. pre
valenza di poveri indiani... ». 

Tutto ciò è possibile per
chè tra i primi provvedimen
ti adottati da Armas c'è lo 
aboft'tonc det sindacali rVl-
la motivazione che acromva-
qna la messa al bando del
le oraanizzazioni dei lavora
tori si afferma che i sinda
cati sono * illegali ed anti
democratici *. anri derono 
esser considerati come * os-
«ocinrioii a delinquere -*. 

Contratti annullat i 
* fi padrone deve esser li

bero di fissare il salario a 
suo piacimento »: questa è la 
massima del nuoto dittatore 
guatemalteco. Finora sono 
state abolite 533 organizza 
zioni sindacali (dal Comitato* 
direttivo ai Comitati di vil
laggio e di azienda) e sono 
stati annullati 93 contratti 
collettivi di lavoro. Questa 
sì che è democrazia! E si 
capisce la gioia con la qua

le, una se t t imana dopo l'av
vento di / lrmas, il signor 
Bnmp. rappresentante uffi
ciale della United Fruit nel 
Guatemala, leleyrojara alfa 
Mia centrale di Boston che 
> Armas aveva intenzione di 

apposito centro scientifico, la 

modo più redditizio e più razio-
ìaie, la potenza tecnica ^ià esi» 

stente nelle campagne: l'esempio 
è quello dato da uni Stazione 
macchine e trattori modello, 
che abbiamo visto costruire in 
questa stessa zona, stazione do
ve tutti i reparti dalle rimesse-
ai centro di riparazioni, avranno 
le caratteristiche ili una moder
nissima officina, capici di evi
tare sia un rapido deteriorarsi 
degli attrezzi meccanici sia un i 
loro prolungata inattività pe: 
avaria o altro. Quanto alle am
bizioni d i e con l'aiuto della r e 
nici e della scienza l'uomo nu
tre su queste terre, l'esempio de -
la barbabietola è solo il più 
ìv inzato . Xel lo stesso soveos 
infatti visitammo un vero frut
te:.> di meli, ciliegi e prugni, 
piante uni volta ^conosciute a 
ques-e Immill i l i : commoventi 
me e s'berianc, risultato di ri
cerche m.ciuriniane, piccole come 
cil.ege e destinate allora a!L' 
fabbriche di conserve, o di pro
porzioni inumili , ma frutto in 

s o s p e n d e r e la riforma agra
ria e giungere ad un accordo 
soddisfacente con lu compa
gnia .. 

Oggi la s i t i i a i i o u e nel le 
campagne guatemalteche. e\domenica 
pero alquanto confusa. Il col 
Armas ha < sospeso . la ri
forma libraria con la quali 
uvevano ricevuto la terra cir
ca 200 mila famiglie di con
tadini. L'it decreto spec ia le 
prevede il r i torno ni uecehi 
proprietari (ossia ullu Umtea 
Fruit) di quelle terre che 
sono state espropriate senza 
ti consenso del cedente. Al
cune terre sono cosi ritorna
le aliti compagnia, ma "< 
mol t e -o i i e i c o n t a d i n i , a r 
mat i s i a l la meno peggio, han
no opposto resistenza. Ancoi 
oggi vaste zone delle pro
vince di Cit i lapa. Esquintla t-
San José de Pinula sfuggane 
al controllo dell'autorità cen 
trale. Forme di guerriglia si 
m a n i f e s t a n o qua e la. Anchf 
la borghesia e divisa, comi 
dimostra fra l'alt™ il fallilo 
tentativo insurrezionale coni-
piuto dai cadetti dell'Acca
demia Aurora Ma ciò che 
preoccupa di più d governo 
è la opposizione popolare. In 
un primo tempo Armas (>; il 
suo consigliere Peunfout ave
vano pensato di risolvere il 
problema privando del suf
fragio lutti i poveri. In ef
fetti e s ta to tolto il diritte 
di voto agli analfabeti, che 
costituiscono il 70 ver centc 
dell'intera popolazione, a co
loro che m i l i t a r o n o net inr i 
parliti pol i t ic i «" quali hauti' 
sostenuto Arbcnz. a tutti oi-
attivisti sindacali. In tal vori> I 

