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DHL MIO HI m m 
20 novembre "i'd, pomcrtggio 

R o v e s c i di p i o ^ i a , il sof-
f i l to s i c h i u z z u d ' u m i d o , le 
o s s a s ' i t u l o l i s c o n o . Molte 
Kiorniitc s p e s e p e r trat tar la 
v e n d i t a d e l l a m u n t c l l i n u d i 
v o l p e , c o n g e n i e d i e v o r -
rehl ie d a r i u c n c t r o p p o p o c o . 
Otfgi l io v c n d u l o per 3.11) l i re 
r e s e i n p l a r c d c H T / i s s e di 
J o i c e in f r a n c e s e . Ma tutti 
r i p e t o n o f i l e in q n e s t o m o -
i n e n t o c o n v i e n c rca l i z zar il 
p in p o s s i h i l e il d e n a r o li-
q u i d o , p e r a v e r pui t a n t o da 
a c q u i s t a r v i v e r i , n e l l ' a s c c s a 
. spaventosa de i l o r o prez/ . i , 
a l ia v i» i l i a de l to la le af (a-
i n a i n e n l o de l la c i t ta . Tutt i si 
m e t t o n o a c o m l i i n a r c a f far i . 
da» l i ar l i s l i a l le pri i ie ipc .sse 
( e e ne s o n o a n c o r a ? In p o -
i-lii m e s i , c o m e il loro t e m p o 
si e Tatlo r e n i o l o ! ) . K fiat 
tanto »li Al lea l i , c i n e jdi 
Ai i fdn-Amcr icau i , m m rie-
s c o n o ad a v a n z a r e se n o n 
a m i l l i m e t r i (>iii ne l l ' l ta l ia 
M e r i d i o n a l e , a causa a n c l i e 
del m a l l e i n p o . Si i u c o m i n c i a 
a te inere d i e n o n a r r i v i n o 
a Hoina n e p p u r e per Nata le . . . 

-7 novembrc "/.'»', nuillitut 
Dal <<al>inelto ilel Min i s te -

ro de l la Cultura mi l i a u u o 
Ic lc fnnato per s a p e r e se sa-
rei d i s p o s t a a trasfcr irni i in 
Alta Ital ia. II' la d o m a n d a 
d i e da q u a l c l i c s c l t i m a n a si 
r i v o l « e n o n s o l o ai r i inzio-
niiri de i vari Minis ter ! , ma 
a v a r i e p e r s o n a l i t a de l c e t o 
in te l l e l l t i a l e , e d a p p r i m a 
ipiasi tutti si s o n o rif i t i tat i . 
p o i . a l l e t la t i da l l e p r o p o s t e 
s p e t l a c o l o s e (^raudi s l i p c n -
d i , s o g g i n r n i psigati ne i 
p r i m i a lherg l i i , e c c . vee.) e 
s p i n l i da i b i s o g n i f a m i l i a r ! , 
n io l l i l i a n n o a d e r i t o ( e s t a n -
n o p a r l e u d o in a u l o f u r g o n i , 
p o i r h e i treui son tutti s o -
s p e s i p e r i guas l i c o n t i n u i 
p r o v o c a t i s i d l e l i n e e dai 
n o m h a r d a m c u t i ) . Mo r i s p o -
s t o , s e c c a i n e n t e , d i e n o n mi 
Irovo in g r a d o di inuovern i i 
p e r Ie m i e c o m l i z i o u i di sa
lute . 

Sent 

\i' i n o r l o s tano t t e , m e n l r e 
l o r n a v a dai t ea l ro o v e a v e v a 
r e c i t a t o ne l l ' . l / /»cn/o dei I'o-
vevi, I t cna to ( ' ia lente . I n v e -
s l i t o neH'oscur i la da tin 
at l tocarro . e statu n c c i s o di 
c o l p o . D i c e il g i o r n a l e d i e 
Ie u l l i ine p a r o l e da lui p r o -
n u n c i a t e sul p a i c n s c c u i c o 
s o n o s t a l e : « S a p e t e ? I / a t t o -
re e m o r t o », p a r o l e c o n le 
ipial i si d i i i t d e il m h a b i l e 
d r a m m a di ( iork i . P o v c r o 
C i a l c n l e , a n c o r a g i o v i n e . I*~n 
lui d i e i n t e r p r c t d il m i o 
Eiidiinioiie, nel 1 !l!i I a T o r i 
n o e poi ne l 1!)1M ;i Hoina , 
c o n T a t i a n a P a v l o v a , due 
s e r e s o l t a n t o . Kgli era a l lora 
ai p r i m o r d i del la sua c a r -
r i e r a , q u a s i s c o n o s c i u l o , 
p o c o p i n d i e v e n t e n n e . l*na 
not tc , a C r e m o n a , a v e v a let-
to l ' in tero l a v o r o ad alta 
v o c e , c o n i n t e l l i g c n t c c a d e n 
za, d i n a n / i al ia P a v l o v a c 
a inc . K al ia f ine , m e n t r c la 
P a v l o v a s i i m p e g n a v a a r a p -
p r e s c n t a r e il m i o p i c c o l o 
p o c m a e a i n t e r p r e t a r e il 
p e r s o n a g g i o di D i a n a , Cia-
lei i te a v e v a r i p e t u t o , un po* 
p e r la i ide , un p o ' t r a s o g n a t o 
( era n o l l e a l ta . d o p o n o n s o 
p i n q u a l e rec i ta al t ea tro 
de l la p i c c o l a c i l i a ) , r u l t i m a 
Trasc d i Etidimione: « Ch' io 
ti r i m a u g a neg l i o c c h i c o 
m e mi s c o r g e s t i la p r i m a 
.sera!.. . ». 

