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UN LIBRO PI MARCELLO VENTUROL1 

LA PATRIA DIMARMO 
Poch i libri come qucslo di 

Marcello Venturoli ( ' ) sono 
cosi piacevoli a leggere e 
cosl difficili da recens i re . 
La difficolta consis le nel 
fatto — come e s ta to gia 
osservato — d i e esso non 
appa r t i ene a ncssun « gcne-
re de t enn ina to ». E' un sag-
Rio di cr i t ica e di s toria 
de l l ' a r t e : la « pat r ia di mar-
mo » e, sotto ques t 'aspet to . il 
Vi t tor iano o P imponente 
mole sorta in piazza Vene-
zia per r i co rda re il pad re 
della Pa t r ia Vittorio Euia-
nuele II, e le sue fasi, dal-
l ' is t i tuzione della « Commis-
s ione reale » nel '78 alio 
scopr imento del m o n u m e n t o 
eques t re nel 1911, vengono 
descr i t te con amorosa cura . 
scovate nci document i d 'ar-
chiv io , r ieos t ru i le si puo di
r e in ogni pa r t i co la re . Ii* 
inol t re una na r raz ione degli 
eventi salienti della vita na-
zionale accadut i nello stesso 
p e r i o d o a l toma capi ta le e 
in Italia, collegati piu o me-
110 diret tanu' i i te alia sorte 
del m o n u m e n l o ; non stoii.i 
pol i l ica vera e p rop r i a , ma 
nemmeno — come vedremo 
— sempl icementc s tor ia del 
cos tume. K* infine, ma non 
in ul t imo luogo, una biogra-
fia dcl l ' a rehi te t to della mo
le, il conte Giuseppe Sac-
coni , venuto a Roma dalla 
p rov inc ia march ig iana , for-
tuna to v inc i tore del concor-
so definit ivo pe r il monu-
men to nell '81, e poi , pe r 20 
e p iu ann i ( lino alia soglia 
della mor le (1905), assor-
liito dalle labor iose fasi 
d 'esecuzione della sua uni-
ca e famosa opera . 

Sono dunque « t r e gcner i 
in uno », un esempio .senza 
p recedeh t i nclla nos t ra let-
t e r a tu ra saggistica e pe r cui 
qualcl ic r i fe r imento puo for-
.se solo trovar.si nel docti-
mcn ta r io filmistico dedica to 
alia r icvocazione di « a l t r i 
t empi », di cui pe ro il rac-
conto di Venturoli non con-
d iv ide ne la facilita di gu-
slo, ne la f rammentar ia ane-
dot t ica . Po iche — ed e be
ne di r lo subi to — si t ra l ta 
di un 'opera non solo di no-
tevole livello st i l ist ico, la cui 
sc r i t lu ra sco r re n i t ida e sor-
veRliata, licve cd estrosa, ma 
ancl ie e p r inc ipa lmen tc di 
un 'ope ra uni ta r ia e coercn-
te anche in quelle par t i clie 
possono semhra re , ma non 
sono , di diver t i ta divaga-
z ione . 

P e r c h c ? A me scmbra cbe 
1'oriRine di questa sua dif
ficile unita sia da cercars i 
in quelle belle pag ine auto-
bioRrafiche che Marcello 
Venturoli ha scr i t to p e r il 
Dizionario della paura, puh-
bl icato nel '51 ins ieme a 
RuRgero Z a n g r a n d i : in quel
le paRinc cioe in cui cRli 
ci dava un r i t ra t to ind imen-
t icabi le della sor te d 'un in-
tcllettualc neRli ul t imi anni 
del fascismo c nci p r imi 
a n n i della r iconquis ta ta li-
ber ta , delle sue incer tczzc e 
del suo sbigot t imento di 
fronte alle v icende d ramnia -
t i chc della s tor ia , s e m p r e in 
p r o c i n t o di decidcrs i e sem
p r e soffcrmato sull 'or lo del 
la decis ione dalla sua voca 
z ione di spc t ta torc c non 
d i protaRonista. Ora Ventu
roli e come usci to da qucl-
1'involucro o r ig ina r io e, fat
to il b i lancio della p r o p r i a 
esper ienza autobiograf i ra , c 
passa to coraRRiosamcnte a 
p ro i c t t a rnc i r isultat i sullc 
« c o s e », e Ptinita del suo 
l ih ro r i specchia si la mnllc-
pl ici ta delle sue a t t i tud in i . 
r r i t i c o d 'a r te , c r i t ico di co
s tume . c mornl is la , ma ri
specchia sopra l tu l to questo 
suo proccsso in tc r io rc di 
sv i luppo , questa sua specie 
di l iberazione dal c l ima ra-
rcfat to della le t tcra tura me-
d ian tc l 'adesionc alia storia 
c alle sue v icende rea l i . 