il r o t o d o r e r à esser riser 
vaio alla borghesia o quasi 
e s e l i i s i r a m e n l e ad essa . Ar
mus t i r erà uriche p r e u n u u n -
e iato elezioni genera l i e l i
bere (!). Una settimuva più 
tardi scoppiava la rivolta dei 

prodezza fu realizzata da di 
verse imprese della regione, gra
zie ad un ingegnoso e tenace 
lavoro di esperimentazione e di 
ricerca che da solo rappresenta 
un piccolo romanzo alla Julcs 
Verne. Oge,i il rendimento è di 
, c c quintali all'ettaro, ma agli 
inizi era bassissimo, non supe
rando i settanta: colpa soprat
tutto dei molti parassiti annida
ti nel terreno, contro i qua!' 
ogi;i si combatte meglio grazie 
all'impiego dell'aeroplano. 

Per farci misurare i vantiggi 
di queito sistema il dirert»ue del 
soveos prese un fogbo d. carta 
e una matita e si mise a far dei 
conti: in un giorno un aereu 
può disinfettare cento ettari. 
mentre cinque contadini nello 
stesso tcmp»> - tanno - un et
taro soltanto. Andie senza con
tare la fatica degli uomini. :! 
costo per ettaro ne! primo caso 
è ili otto rubi", mentre ne', se
condo è di e.miiiantacaque. 
Quindi non v. è coli»»» oz.z' che 
non voglia l'aereo. All'epoca 
voluta e un susseguirsi d. te e-
fonate a! M>V .et di distretto, dove 
non il: r.ii'o — ci raccontava il 
pres dente — as veng.mo conver-
saz:»>ni abbastanza animate tra 
io stesso presidente, che si af
fanni a spiegare come que. g.or-
io non >i possa volare perch.-

' e condizi.jni atmosferiche asso 
imamente non Io permettono, e 

coicosiani che non vogliono 
sentir rag:»"»ni. o f:ngono il: non 
sentirle perchè et» che a •oro 
preme innanzitutto è .'. tempe
stivo e sollecito intervento de.-
!'aereo benctatto-e. 

Quest i è l i m a c h n i ;n *>.-
ber:a: quil-»i-a che 

cadetti e Armus ftrese a pre
testo l'avvenimento per an
nullare le elezioni e indire 
un plebiscito, che. salvo com
plicazioni, dorrebbe tenersi 

70 ottobre. 

Sisl«*mi «la «jaiMfsler 
Questo plebiscito che. se

condo la propaganda del go
verno. costituirebbe il miglioi 
t ipo di elezione libera, è una 
cosa completamente ridicoli! 
Innanzi tutto Armas, con un 
decreto speciale, ha stabili
to che le • elezioni - si s a 
rebbero fatte senza partii. 
perchè i partiti sono fuori 
legge. Non solo: si sarebberc 
l'atte anche senza scliede per
chè la stampa delle schede 
elettorali comporta spese che 
il governo • n o n può sos te 
nere . L 'e le t tore dorrà pre
sentarsi al più vicino poste 
di polizia: dopo aver fornito 
le oeneralita al funzionane. 
zgli si vedrà porre questo 
domanda: S i e t e voi d 'nc -o i -
do a c c h e il n o s t i o P r e c i d e n 
te A r m u s c o n t i n u i a d n ig&-
re il p a e s e a t e m p o inde
terminato'. ' ... L'.< elettore •> 
dovrà rispondere * si • (e In 
tal caso potrà ritornarsene a 
cnsa i o p p u r e potrà dire * no » 
(e in tal caso, evidentemen
te, tara la fine degli altri 
oppositori del regime). Ele
zioni. dunque, alla maniera , 
dei a a n s s t e r s . Ma si può sin !• uomo >ix . .no non arr:--erenne 
d'ora qiurare che nessuno de i jmai . Attua.:s,rr.o e quindi . 
fanti e tanti giornalisti ame- jproblema — «>gg: posto s j sca
r ica»! che oggi p u l l u l a n o i!el;'.s, vHe in.luJc tutto pic^e 
Guatemala avrà da fare, l a ^ o v . e t i . o — non >o!;ai-i> d. .-.-
b e n r ó e in hit ma ob iez ione -T.>A-

Da domani 
sulPUnità una 
serie di articoli 
del nostro cor
rispondente da 
Pechino 

Franco 
Calamandrei 
che illustrano 
la nuova Costi
tuzione dello 
Stato cinese. 

arriva 

questo caso di alberi nani, non 
più aiti di una pianta di pomo
doro, che d*mverno la neve ri
copre e protegge da! gelo. 