Kra fra tc l lo di Fausta 
T e r u i d i e c o n o b b i q u a l c l i c 
a n n o p i u tardi , al l . ago di 
B r a i e s , c d i e g ia a m m i r a v o 
p e r la v i g o r o s a p e r s o n a l i t a 
di s c r i t t r i c c . Ora F a u s t a c 
in F.gitlo, c o n il m a r i t o 
e b r e o c la f ig l iuo la , c n o n 
notra c e r t o r i l o r n a r e in 
Italia p r i m a de l la f ine de l la 
gucrra e p r i m a de l la v i t t o -
ria deg l i A l l ea l i . S a p r a la 
not i z ia de l la m o r l c di Kcna-
lo dal la I t a d i o . o p p u r c c h i 
sa q u a n d o ? A v c v o c h i e s t o 
di lei al frate l lo r u l t i m a 
vol ta d i e gl i pnr la i , u n r a p i -
d i s s i m o i n c o n l r o p e r s t r a d a . 
il l u g l i o s c o r s o . Ma a n c l i e 
eg l i n o n s a p e v a n o t i z i e di 

Fausta da m o l t o t e m p o . Tutt i 
s e p a r a t i , s t a c c a l i , per q u e -
s l o in fa ine m a s s a c r o de l 
i i ioudo. , . • 

"2'J novembre "i'3, pomcrtggio 
A s s i s l i t o s l a m a n c ai fuue -

rali di H e u a l o ( a a l c i i t c . La 
c l i i e sa era g r e m i t a , a l l ' in -
g r e s s o si faceva a s p i n t o n i , 
c o m e per a c q u i s t a r c un l>i-
g l i e l t o a tea tro , un g i o r n o 
di s p e l l a c o l o e c c e z i o n a l e : 
infatt i la fol ia era in gran 
parte c o s t i t u i l a di g e n t e c u -
r iosa di v e d e r da v i c i n o 
molt i ass i d e l l o s c l i e r m o 
((' . ialente in quest i u l t i ini 
a n n i a v e v a m o l t o l a v o r a t o 
ne l c i n e m a ) . V'erano p e r o 
a n c l i e g i o v a n i t l onne d i e la-
g r i m a v a n o , e i mig l i or i fra 
i c o m p a g i i i deH'attore m o r t o . 
T o f a i i o , P i l o t t o , qua lc l i c al-
Iro, c o n una s i n c e r a tr i s l ez -
/ a sul vo l to , d u r a n t e tutla 
r i i i l e r n i i u a h i l e f u n z i o n e re-
l ig iosa . A v c v o a c c a n l o a m e 
Olga H., d i e m'ha r a c c o n -
ta lo d'aver us s i s t i to aH'ull i -
ma rec i ta di ( ' ia lente , l'altra 
sera , e d 'es sere a i lda la a 
c o m p l i i i i e u t a r s i d u r a n t e un 
i n l e r v a l l o e d 'aver lo Irovato 
f e l i ce , f e l i ce del s u c c e s s o 
( i iare d i e fosse la sua nii-
g l i o r e intei p r e l a z i o n e , ipie-
s t ' i i l t ima) . I-,' du iup ie m o r t o 
in p i e n e / z a di vita , q u e s t o 
potra un j ioco c o n s o l a r e sua 
s o r d i d q u a i i d o lo sapra . 

II c a m i o n d i e I'lia i n v e -
s l i l o nel la n o l l e e u c c i s o di 
c o l p o , era t e d e s c o . 

.'{ (liccmbrc "ill. sera 

Call Ingles i a v a n z a u o v e r s o 
( 'hiet i e P e s c a r a , ma fra 
enorn i i d i f f i c o l l a . Si duh i ta 
d i e p o s s a n o g i u n g e r e a 
Hoina, per Nata le . Le c o n i u -
n i c a z i o n i f ra l tanto d i v e n t a -
n o semi)re p i u a r d u e . 

P i o v c .supra le t ego le . N o n 
s o c o m e mi torna alia me i i t e 
la nottc d i e passa i in car -
c e r e , i p i i n d i c i o s e d i e i a n n i 
fa. « Al c a n t o del la p i o g g i a 
— poi scr i s s i — ogn i p r i g i o -
n iera fiirse d o r m i v a , e o g n i 
d o l o r e »... ("era s la to l'at-
t e n l a t o di Z a n i h o n i a Mus
s o l i n i , e un gran v e n t o di 
p e r s e c u z i o n e v e r s o c l i iuncpie 
fos se s o s p e t t a l o di a u t i f a s c i -
s ino , e c h i , c o m e m e , a v e s s e 
f i rmato il m a n i f e s t o C.roce... 
F r o s e r e n a , quc l la n o l l e , n o n 
s o f f r i v o , so la , s l a c c a l a dal la 
v i ta , in pace . . . « Cosi f or se 
in una r i s u r r e z i o n e c o n f i -
d e r o —- q u a n d o inorla g ia -
c e r o — a f ior di terra o in 
rondo al m a r e ? ». 