Vcdiamo innnnzi ttttto la 
fiRiira del conte Sacconi in-
t o r n o alia quale ruola la 
s tor ia del monumen to e la 
s tor ia piu vasta ilcll 'Italia 
post - un i t a r i a . Sembra qua
s i , a leggere il l ib ro , chc 
Venturol i ne abbia scoper to 
qua lchc d ia r io in t imo. uno 
<Ii quei d iar i o confessioni 
o memor ie chc cosl i luisco-
n o tut tora una del le fonli 
p i u preziosc pe r i nostr i 
s tud i suH'Ottoccnlo. In rcal-
ta questo d i a r io non csiste 
c il Sacconi , come Io descr i -
vc I'A., e « un ' invenz ionc ro-
manzesca » inser i ta nclFor-
d i tu ra del r accon to . « Curio-
so e p c r p l c s s o » , spc t ta torc 
della vita nazionalc dal seg-
" io pa r l amcn la re offcrtoRli 
dal Depret is e da Iui conser-
valo fino ngli albori del de-
cenn io Riolittiano, con l rad-
flittorio nei suoi atteRRia-
ment i polit ici piu impegna-
t iv i , ma lultavia cos lanlc 
s ino alFossessione nclla di* 
spera t i ss ima impres s d c ' 
m o n u m e n t o . in pc rennc lol-
ta con le sue difficolta 
l ecn iche , f inanziaric. buro-
c ra l i chc . 

Vero e chc il Sacconi (il 
Sacconi inventa to o scoper
to da Venturol i) « comprcn -
deva c non comprendeva », 
s tava dalla pa r te di Cr isp i , 
ma non r inunc iava alia sua 
vocazionc di modera to , po-
neva o recch io al suono del
le due c a m p a n e della bor-
phesia c del movimento opc-
ra io , tanto da a l l e rna rc alia 
Icttura della borghesc « Tr i -
buna » quclla del p ro lc ta r io 
« Avant i ! ». Come non r ico-
noscerc in questo s inpolarc 
personaRRio Fintel lct tualc ti-
p ico della nostra t r ad iz ionc 
accadcmica , un male costan-
tc (ma non sol tanto e lot to 
male) della nostra s tor ia cul-
turale, l 'a l t ro se stesso che 

Venturoli ci aveva cosl 
.schiettamente documenta to 
nel suo Dizionario della 
puuru ? 

Da qui dcr iva la auten-
ticita e anche la necessi ta 
della invenzione suddet ta . 
« Incer lo » e il Riudizio del 
Sacconi di fronte all ' incnl-
zare deRli nvveniment i , di-
nanzi all ' insorRcre della 
quest ione sociale e al co-
sti tuirsi del prn le tar ia to co
me classe au tonoma, come 
dinanzi alia decadenza deRli 
ideali del RisorRimento nek 
la borRhesia : ma p r o p r i o 
questa sua incerlezza pcr-
mette all'A. di eserc i ta re un 
maRRiore potere di convin-
zione, di na r r a rc i le cose 
non secondo uno schema 
preRiudiziale, ma nel loro 
farsi, <li pe rven i re a un Riu
dizio s icuro sul conl ras to di 
fondo, il con t ras to fra « op
pressor! e oppress i » che 
aniina cos tantementc la sto
r ia , anche la storia di que-
RM anni remot i . 

Certo, a lcunc delle paRi-
ne piu Rustose del l ibro so
no quelle ovc si n a r r a n o con 
Rrande lirio e r icchezza di 
sfumature Rli episodi di co
stume, in cui le sbiadi tc fo-
toRrafie deIP« I l lustrazione 
italiiina » r i acqu is tano come 
per incan to luce e colore . 
La s tor ia del cavallo scol-
pito pe r il monumen to dal-
lo scul tore verista Chiarndia , 
Rarbatissima c vivacissima 
sat i ra del posi t iv ismo ncl-
l 'ar tc , la esibizioue a Roma 
di Buffalo Dill e dei suoi 
ind ian i e cow - boys, imracr-
sa in un c l ima di orRORlio 
borRhese pe r « l ' invincibi l i ta 
della razza b ianca », la festa 
del C inquan tenar io che con
c lude il l ibro come un Rran
de fuoco p i ro tecn ico di scin-
ti l lanti t rovatc fra cui spicca 
la nostalRica c affettuosa 
r ievocazione della brecc ia di 
Porta Pia . Ma at tenti a non 
scambia rc il Riisto di Ven
turoli , anche se qualche vol-
ta la tentazione si fa i rrcsi-
stibile. con quello delle vec-
chie s tampe d'un Ottocento 
idi l l ico! 