Siamo qui in piena terra d: 
pionieri: tutti lo sono, dai fon
datori di Rubzovsk ai contadini 
del soveos. da coloro che a po
chi chilometri di distanza stan
no dando l'assalto alla steppa, a 
coloro che trent'ann; fa comin
ciarono a trasformare l'alleva
mento, una delle principali ric
chezze del luogo, da una forma 
di seminomade pastorizia in una 
moderna attività socialista. S: 
incontrano in prevalenza russi 
ed ucraini, ma mescolati a loro 
:n proporzioni minori sono pre-
sent: molte altre nazionalità del
l'Unione: anche le più anzianc 
famiglie del posto emigrarono 
dj. queste parti non prima delia 
seconda metà del secolo scorso. 
Di un mondo di pionieri si scor
gono anche gli aspetti, diremo 
co*ì. tradiz.onali: strade polve
rose che a volte si trasformano 
:n semplici p:ste, carovane d: 
a m : o n robustissimi per percor
rerle, frequenza d. nuovi ed:t:-
c. e. ne-llo stesso tempo, d: in
stallazioni palesemente provv.-
sor.e. e al d. sopra di tatti-
questa onnipresente mentalità 
del costruttore, che si esprime 
t.n nei segni e>ter.ori cell'es -
s'e.nza eon le -uè car.ittir:st:^h-
d. semplicità. J: pratic.tà. d: vo-
ontà e d: coraggio. 

ANGELO FRANZA !.ir .7i ire tondo, nei 
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II Fa ubi di ( ioc t lu 
Teatro sta-}a e.i. \^ 
d.etro d l ' ; canu-r.: 

l a . .o:.ta:»o 
i aìomi e r e 

<••-'. 

: .ori ,g 
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La compa3:ì*a ae i T 
bile d: Bolzano na «.- « - . 
se a l cun: a:::.: ai lodevole «n-Jvrtaoe^ p-rc- e 
t:v:*.à. s\ol'a co<i nei la prò-•) «on A».O at-3.1 
vcticia co-r.e r.glle tnagg 
cit'.à r.ni.ane. S. t-atta c 'una 
formazione di gio-can;. a: qda-
1: non difettano :mpogr.o. ouo-
na volontà e utia cospicua :Io?3 
di corarjlo. Po.che di coraggio 
b:soarna parlare, ê non d: te
me-raro .3. quir..i.ì s: ?co-2c ir. 
testa al programma cr.e !aj 
compa^n.a intende rea'uzza 

.- e.ìZ-lO-

n;! suo ^os^iorno romano, ai 

che »io-
-•>.-_• :'. compito. 
'̂-J ìio-i. -Tia de

attor; e- eie, c cg i i t - per ciò 
concerne appunto il Faust. 

Il tìng c u - la rtjb. le d . Bol 
zano s: è po?*o era ovv iamente 
p u lsm.ta.o. par -e o . pi--o Sf.i-
v i - s .mo: re.«..z7rf-e una : ; I V U . : J -
zione dignitosa dJ.'.a trageà.a 
goethia-.a. ir..e?a -•opr.i.u.:^. e 
in moao for-c u Ì po' angu5*o. 

J~!comv opera d; poe.-ia D . q u i j ^ 
ono ctelia rec;*azune. 