SIBII.I.A AI.KRAMO 

U n a f'i$» nrsi isiniistra 
e la erisi delle sinistra 

~ . « 

La situazwne della "nouvelle gauche,, francese e una testimonianza di Temps Modevnes 
11 falfimenio di Mendes-France - MoHet, tristhsimo Macbeth - Una grande speranza 

(Dal nostro corrispondente) I'isolamento, met a piegata a 
far la politica ilelle destre. PAH1G1, novembre . 

« L'abttmlhw alia dispera-
zione — dice un personayyio 
della P e s t e di Camus — e 
peygiore della disperazione 
stessa *. Da due anni u niienta 
parte, piii eke la dispcrazwnc 
pura e sempliee e labitudine 
alia disperazione, il gusto, 
quasi, a p r o l a n * latroce sen-
sazione di « irrimediubdmen-
tc perduto », vhe ha yuadu-
ynato terreno nei euori e nel-
le intelliyenze fraucesi. I'ri-
ma di tutto nei e u o r i : d m o 
r e , si dice, e una prerogatiua 
dei giovani, la sede degli 
entusiasmi e delle speranze. 
Ma le yenerazioni del '3<\ e 
del "A7 che lianno compiuto 
la loro « educa.ione senti-
mentale » in Algeria si sono 
abituute alia disperazione co
me ei si abitua al fttmo o al 
cuffc. F.ppoi I'nitclligenza: yli 
intellettuali avevano ripnsto 
tutte le loro speranze nella 
rinascitu delle sinistre c ave
vano cereato di riavvicinurc 
gli orli della lacerazione che 
divide icomunisti dai social-
democratic!. L'ondata d'avre-
nimenti dell'ottobre 1056 ha 
spezzato il filo delle loro idee. 
Si pud forse comprendere 
qualcuno di loro ma in ncs-
sun caso si pud dire che ub-
hiano ra<iioue: soprattutto 
quando, nello scon forto. col-
piseono indifJerentemente a 
destra e a sinistra. 

Scrivendo sidle prospective 
delle forze e dei grui>pi non 
comunisti. Sartre riconosce-

Se cade piu in basso, said il 
fascismo. Se si rialza. se rie-
sce a superare le sue contrad 
dizioni interne, la Francia vi-
era. 

Spcrare e gia (pialcosa. an 
che se la speranza e molto 
menu consistente del ruolo 
eflicace e positivo sostenulo 
da Sartre fino all'anno scorso. 
Ma la sinistra intcllettuale, 
la *nonvclle gauche, la cor-
rente « illumnmta • del radi-
calismo. sono arrivate a que
sto punto: un immenso disgu
st o per i sociuldcmocratK'i. 
una vena trusparcntc di anti-
comnnismo e un toriente di 
lacrime snlla • ayoniu del'.-
sinistre •. 

/ \ / / a line nesce diilicile di-
stinyuere le lacrime vere da 
quelle di yliecriuu. Ma il pro 
btcmu non e qui. sebbene ci 
riesca diilicile cupire come si 
potsa umure qitnleosu e limi-
tarsi a guardarla morirc. 
Imputare ai comunisti la re-
sponsabilitd del crollo di fini
te speranze — com'e nell'abi-
tudinc di una parte di que-
sta « gauche » intcllettuale — 
non solo e sbaoliato ma e 
puerile e opportunistico. Or-
riameute nessnn partita, ncs-
suna forza politica sfugyc 
all'errore. e sono s i cunn i i cn -
te i purtiti di movimento. 
i purtiti ' rivoJuzionari a 
correre i rischi magyiori. Al 
contrario. il male dclla sini
stra intcllettuale. sociable-
mocratica e boryhese (e del 
la Francia) non risiede nei 

va che la loro allcunza senza I suoi movimeuti ma nclle sue 
il Partito Comunista siynifica 
una eomlanmi all'inipotenza. 
Mlearsi contra il Partita co

munista — aggiungeva — 
vuol dire, aprire la porta al 
fascismo. La unica soluzianc 
surehbe 1'unitd con esso. 

Purtroppo la sua politica. sc-
condo Sartre, impedirebbe 
questa unitu. E tuttavia Vul-
tima sveranza — concfndei;u 
lo scrittore — risiede oygi 
in questa sinistra rotta, pa-
ralizzata, nieta afjondata nel-

I due Sputnik festeggiano il quarantesimo compleanno 

del potere soviet ico (Disegno di Canova) 

crisi di immobilismo di frou
te ai comunisti: in una pa-
rola. sta ncH'nnticomunismo. 
cosciente e incoscieute. di 
una parte dello schicramento 
progresststa francese. 