Diet ro questa superf ic ic , 
d ie t ro la vita ufficiale, le 
feste e i monumen t i , urRe 
quclla s tor ia a cui abb iamo 
fatto cenno . E Roma capi ta
le vede i b racc ian t i offerti 
a l l ' incanto a piazza Monta-
nara , le ]irimc massicce ma-
nifestazioni deRli edi l i , il 
d r a m m a t i c o p r i m o maRRio 
' 9 1 , in cont ras to con le spc-
culazioni cdi l izic , Rli scan-
dali banca r i , il tumultuoso 
formarsi di una nuova e aR-
Rressiva borRhesia. E via via 
il q u a d r o si allarRa e si svi-
luppa fino a c o m p r e n d e r c 
senza forzature, ma con as-
soluta nattiralezza le p r ime 
imprese colonial i , i fasci si-
c i l iani , i moti del '98, il pat-
to Genti loni , la lotta fra r i -
formisti e r ivoluzionar i nel 
par t i to socialista c il sor-
Rerc del nazional ismo c le 
p r ime manifestazioni dello 
squadr i smo prefascis ta . Sen
za forzature, abb iamo det to , 
po iche Venturoli scr ivc la 
s tor ia , anche la piu impe-
Rnativa, senza mai abbando -
nare la sua posizionc, la po-
sizione dello spct ta torc che 
vive in piazza in mezzo alia 
Rente, chc ne coRlie le voci , 
le sensazioni e Rli impuls i , 
dai protaRonisti maRRiori al 
la folia anon ima , sc rvendo-
si della fiRiira del Sacconi , 
ut i l izzando la sua funzionc 
a maicut ica » cosi cau tamen-
te da inRencrarc qualche 
volla un po ' di impazienza, 
ma anche sov rapponendo ad 
cssa, ovc cio sia nccessar io , 
questa piu larRa e cord ia lc 
capaci ta di r if lessione. 

ValRano ad esempio le 
paRine efficacissime sulla 
R u c r r a russo - Riapponesc. 
sulla domenica di sanRiie a 
PictroburRO e sulla rivolta 
del l ' incroi- iatorc Pot ionkin . 
in cui la na r raz ione t rova i 
suoi acccnt i piu Rravi. So-
pravvive il Sacconi , il prota
Ronista romanzesco nelle sue 
perp lcss i la ; ma la forza di 
scn t imento chc si spr ip iona 
dalla na r raz ione c tutta del 
Venturol i . c il r is idta to d e l 

la sua ades ione aRli ideali 
del social ismo. 

E' ipiesta storia piii vasta 
esatta in oRiii par t ico lare ? 
A uno scr i t lore cosi poco 
pedante e cosl nemico della 
pedanter ia che esce da una 
luiiRa fatica di esplorazione 
di a rch iv i c di a t tenta let-
turn dei Riornali del l 'epoca, 
senza da r seRno dello sfor-
zo, immune da ORni mania 
erudi ta , non mi scMitirei di 
addeb i ta re qui <|ualche ine-
vitabile inesattez/.a (uno dei 
ra r i casi 6 la citnzimic del 
Di Rudini al posto del Di 
Robilant a p ropos i to dcl-
Pepisodio di DoRali; ma le 
paRine sul « miraRRio afri-
cano » restano fra le piu vive 
e le piu frcsche di tutt.i 
Pope ra ) . L ' impor tan te fc chc 
questo l ibro si d imost r i en-
pace di far r iv ivere con tale 
immediatez7a e acutezza di 
interessi la nostra storia na
zionalc, da far la Hualmeutc 
usci re «a l l ' ape r to », al di 
fuori delle discussioni pnra-
mente specialist iche, nei 
suoi contrast i et let t ivi , nel 
suo svolRimento r icco e dif-
ferenziato. Ed il fatto che si 
sia edificata per Rli italiani 
una Patr ia si, ma di marmo, 
ma nstratta c remota dalle 
esiRcnze delle Rrandi masse 
popolar i , « una Pa t r ia fuori 
di noi — dice Venturoli — 
da adora re come dea » scatu-
risce con evidenza asso'.uta 
dalla na r raz ione , cosl come 
risalta Paltualita del proble-
ma, la necessita di cost i tui re 
una « p a t r i a r e a l e » , la pa
t r ia di tutti chc si e mani 
festata nella Resistenza, che 
e obiett ivo di lotta del mo
vimento democra t i co da»li 
a lbori del social ismo ad 
ORRi. 