Una specie di West? 
L i u specie d: I ir Vv c-t so

vietico? Sp:eg,h!amvx.: ê q-igsti 
immag-.ne può serv.re lì ;'- -i\ i-
re q je l clima di gre! r.;-:o. ò 
impetuosi conq-j.sta, e. 
per 1 nuovo .n e a. î 
queste tgrrc. pass; a-.c.-.e, 
v a d i pero r.ù .-1 "la n 
gone: I J : I *o!:avo per • 
radica'! dirtereize. - a rtg'ie tor-

•me v i ; neg/- obb.ett.v.. tra -
lenernj.to wj. noi assist.izio oz.-

jg. e quello di CJ: tu teatro l'ov-
, ^ „ , . ledente; americano agi: inizi eie. 

cri- -.-mezza a1. *ormen*ato prota-
I » c o . o 

pg>> or.z 

N o n j . 

.-. delle 

.nnrt.e -.a pare -.\K:i-to:.-".^ ai Signore. qae^"a 
n .a l ' i i j rm. pro-'pr.n.ti parte de'. Faust s. cn .a-
. D.v.pii— -;i pvr-o- de con ;1 sorti legio neii 'an'ro 

•> 'vae-co pone .de l la Strega, e i e rende la e.o-
,.-• o.etar 

g o n i f a . Il campi' v . è qaìnd 
ìargamvn'e 'errato da Faust , 
Meti.-toiel.-. .e cu: rìguri e r , - j 
no r ispett ivamente impgr=one-j 
te da Mar.o Mariani e Uio Bo- reamente lo sono, .-essano n 

r>c: 

iata 

scorso, rna soprartatre» 
:on ricada sa questo l i 

è ormai tabbri-
sull'aitro. AprantJ rerchl 

- i . 

losna: tra . due ci e pari» p.u 
convincente il primo. Nelle al
tre parti 5. producevano San
dro Mozzi. Malagrazia Santa-
rone. Rer.a'a Padovani. Mar.?a 
De Marchi. Maria Teresa Ca-

Alesiandro E-posito. Lui^i 
, n e Rampon. Gino Pernice. Nino 
- ^ i Monza La regia era di Fanta-eh 

esecuzione integrale (o quasi) 
del capolavoro drammatico in 
Italia. Naturalmente, data la 
mole imponente dell'opera, si 
è pensato di suddividerla equa-
roen'c in due spettacoli: il pri
mo di esri. denominato II aram
mo di Faust, è andato in scena 
ieri sera, e verrà replicato og
gi e domani; il secondo, col 
titolo II dramma di Marghe
rita, avrà effettuazione sabato 
e domenica. 

Non è qui il luogo, e lo spa
zio comunque non ci soccorre-

a 
qui la scarsezza o l'a5?enza 
completa di un \ero movimen
to all'interno de t singoli qua
dri: di qui la povertà degli ar
tifici scenic. C.ò non to?li? 
che in alcun: momenti l'altis
sima forza originale dell'ope
ra, mercè gli sforzi individual
mente prodigati da alcuni at
tori. si facesse strada, comu
nicandosi al pubblico. E ciò 
non toglie che. con i tempi che 
corrono, una impreca del ge
nere vada sempre apprezzata. 

Iniziandosi con la afida di 

;e musiche di Andrea Masca
gni. Spettatori in discreto nu
mero. buon successo. 

*S- sa. 

10 miKoni (fi giapponesi 
contro la bomba H 

TOKIO. 6 — Oltre IO milk> 
ni di firme per la messe al barn 
do della bomba H sono stata 
già raccolte in Giappone* • 

Aitai \1 d.ri d. essere aa p:o-
n.ere e torse neppare sospetterà 
d: esserlo. In tondo tutta )'• 
Unione Sovietica dà oggi l'irn-
press.one di essere un -.moienso 
pae-e ài plorile.-*:. Se nelle lon
tane terre s.benaae questa sen
sazione si fa p'.ù acata, è cerchè 
l'urto con la natura, coi com
piti e con le dltficolià da affron
tare qui è indubbiamente più 
aspro. La molla che cionono
stante spinge avanti gli uomin: 
non è il miraggio dell'oro o di 
una qualsiasi altra favolosa ric
chezza. E* piuttosto la certezza 
di costruire con le proprie for
ze una vita nuova, qualcosa di 
concreto come questa Rubzovsk. 
citta di o^gi e più ancora città 
di domani, dove oggi sì vive 
molto meglio di ieri e domani 
— nessuno ne dubita — sì vìvrà 
meglio di oggi. 

GIUSCrPE WOTTA 