Vero puradosso 
In un numcro del 1054 di 

Temps Modernes ho trovato 
questa lucida testimonianza 
sulla vita politica francese 
nel dopoguerra: « La nostra 
vita politica, da sette anni 
riposa sti una convenzionc: la 
I'inesistenza del Partito co
munista. Invano cinque mi-
lioni di elcttori mandano alia 
Camera i loro deputati. Ap-
pena vi mettono picde, qual
cuno li spinge nel vuoto. II 
risultato di questo gioco e 
paradossale. In un paese dove 
la sinistra, se fosse unita, sa-
rebbc una forza dcterminan-
te, si succedono i govcrni piu 
rcazionari che m a t si siano 
visti al potere negli ultimi 
vent'anni. La conscguenza e 
altrettanlo chiara: isolati dal
la nazione, prigionicri di ef-
fimere maggioranzc, ostili a 
ogni progresso sociale ma 
nelVimpossibilita di imporrc 
al paese una politica troppo 
contraria alle sue aspirazioni, 
questi govcrni scelgono Vim-
mobilismo e finiscono per 
capitolare davanti agli arve-
nimenti. In breve, la crisi 
della sinistra si identifica con 
la crisi dclla politica fran
cese ». 

Questa situazione e diven-
tata ancor pin paradossale a 
partire dai 1054, fino a toe-
care i limiti delVassurdo po
litico con la crisi ancora in 
corso nonostante la provviso-
ria soluzione che ha avutn in 
questi giorni. Se si ecceltnn 
no infatti lc felici parentcsi 
del 'Frontc Popolarc* c del
la Rcsistenza, che permisero 
una temporanca egemonia 
del poletariato nel momento 
in cut il fascismo dilagava 
in Europa, mai come in que
sti ultimi trc anni la Fran-

( iuv Mnllt-t 

ciii e statu sul punto di rin-
novarst politieamente e mo-
ralmentc, di aprirsi a una 
concreta e posit iva espe-
rienza di sinistra. Eppure, 
ne Mcndes-France, ne Mollet. 
ue Hourgi's-Maunourij, tutti 
uomini accrcdituti alia sini
stra, hanno sapulo o volnto 
coyliere I'invilo. 

Si dird che non e possihile 
far parayoni tra la situazio
ne del '36 o del '13 e quelbt 
attuale. II che e esatto. Ma a 
ncssuno dei tie presidenti 
del consiglio si chiedeva una 
ricsumuziouc dei « fronti » 
o dei « t'ouiifaff » leyitti alle 
particolaritu storiche del lo
ro tempo e solo nel caso <li 
Mendes, forse. la sinistra ha 
potato nutrire. per alcnni 
mesi. una grande illnsione. 
Quanta a Mallet, questa tri-
stissimo Macbeth dclla * ?/<IK-
che francaisc » ha uensn tut
te le sveranze nel yusria. 

L'esperienza di sinistra, 
conccpibile allora e ancor oy-
yi possibile, doveva racco-
yliere, nel momenta in cui 
csistcrano tutte Ie condizioni 
per farlo, quelle forze riva-
luzionaric e. no, proletaric e 
borghesi. che in una deter-
minutu situazione si schiera-
no per il progresso contra la 
rcazione, per la cultura con-
tro I'oscurantismo, per la li-
bertd contra la tirannia co-
loniale. Se qttesta possibilitd 
e andata perduta losi devc 
al fatto che s'e roluto. nel 
caso Mendes France, tentar-
la senza i comunisti e, nel 
caso Mollet. c o n t r o di loro. 

Nel 1054 lc forze, i partiti. 
i gruppi e le correnti di sini
stra hanno trorato finalmen-
te una piattafarma camnne 
o. meglio, hanno accettato 
uno dei tcmi palitici che da 
tre anni crano alia base dcl
la vigorosa azione del Par
tita comunista francese: la 
pace in ludocina. Battuta sul 
terreno militare. traralta dn 
un paia di clamorosi scan-
dali fmanziari c politici. isa-
lata in una Francia in rival-
ta contro la gnerra. la grande 
borghesia calonialista si riti-
ra pravvisoriamente dietro le 
quinte per permcttere Vesnr-
rienza mendesista. 11 vnpdlo 
di llerriat ha il vento in pop 
pa ma non vuol tradire la 
settennale convenzionc: go-
vernerd. anchr lui. senza te
ller canto dei roti coxmnisti. 
Questa ^riorrn nrcyiwlizinlr, 
pero. non uli imoedisce di 
trovarsi id fmnco dei comuni-
«'» nella firinn della nace di 
Gincvra. nella stipidnzion" 
del prima trattato liberate 
col garrriio tnnisinn e nelln 
memarahile battnglia vazio-

nale contro la CED: in una 
parola, Mcndes-France uprc 
alia Francia la prospettiva di 
una politica di intelligcntc 
conservazione che non pud 
non trovare Vuppoggio di tut-
ta la sinistra francese. Nel-
I'antunno del '54 Mendes 
gode di una popolaritd senza 
precedenti nel Paese e all'c-
stero. Ma e a questo p u n t o 
che falliscc la sua missione. 
. 'bieor oyyi gli slorici fretto-
losi accusuno i comunisti di 
non aver sapulo vedcre, al di 
Id dei limiti rigidamente 
classisti, la portata della po 
litica mendesista 