Recensendo il l ibro , Cesa-
re Zavatt ini ha sottol ineato 
« i l concre to e i v i s m o » di 
Venturoli e Paolo Alatri « la 
oriRinalita di r i ce rchc e di 
notazioni » anche nel campo 
I i ropr iamente s tor ico . Qui 
vorrei aRRiunRere soltanto 
chc si t rat ta di un l ibro che 
s ' inserisce in un momento 
ben de tenn ina to della nostra 
vita polit ica e cnl tura le , con-
t r ibuendo a por t a re chiarez-
za in un c a m p o in cui an-
cora prevale la confusione 
delle linRiie: non c nccessa
r io Rridarc le p r o p r i c con-
vinzioni democra t i chc sui 
tetti , ma basta d i r l c con la 
t ranqui l la fermezza, con la 
onesta certczza chc Ventu
roli d imost ra in questa sua 
opera dest inata a un larRo 
successo. 

ROBERTO BATTAGL1A 

47 anni faTeroico e tragico volo di Geo Chavez 

UNA TRAD1ZIONALE FESTA NELLA CAPITALE DELLA TOSCANA 

Sabato e domenica 
il XII Festival 

a 
della 

Firenze 
stampa 

Angelini, Latilla, Carla Boni e il "Duo Fasano,, alia Fortezza da Basso nello spettacolo di sabato 
Mostree "villaggi,, - Artigianato, lavoro a domicilio e piano regolatore - II comizio di Terracini 

(•) Marcello Venturoli, La Pa
tria di marmo. Nistn-Lischi. 1957. 
pagg 504. law 44. lire 2800 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 24. — Q u c s f a n -
no il « Mcsc della s tampa 
comunista > si svolge a F i -
r en / e con nn notevole an t i -
cipo al Calendar io consueto. 
Ai pr imi di o t tohre . infatti , 
si votera per il l innovo del 
Consiglio comunnle e tu t te le 
energ ie del pa i t i to dovrnnno 
impegnarsi nella campagnn 
clet torale . Percio gia si la-
vora con entusiasmo per la 
buona riuscita della ini/.ia-
tiva centra le . il Fest ival p ro -
vinciale delPt /ni td , che c 
fiiunto alia sua dodicesima 
edizione. 

II Festival iniziera ufficial-
men te sabato prossimo 27 
luglio, alia Fortezza da Bas
so. con uno spettacolo di a r te 

Scilla Gabcl la hella al l r i rr rinematOKraflra salta qnale 
hanno posato Io ssuardn i produttnri inclrsi. I-a Gahel si 
soltoporra a un'operazionc di chirurn'a plaslira al viso prr 
far sromparirp \jt sua snmiclianza con Sofia I.orrn. rhr 
la ostarola notc\olmrnlc nclla sua all i i i la rincmatografira 

varia al quale par tecipeia 
Porchestra di musica leg-
gera d i re t ta dal maestro An
gelini: can te ranno Gino La
tilla, Carla Boni e il duo 
Fasano. Domenica. duran te 
la mat t ina tn ed il pr imo po -
meriggio , funzioncranno gli 
< s tands ». i < villaggi >, le 
mos t t e : e si svi luppcra un 
movimenta to e d ivc i ten tc 
p rogramma di giochi, di gare 
sport ive, di nt t rn/ ioni varie 
Alle ore 18.30 pa r le ia il com-
pagno Umber to Terracini . 
membro della Direzione del 
PCI. Alle ore 21.30, come 
ogni anno, un g rande ballo 
popolare concludera la festa. 

La Fortezza sta gia cam-
biando aspet to: fra il ve ide 
degli alberi vengonoVsiste-
mati gli « s tands ^, sorgono 
i < villaggi > (il Villaggio dei 
ragaz/ i . il Villaggio dei con-
tadini , il Villaggio gastrono-
mico) , le < m o s t r e > (la mo-
st ra sulla vita di Antonio 
Gramsci . la mostra sui pro-
blemi del lavoro. la mostra 
sul lavoro a domicilio. la mo
stra dei prodott i tipici del -
Part igianato fiorentino. la 
mostra sulla condizione ope-
raia. la mostra della casa mo-
d e m a , la mostra sul piano 
regolatoic di Firenze. la mo
st ra sui sei anni di ammin i -
s trazione La P i r a ) . 