Mi sembra che si dimenti-
china due fatti: prima di tut
to che Mcndes-France, presa 
di mini dai conservatori del 
sua partita, condannato a 
morte dai colonialismo. aditi-
to dai clcricali. fuiisce per 
considerate episadicaniente la 
sua politica liberate e per 
ricsiiniarc lo spirita eed i s ta . 
In sccoudo luayo che il due 
novembre seoppia la gucrra 
d'Algeria e il « del lino » ra
dicate non ha il eoraqgio o 
la forza di opporsi alia re-
prcssione. Nel momenta in 
cui 1'iiomo politico doveva 
osure ih grande discorso di 
revisione dei rappnrti esi-
stenti fra la Francia e le sue 
colonic — <piel dis-corso c'»«* 
i comunisti prapanevano I'm 
dai 1016 c che ancor ogni 
pud castituire una dei ])iinti 
d'incontra di tutte le fane 
demacratiche — le esigeire 
e all interessi di ehisse lo 
spingono su un'arbita falsa. 

Un ptirlilo vecchio 
1 fatti successivi conferma-

no che Mendes ha cupito trop
po tardi in quale direzione 
dovera e patera svtlttppurc 
la sua azione. Invano, negli 
anni seyucnti, il sueeessarc 
di llerriat ha cereato dt ri-
guudugnurc il terreno per
duto alleandosi ai sociable-
mocrutici e tentando di mo
di ficare la strutturu del sua 
partito con I'appoggio dei 
giovani « giac.obini »: t radi to 
da Mollet prima e dai « qi-
rondini » di Morice piu tardi. 
c stato ridatto al silenzio e 
s'e vista sfuggirc a destra 
tpiasi tutto il gruppo parla-
men tare. 

Indubbinmente, nelle ele-
zioni legislative del 2 gen-
naia 1056 e'e una ripresa del 
mendesismo. II programma 
delle sinistre, anchc se sepa-

Prossimamente 

500.000 
in Algeria: 
la nazione 
di flomani 
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(ani eelebri nella storia e nella leggenda 
Animali che si sacrificano per la scienza - Fedelta r/i Argo - Un virtuoso delta pantotnina - Mcslieri diversi 

Latka. la ca^netta ffcjuirr.e- p-r l.'i ?c;e::z.'i. per iJ p r o - | Domeitic.'imerite noi lo cdu- ]d i Hou?h»i. incroc:r«ndo :1 mo-1 del '48. ;• P.irigi. c.inta'o fij; 
c».-i!t.'t*'» drtll*' cron^hc-

-.pazi.«Ic. puo mori:,.r?i o c i i l r . e l u l ' . m . :i >«crifirr.r.-i Her-1 nozion . nridcstranriolo e l l c pic-j Terra I'lifficiale. ..bbaio. come j ido!:.tr;ro dn cjuci p;.!rio:i 
- - • ' : f n . n c j isTr;. comp.io i.:i \ o - i c o l e co£C. ad uboidire. a non!i:.v;»s.-.:o. c ?ub;io .<=i cotto IniMnnno. so;*<> In R^st.'iiir.-.zionc.. tori 

se che ha a p e n o lo v.e ..1 volo jtre?<o N'on s."«ra ne I a prima |chK.mo. qjit-sVamico. con miile j tojcaio co! quale si rocava ajpoeU. 
' I 

Taposlrofe del srar.rie Cuvier:! 
- II cane e la conquisla p:ii no- j iiimi olsporcar la ca>; :.o:i baiza-
tcvole. piu perfe:?a, piii ut i ie lrpezzo una lor.r.a per> no con- , re sulla uer.:e. a r.on correre 
che i'uomo abbia c o m p h r o ' :ro la crudelta dclla mu~eruo!a.| dietro le auto ed i r..zaz7i. per 

M I ('•"' cniijcl; nar,r; 
V 

alle lacrime. c.irneriere. po-
l'ora del 

naria. Laika ha fa::o da avan-
cuardia agli a>tronau:i avve-
nire. 

Primo compagr.o dell 'uomo. 
sin dai pnmordi . il cane e sta!o 
battistrada alia scoperta di 
questo nostro mondo. passo die-

, tro pa?50. ed ha coronato talc 
sua missione pioncristica h n -
ser.do da mascotxe ai grar.di 
esploratori: a Livingstone. 
Staniev. A n ' i n d ' e n . Hurnbo 

ti di ricerca rr.ed;ca s: fa .ar-
qhissimo uso di ar.:mal:. cani 
compresi. Soltanto r.eI'.'I?titu*o 
nazionaie d. sani t j . a Be"h;eda. 
nel Maryland <USA>. si imrr.o-
lano bon ottocentomila anima
li l'anno. a parte Cli e^pc^:-
menti su miriadi di insetti. ecc 
Pure, anehe :n questo campo. 
che poi e sullo stesso piano di 
ricerca pura. La:ka ha : suo:. 