II Festival deve riuscire 
come c meglio degli anni 
scorsi, deve d imost rare , an -
cora una volta. le radici p ro -
fonde che il nostro par t i to 
ha messo nella ci t ta. la sua 
capacita di raccogliere in-
t o m o a so i pin larghi s trat i 
della popola7ione. Esistono 
tu t te le condi/ ioni perche 
questo sfor/o. nel qua le sono 
impognati decme e decine di 
compagni . tutti i migliori c 
piu at t ivi compagni delle sc -
zioni. coadiuvr.ti dalPufficio 
s tampa e propaganda della 
Fcdera7ione. abbia successo: 
il Festival delFUiiifri e ve 
nuto affermandosi . infatt i . di 
anno in anno, fino a d iventare 
una « trad m o n o > popolare. 
I 'na festa che r ichiama Pat-
ten7ione c d i e suscita P in te-
resse. non e Cbagerato dirlo. 
della grande maggioranza 
dei c i t tadim. anche fra co-
loro chc non condividono le 

posizioni polit iche del PCI. 
Kil e questo nn fenomeno 

interessantissimo, che r i -
chicderebbe un piu ampio 
discoiso, ove si consideri, ac -
canto al successo dei nostri 
festival, il lento, ma ormai 
iuelut tabile declino, di a l t rc 
« tradiziom >: per esempio. 
quello, s empre piu evidente . 
della * Festa del grillo > alle 
Cascine. 

E* meri to di tut t i i compa
gni aver raggiunto questi r i 
sultat i nel passato, e. al t em
po stesso, aver compreso co
me, per consolidarli . occorre 
impegnarsi ancora a fondo, 
senza r iposare sugli allort. 

Ed ecco che. quest 'anno, il 
nostro Festival presenta , r i -
spet to ai precedenti , delle 
interessanti novita. le qual i . 

certo, va r ranno ad ncciescer-
ne il successo: saranno a t -
tcnuati gli aspett i un po' 
< flcristtci » che, talvolta, for-
se, hanno eccessivamente 
pesato a de t r imento della 
quali ta, sulla quale, invece. 
ora si e voluto puutare a t -
t raveiso un 'accurata selezio-
ne delle mostre (i visitatori . 
ad esempio. potrnnno ammi-
rare, quest 'anno. il meglio 
del l 'a i t igianato fioientino): 
si eerchera di concent ra te i 
padiglioni e di d iminuire . 
ovc possibile, Pesposizione di 
foto a vantaggio delle espo-
sizioni di prodot t i ; si eer
chera, sopra t tu t to , di cen t ra -
re nlcuni problemi di fondo 
(ar t igianato, lavoro a domi

cilio, piano regolatore, ab i -
tazioni ecc.) della s t ru t tu ra 
economico-sociale fiorentina. 
i l lustrandoli a fondo nei loro 
dati essenziali e nelle loro 
prospet t ive di svi luppo. 

Si e fatto molto, insomma, 
e si e fatto bene : ed il suc 
cesso del Festival sara un 
indicc della vital i ta del no
stro par t i to , dei suoi legami 
con le masse popolari , con 
la cit ta, con la provincia; e 
sara anche la migl iore r i -
sposta alia massiccia offen-
siva ant icomunista scatenata 
contro lc forze di s inis tra dai 
giornali del padronato , dai 
circoli conservator! e dalla 
Democrnzia cris t iana. 

MARIO RONCIII 

Icri a Doinodossola c sta-
to commemorato Geo Cha
vez, I'avialorc pernviano 
clie per prima effettud la 
travcrsata delle Alpi. Cha
vez parti il 23 settcmbre 
1910 dalla cittadina di 
Briaa, in territorio sviz-
zero, e riwsci ad elevarsi a 
quote mai prima di allora 
ragniuntc da aviatori ed a 
passarc la eatcna montuo-
sa. Stava per atterrare a 
Domodossola, qttando. per 
un'improvvisa avaria il suo 
antiquato velivolo perse 
quota e si abbatte al suolo. 
Geo Chavez (il suo nome 
era Jorge ed era nuto il 13 
giugno 1883) i^enne raccol-
to e trusportato all'ospcda-
le dove mor't il 27 settcm
bre, dopo quattro giorni di 
straziante agonia. Le foto 
mostrano Geo Chavez nel
la carlinga del suo acrco, 
pochi minuti prima della 
partenza dal campo im-
provvisato di Briga, c i re-
sti del velivolo trasportati 
a Domodossola su un car-
ro trainato da un cavallo. 

Alia eclcbrar ione lionno 
par tccipato ieri pcrsomflt-
ta militari e pionieri del-
I'acronautica italiani e 
stranieri. 

UN LUTTO DEL TEATRO E DEL CINE MA FRANCES! 