>ldt. IP'"" anonimi. e r.on rr.eno bra*, I 
non I colleshi Grnn'tlrv. p---r eserripio Ma'teucci. Massan "per n 

c.tare i Colombo, i Vespucci*. | il cane p-.store ai qu..:e i m«- -
e. per rientrare ne'.i.i ros tra ,d:c . appi;c.ror.o. cor CM'O U* 
materia spaziale. ai prim: ae- !I ice . la prima va.vola in pla-
ronauti (come lesc iamo neljst ica del cuore ' e spenmento 
Ciornale aeTOStaltco. edito da '•'» cui riuscila permeitc ogai di 
Motta. r.el 1784>: ed arche a ta-1 saKare tentc viteV E Mickey. 
luni trasvolator; come N'obiie. j"'n pointer tedesco a pelo cor-
De Pinedo: ad aviatori come I to. i cu: f e m o n \e:-.nero so-
Baracca. Ferrar.n. Asei'.o B i - h - i ' u i t i con due asticciole di 
<oenerebbe r;<:crivere VHistoi- t itamo <cib p<?rmette oaqi di 
re dt-s chi-ms cetebres di A F M-''r recupo-arc l'uso decli arti 
.T Frevii le. cdita a Parigi ne l^P^c ia iminte a: vec.-hi. che al-
I7;>t>. tanti ma. sor.o i record jtrimenti. per la frattura del fe-
battuti da questo amabih b c - , ^ o r e . pomamo. sarebbero con 
stiole in ocni campo 

Si puo spiegare dunque !a 
levata di scudi delle societa ci-
nofile. compresa la rostra ehe 
conta ben settantacinque sezio-
ni provinciali e sovrintende a 
ciroa oltre un milione di cani. 

Laika, replichiamo. s' immo-

dannat: ad una ienta agonia). 
- S e m b r a che la natura abbia 

dato i. cane alPuomo per sua 
difesa e suo p:ecere. Senz'al-
tro di tutti gli animali & il piu 
fedcle; il mighore amico che 
pos<« avere - . sentenzia Vol 
taire. 

v.rtuos.smi. 
La - S o c i e t a contro il malco-

verno delle bestie - . di Mona
co di Baviera. nel 1848 pubbli-
co un manuale per l'umano 
trattamento dei cani. intramez-
zando le :stniz:oni con storiel-
le edificanti e filastrocche come 
quest:.: 

It reltm r c r te o.ilvta 
D'tra. d'<jTT,r>r. rfi ti>crnc-

Turn cheli jonm ei ripil.i. 
Tcci *'<il'egra e gerr.e. 
Vrrra «"i:I urn.i a pi(7r:(;*rfi 
Fi'io oltrc rr.orte ar.cnr 

Argo attt-se per ver.t'anni il 
ntorno d: I'iisse e mori sco-
dinzolandoitli festoso attorno 
appena quel giramondo rimise 
piede in casa: Delta, dopo aver 
salvato per tre volte i! padro
ne. mori bruciato dalla lava, ad 
Ercolano. per fare scudo col 
suo eorpo al piccolo Severino. 
che tanto amava 

E che dire di Ettorc? Que
sto terrier, lasciato. per un con-
trattempo. sui moli del porto 
di Vancouver (Columbia) da! 
capitano Mante. nel dicembre 
del 1922, riusci. fiutando cuar-
dando curiosando. ad azzeccare 
il mercantile che doveva far la 
stessa rotta per il Giappone; 
sicche quando giur.se nel porto 

prod^zze del piccolo barbone 
Zipp:co. i! quale eseeuiva vere 
e proprie pantomime davanti 
all'-.mperatore Vespasiano 2 i p -
pico fingeva di aver ingerito 
un pane a w e l e n a t o . simulava 
tutti gli spasimi e conforci-
menti che provoca una intossi-
cazione grave ed infine. di col
po. arzillo. si rizzava sulle zam-
pe e faceva nverenza agli spet-
tatori. che gli gettavano allora 

cariche. In Etiopia. in un vit-
laggio. fu innalzato al rango 
di re un car.e. che con la lin
gua carezzevo.e o con i Iatrati. 
approvava o disapprovava i piu 
importar.ti affari di Stato Ch« 
dire, ci fu un re di Svezie. 
Olaus. il quale, sog^iogata l i 
Xorv-egia. la fece govern ire 
dai suo car.e. che chiamo Sw-
ntnp / Al'^ssar.dro il (Irandf 
fu COM ..ffi:tto dal!a morte del 

delle ciambeli ine La cagnetta j .-un cane prediietto. che fondo 
Zcmtrc. nferiscono Ie c r o n a - j ; n suo onore una ci't? e sii 
che. r idr \a I'n minuscolo Hi - ,ded ico d-'. tempii Si s.t oh-1 

spaniel King Charles. Roron. eJi ant.chi egizi adoravano il 
della famosissima cortigiana 
Ninon de Lenclos sedeva a ta-
vola. borbottando quar.do la 
sua centenaria padrona faceva 
cenno di elzare il gom.to <i\l Laika e come un'eroma del 
vino le era proibito dai me-1 progresso. Diamante, rama'o 
d:ci>. Giunti al - d e s s e r t - , a l - jcane di Newton, involontari'i-
lora Roton aveva carta b ian-jmente fu ca':-a di xin d.^rn'r-v 
ca. passeggiava per la tavola ' pure nel campo della scien/a. 

Lasciato solo, neilo studio del 
grande filosofo. rovescio il lu-
me e cosi fece bmciare i ma-
r.o?cr;tti che compendiavano ;1 
pensiero di dieci anni. - Ah. 
Diamante, tu non sai :1 dar.no 
che mi hai fatto! -, diccva N e w 
ton. disperato. 

RICCARDO MARIAN! 

rate, e quasi identico: pace in 
Algeria, riforme sociali, dife
sa degli interessi nazionali. 11 
risultato e clamoroso: 150 de
putati ai comunisti c progres
sist i, 175 ai socialist!, ai radi-
cali e (dl'Unione dclla Rcsi
stenza che hanno « bloccata » 
nel • Frontc Hepitbblicano » 
ispirato da Mendes - Fiance. 
Le sini.stre, in Parlamcnto e 
nel paese. hanno la maggia-
ranza assaluta. II 30 gennaio 
Mallet r prestdente del con-
siglio, Mendes rice-prc.sidcntc 
e i comunisti ofjrono il loro 
appoggio a questo govcrno 
che palarizza tutte le speran
ze dclla nazione. II 6 febbraia 
una mamfestazione fascisla di 
maudila violenza accoglie 
Mallei ad Atgeri: il - profes-
sore d'Arras >. che contava di 
governnre senza impegnarsi 
ne a yhii'tra ne a destra, dc-
re sceglicre. Ricntra a Pa-
rigi. spedisre l.arnste * a do-
mnrc i coloni ». chiede c at-
ticne i ]><>!rri speriah (ml va
in dei comunisti I • per com-
battere i/ fascismo • : ma. di 
colpo, liquida Mcndes-France 
e si nccordn con i conscrra-

rnare e fu raccolto tra Ie brac-j:r.i l . i itro ^ ocav.i a domino"; Da quel memento la Fran 
c:a del padror.e. commos.-o fir.olEmilc. un Trrranova. face\a ri.i rin r riqer'ala nll'indictro net 

-guat tero . crner i ere . _ po-'ir.o. tempo- VAlgeria, come nei 

riva con gli avvenimenti di 
Ungheria. Mollet ha attacca-
to VEgitto e, per distrarre la 
opinione pubblica dalla nuo-
va impresa colonialc, fa leva 
sul lurbamento provocato 
dalla rivolta ungheresc per 
rovesciare sui comunisti una 
campagna di inaudita violen
za: i fascisti non ehiedona di 
meglio e il nave di novem
bre incendiano la sede del 
Comitato Ccntrale del P.C.F., 
uttaccuna r i l iunan i l c int'iitrc 
I'organo utliciale della social-
democrazia, Le Populaire, 
chiede upcrtamentc lo scio-
glimento del Partito comuni
sta francese. Quando Mallet 
crolla la sinistra e in pezzi, 
I'economia francese in ravi-
mi. la gucrra m pieua svi-
hippo. 

Se si considera I'unttcomu-
nismo di Mallet e quello. di-
ciamo, teorica, ilella socutl-
demoerazm. si redid che si 
traitu di due atteygiamenti 
nettamente diversi. In seno 
al movimento operaio la po-
lemiea fra marxismo e revi-
sionisnia nan e di icri sol
tanto e (fiicsta non ha impe-
litto ai due partiti, quando 
I'interesse del paese c dei la-
roratori la chiedeva, di tro
vare un (iccordo piu a meno 
provrisario, pin o meno epi-
.sodicn. inn xcHiprc frntiiiosa 

Comunisti c socialist!, so
prattutto oyoi che la pace in 
Algeria, le latte rirendicati-
re, la difesa delle istituzio-
ni rcpuhblicnne farniscano 
(dtrettnute condizioni di in-
tesa, votrebbera riprendere 
un dialono interratta dai 
' colpo del sei fchhraio » e 
riprovorla a tutta la sinistra 

L'anticomunismo di Mollet. 
che e l'anticomunismo dei 
I radi tar i, gioca contra que
sta ripresa. Non dimentichcrd 
mat Guy Mallet, came I'lia vi
sta la nottc fra il 28 e il 20 
ottabre, accaldato, picgato 
verso i conservatori a chic-
ilere il voto che non sarebbe 
veiiuta, i puyni chinsi sulla 
mussiccia balaustrata della 
tribnna parlamcnlare: « Noi 
socialdcmocratici — gridava 
— neghiamo ai comunisti il 
diritto di avcre un peso nella 
vita politica del Paese ». 

Affi Mallet non e il Parti
to. Mollet sard sempre meno, 
forse. il Partito. Dopo il suo 
secondo fallimcnto, dopo i 
grandi scioperi di attohrc, 
dopo le proposte di collubo-
raziane avanzate dai comu
nisti a tutta la sinistra fran
cese, pur nella confusionc e 
nella saomenta di questo tcr-
rihilc 1057, la rerita riprende 
la sua strada: in tre giorni 
L'Exprcss, France Observa-
t e u r . i portavoce del mende
sismo e della » nouvellc gau
che » intcllettuale si sono ac-
carti che. al di la dclla loro 
sterile disperazione. * e'e. a 

I raler esscre onesti. nel Par
lamcnto e net paese, una 
maggioranza di sinistra e che 
di auesta maggioranza i ra-
mmiisti sono una parte fon-
(bnnentale ». 