E9 mor to ieri Sacha Guilry 
Fastoso rappresentante della belle « epoque », egli viveva ritirato nella sua abitazione 
parigina - CinquanVanni di successi - Le ragioni della sua grande popolarita in Francia 

PARIGI, 24 — Stamane 
alle ore 3.20 si e spento nel
la sua abi tazione di Avenue 
Elysee Rectus Pat tore com-
mediografo e regista Sacha 
Gui l ry . Aveva 72 anni . La 
inorte. dovuta a una para-
li.<i. e s ta ta preceduta da un 
lungo periodo di sofferenze 

Una mattina d'aprile del 
'55, all'indomam della pri
ma all'Operu del suo film 
€ Napoleon », Sacha Guttrg 
apr'i i quolidiani parigini. 
Se ne stava adagiato su un 
divano rerde-oro del sog-
giorno della sua dimora, piu 
simile a uno scintillante 
foyer di teatro chc a un'abi-
tazionc, dcll'Avcnuc Eluscc 
Rectus. Indossata una delle 
sue prezinsc vestaglie, di 
seta nera con phirigori 
bianchi c russi. chiusa in 
alto da una vollana di cri-
slalli di Murano: i suoi nit-
gnnli si picgarano sotto il 
peso di un enorme topazio 

Opinioni nel mondo 
LE MONDE 

Come nasce una notizia 

Q enve Philippe Ben. ;n-
viato speciale di Lc Mon

de a Varsavia. che. alcune 
ore dopo 1" annuncio della 
Tass da Mosca dei prowedi-
menti presi dal Comitato 
Centrale del PCUS nei con
front! di Malenkov. Molotov. 
Kiganovic e Scepilov. - un 
torrcnte si seatend sugli m-
fehci comspondenti stranie
ri - presenti nella capitale 
polacca 

• Londra. Pangi. New York. 
Z u n w . Stoccolma. addinttura 
Tel Aviv e Nuova Delhi, oc-
cupa\ano senza tregua le li-
nce telefoniche Perche? Per
che nci mondo intero ci s: 
imrr.ajinava che Varsavia do-
ve\a sapere qualcosa su cio 
che era aecaduto dietro le 
mura del Cremlino e che. 
dato che in Poloma non est
ate nessuna censura di stam
pa. i cornspondenti da Var-
savii avrebbero potuto fare 
delle rivclazioni sensazionali 
che la censura sovietica vie-
tava ai loro colleghi a Mosca. 

- E tuttavia quel piccolo 
gnippo di occidentali di Var
savia non aveva nulla da 

dire Nella capitale polacca 
non si era ai corrente dei 
fatti piu che in qualsiasi ca
pitate oeeid«ntale Varsavia. 
quel giorao. era p.uttosto de
sert a Gomulka era partito 
per la sua vacanza annuiie 
nei Carpazi P^recchi altn 
membn dell* Ufficio Politico 
polacco erano efualmcnte as
sent! da Varsavia E* in que-
st'atmosfera che alcyni cor
nspondenti angoseiati. non 
potendo p:u resistere alia 
pressione delle chiamate te
lefoniche. commciarono a fab-
bncare notizie sull'arresto del 
tale o del talaltro escluso di 
Mosca. cio che porto aitn 
^iomalisti a fare "rivelazio-
ni" ancora piu sensazionalr 
ad annunciare prc»ce?si ed 
esecuziDni per un prossimo 
awenire . » 

THE OBSERVER 
I razzi interptanetari tovietici 

Q i e s\-olta a Cranfleld. in 
Inghtlterra. una conferen-

za intemazionale di scien-
ziati sui razzi per la rice re a 
alle grandi altitudini e sui 
satelliti artificial!, con la par-
tecipazione di specialist bri-
tannici, americani e Suvietici. 
II corrispondente scientifico 

del londiaese Obserrcr scr.ve 
che. dalle d.ch.araz.om fatte 
dai tre raprrescnlanti so\ie-
t.c;. <• appare che quanto i 
russi stanno ficindo e dav-
vcro molto interessanie -. 

- Per t-sempio. parlano fi-
duciosamente di lanc.are sa-
teiliti artificiali nelle orbite 
polan. cioe capaci di girare 
mtorno alia terra all'incirca 
da nord a sud Questo ri-
chiede un razzo di lancio piii 
potente di quanto sia neces-
sar.o per portare un satellite 
in un'orb.ta equatonale, con 
una circolazione. cioe. da 
ovest ad est. come gli ame~ 
r.cani si propongono di fare. 
almeno per i loro primi ten
tative 

- Parlando con il signor 
Milton Rosen, che dinge il 
progetto amencano Vanguard. 
ci si rende vividamente conto 
delle difficolta tecniche da 
sormontare E" evidente che 
i primi calcoli. di quanto 
tempo ci sarebbe voluto per 
costniire un razzo di lancio 
abbastanza potente e sicuro 
e I'mtricato sistema di guida 
per portare il satellite in una 
orbita. erano troppo ottimi-
stici. I russi devono trovarsi 
di fronte proprio alle stesse 
difficolta. e prcsumibilmente 

stanno approntando un razzo 
di iancio anche p.u grande. 
o forie pro^ettano di lanciaro 
un sateli.ie piii piccolo. 

- Ancora. i russi sono stat. 
in grado di annunciare du
rante 1̂  conferenza che. du
rante TAnno Geofisico Inter-
nazionale. manderanno 125 
razzi di r.cerca fino ad alt:-
tudini di 130 miglia Alcum 
di questi razzi saranno spa-
ratt da Mirny, la base russa 
nell'Antartico. Lanciare raz
zi nelle regioni polan non 
e un eserciz.o facile: i car-
buranti ghiacciano. la con-
densazione ed il gelo possono 
rov.nare gh strumenti scien-
tifici. ed i forti venti aumen-
tano i nschi. Ma i piani russi 
sono certamente di grande 
interes'e sc.entiflco. dato che 
la natura deiratmosfera su-
penore nelle regioni polan. 
con la loro particolare atti-
vita elettnca ed aurorale. e 
stata finora sttidiata in rnodo 
molto inadeguato. 

• Uno dei delegati russi mi 
ha detto che. nel razzo di 
ricerca russo. la sezione che 
porta gli strumenti pesa cir
ca 500 libbre. Visto chc il 
razzo amencano Aerobee. per 
la ricerca alle grandi altitu-
dini (che prcsumibilmente e 

Tequivalente del r..zzo nis-
sol non porta piu di 150-200 
l.bbre d. stmmenti scienti-
fici. ;1 razzo russo deve es-
sere molto grosso. Sparame 
125 in 18 mesi. secondo il loro 
piano, e certamente uno sfor-
zo di grandi proporzioni -. 

W. Y. HERALD TRIBUNE 
Gente indaffarata 

l _ ) a Londra: - L a duchessa 
di Kent e andata l'altro 

giorno alia casa di mode 
Harry Popper per sceglicre 
il suo guardaroba autunna-
le. . E" arrivata spaccando il 
mmuto dell'appuntamento che 
aveva preso La duchessa si 
porta sempre nella borsetta 
una piccola sveglia da como-
dmo. che tira fuori e si col-
ioca davanti a?h occhi per 
essere sicura di non fare n -
tardi. (Tutta quanta la fa-
migiia reale e meticolosa-
mente precisa) Faceva fre
sco. e la duchessa indossava 
un vestito di seta bianca a 
stamp'ati neri. I suoi braccia-
letti di diamanti erano infl-
Iati sopra le lunghe maniehe 
di un sweater di cascemir 
nero._ Nel corso della sua 
sosta di 25 minuti da Popper 
ha ordinato scttc vestiti -. 

e di un verdissimo smeral-
do. 11 suo occhio si poso avi-
damentc sui colonmm che t 
critici avevano dedicato ul-
la sua /a t tca cifictridtuurii/i-
ca, c un velo di tristczzu 
scese sulle sue pupille. I 
critici pariQim lo avevano 
stroncuto con imperttnenza 
c con cattiveria. A'on gli 
avevano perdonato le licen-
ze storiche con le quali 
aveva usuto vtolenza al 
pcrsonagyio di Bonaparte, 
non gli avevano lusciato 
passare Usee le sue fantasie 
eleganti, la ripctiztonc di 
un cliche raffinatissimo ma 
ormat stucchcvole. Era il 
crollo dt un mito durato in 
Francia put di mezzo scco-
lo, la decadenza di una tra 
le piii contradditorie c bnl-
lanti intclligcnzc delle sce
ne pariyine. 

E di mito si deve pur pnr-
larc, rtcordando Sacha Gui-
try. Era nato a Pietroburgo 
il 21 febbraio 1885, da un 
attore, Luc'tcn, che egli se-
gui nelle sue peregrinaziom 
fino all'cta. di qumdici anni 
Al ritorno della famiglia in 
Francia, Sacha fu avviato 
agli studi, ma senza succes
so. Cacciato da una dozzina 
di collcgi, incapucc di os-
scrcarc la piii blanda di-
sciplina, si rtsolse a tentare 
la via del palcosccnico ncl
la compagnia del padre. 
Una sera, pero, che doveva 
recitare in un lavoro di 
Jules Lamaitrc. si prescnto 
in scena con venti minuti 
di ritardo, privo della par-
rucca. II padre lo inrcsfi 
bruscamente. Sacha non 
trovo di meglio chc tentare 
la fortuna da solo. 

Pochi anni piu tardi era 
gia dicenuto il piii bril-
lante c ammirato attore 
delle scene pariginc. Ma il 
successo di intcrpretc non 
gli bastd e, a brevissima di-
s'en^a di tempo, Irntn la 
strada del commediografo. 
11 primo lavoro fu c De-
bureau *. seguito poco dopo 
da altri che chiamavano in 
causa personaggi storiei. da 
Mozart a Pasteur. Fu ac-
cusato di superficialita. di 
irresponsabiUta. di non 
aver saputo tenerc conto 
della reale essenza dei per
sonaggi scomodati. 

Ma le platee gli decre-
tarono egualmentc il trion-
fo. 11 suo spi r i to < boit le-
vardier », da guitto di clas
se, il frivolo spumeggiarc 
dei suoi dialoghi, lc sue 

Sarlin nui l ry 

houtades coglievano il scn-
so della < belle epoque », ne 
intcrprctavano la spensie-
rata intclligenza c i mold 
difetti. 11 successo saluto i 
suoi cento lavori teatrali: 
€ Jean 111 >, c La prise de 
Berg-op-Zoom », « La pe
lerine ecossaise >, « Deux 
couvcrts », < Faisons un rc-
ve *, < Jean dc la Fon
taine >, < Jc t'aime >. « La 
jalousie >, €Dcburcau», 
< L'amour masque >, « On 
ne jouc pas pour s'amu-
ser ». « Oiafcnifx en Espa-
gnc >, * Un tour an Para-
dis ». < La fin du mondc > e 
decine di altri. Successo che 
si rinnoro quando trasferi 
nel campo cinematografico 
le sue fatiche. riuscendo a 
toccarc un pubblico assai 
piii vasto di quello chc lo 
avera applaudito in teatro. 

La sua lucida * verve > 
era tuttavia anche il suo 
limite c mai egli ruisci ad 
andare ollrc i confini della 
raffinatezza, del brio, della 
elegante battuta. mai fece 
uno sforzo consapevole di 
approfondimento. mat tn-
frcno quclla sua intclligen
za multiforme e versatile. 
ma fondamentalmcnte "?»-
pcrficiale. 

Oltre che interpretc egli, 
pero, fu uno dei piii ammi-
rati protagonisti della belle 
epoque. Incostante. passio-
nale. rivissimo, ebbe una 
esistenza sentimentale fa-
stosa. La sua rolubilitd 
(che egli spesso ammnntava 
di mistcro) lo potto pet 
cinque rolte al matrimonii. 
A 22 anni tmpnlmo. dopo 
cssersi prcscntal-y alia ce-

rimonia in pigiama, Char
lotte Lyses, una ragazzola 
piaccntc e assai capricciosa. 
Dopo undid anni divorzio c 
si uni in matrimonio con la 
piii bella donna di Parigi, 
Yvonne Printemps, eon la 
quale convisse quimlici an
ni. Stanco anche di lei, nel 
'35 si sposo con Jacqueline 
Dclubac che resistcttc tre 
anni al suo fianco. Succes-
sivamente nel '39. a 54 anni 
si ammoglio con Genevieve 
De Sereville, chc allora nc 
contava diciotto. Nel '45. 
infine. porto all'altare nella 
chicsa ortodossa di Rue Bi
zet I'attricc Lana Marconi, 
di origine rumena. 

Lc sue avventurc. i suoi 
divorzi. i suoi cani nfgani. 
la sua callczione di dipmti 
(in biblioteca conservava 
quadri di Renoir. Cezanne, 
Matisse, Picasso. Dufy. 
Rousseau e Dcrain) fecero 
di Guitry un protagonista 
delle cronache per cinquan-
t'anni. fedelc simbolo di un 
particolare periodo storico 
della Francia e t'tpico rap-
presentantc di una detcr-
minata classe dirigente. 

Proprio per questo. du
rante I'occupazionc tedcsc.i 
del suo Paese, il celeberri-
mo attore e unmo di teatro 
non s'arride del drjmma in 
cui la Francia era pr;c:pi-
tata e non si oppose all.* r:-
chieste di collaborazione 
artistica che gli renivano 
fatte. Recito. con la sua 
fatua e raffivatissima ro'i<-
bilifn. per git occupanti. in-
capace di redcrc il fondo 
del baratro. 

Dopo la Liberazione fu 
sottoposto a procedimen*--; 
di epurazione c stette in 
carcerc per sessanta giorr.i. 
riuscendo alia fine a enrcr-
sela senza denno. Era il pri
mo colpo alia sua Ov>poIn-
rita. ma egli seppe fard 
perdonare anche questo. fu
me era riuscito a farsi per
donare dai parigini i forti 
inflitti ai personaggi ston-
ci. 

Ma dorettc ben presto 
accorgersi che la belle 
epoque era ormai tramon-
tata. Ultimo facoloso attore 
di un tempo brillante, eo-
mincid a chiudetsi sempre 
piu spesso nelki sua adorata 
dimora. I cron'sti pariptni. 
dopo Vinsuccesso di « N a 
poleon > non dedicarono piii 
molto spazio alio scopp:et-
tante talentaccio di Sacha 
Guitry. 