E' un linguaggio che non 
canosccvamo pin da quando 
la bufera di mi anna fa ave
va paralizzato i cuori e le 
intelligcnzc. Non che il * THOF-
lettisma » sia vinto. E' trop
po presto per dirla. Ma non 
c- mai troppo presto per nu
trire una grande speranza. 

Al'C.rSTO PANTAI.DI 

RIVISTA 
DELLE RIV1STE 

"Rinascita,, sul 40* d'Ottobre 
TL ttiuitero specials di Rinasrila (si Inula di un volume 

di 220 pnginc, n 300 lire) e drdicato a quurunln anni 
di rivoluzioiie saciidista ed e qimti uno schema di Uoria 
dcll'lJRSS. Esso c Inicciaia con una cum piirt'uolare che 
consenw id leltore ituliano di uttiitgcre a un matcriale d'infor-
mnzione e di dociimvnliisionc ricchisiimo (e. per alcimi mpelti 
rtiro p prezimo); mil non ci sembra questo il merilo piirtico-
lure della ricerca sloriopmfun e delta vluttoriizimip poliluu 
lonteiiulmi. CiYi che ctinillerizzu iptcsto sforzo e collegn Vunn 
ull'iillro lu teiitimi di suiu:i rctlazionnlj del fawicalo e il fullo 
che I'littctizioiif i> cnsinnlcinenlc pnrlntn su alcuni n nodi » 
slorici e ii/e«/<»j;»Yi del cammino dei qfiiirunt'unni di sncialismo 
in URSS%e nel mondo. 

HiiKiM'itu /id volulo, insomnia, su un nnmo di jirande serielu 
slot ingrain a e impeguo teorico, rispondere ml unit serie di 
domande che slmmo idlu bn\e di un dilnitlito Kcnerale, dni 
termini spesso tittuidi<*imi. Si parte. iiijttUi did pawita pin 
lontimo (Com'i'ra In Russia zuri\ln? I.a sun nrretrnlezza eto-
iiDinira qxudi riflewj /ui/iliYi r saciuli Hrcrii? Come e percliii 
sorse dn quel terreno il pid potenle dei movitnenti ricaluzia-
niiri, il piu prepiinito gruppo dirinente e In piu iifsiiuerritn 
iinmiiuiirdin openiiti?I per lorcnre fill nllri tcmi decisivi: il 
torso dcllu rivoluzioiie dn demiuriitivo-borplie^e a socialism 
tecco uii'iillrn domnndn su cui »/»r\wi \'impciiiiti (incite OJIRI Id 
ipn'Tclle idenlogicn: quale fu lu dimimiiti delle I7IMM\ did leh-
hiiiin idl'oitolne, e pcrclw i bol\t eiiclij furaito I'unicn lorzn 
politica < apace di piendere e iminleiirre il potere? >, lo itabdi-
i)i(7i/(i delle liifi dcllu societi'i un III/IWII negli anni eroivi del 
(i comuiiismn di gucrra >>. deU'agfirewione imp'-riulistn. dclla 
A171. hid ecco qui giungere ullre due fondamentidi quesl'ioni: 
la prima: il rapporto tra le ma<>\e e il partito, tra il partito 
e il moiimetito sindnc(dc; la setonda: la leoria e la pratita 
dcllu i o\truzione sociali^a in un .'»/<> paese. Poi uncorn gli 
ullri due tcmi slorici che MM/IIIHVUIIH la piu originate cluho-
iiizinnc dcll'cspcrienza \uvieliia: i piiin't ipiinqucnnnli e I'ul-
Icunza lia openu e (onlndini ucll'eciuiomia socialista (ca*n 
signified rimpostazione del printo piano, come si condit''\c. 
hi loita contro i ktdal.}. 

Nello siiluppo e iiell'articolazione di questi priddenti is 
coitteiitita circa meld del volume. II rc\la allargn lo sguardo 
(d panorama inlernuzioniile, ai rupporti tra I'URSS e il movi
mento operaio dei vari Pnesi (uno dei saggi piu impegnativi c 
dedirato (ilia <' Rtvoluzlone d'Ottohrc e il movimento operaio 
italiaiio »), allu lotta contro racccrclti(>incntu capilaliitico e in 
di/ciii della pace, alle ballaglie ilell'Esercito Ro\*o fino ulhl 
tonquista di Iterlmo. Sinche si giullgc alle queslioni die sono 
ornini quelle del MirinlMiio li-leina moiiiliiile: /<• vicende delta 
polilicd c\tcra sovietica ncH'nltinnt dcceitnio. la via delln 
liherazioiie dc, papoli coloniali. le praspcltive. del A'X Coil-
grewo del PCI S. lo sluncio della democrazia socialista r la 
miM/rii di una rivoluzioiie cnlturidv cite nel qiiarantennio si « 
accompiignntti n quclla politica. I'rnmmisti ai saggi che rosti* 
tuiscono I'os-'alura del tolnnie sono i r'uordi pcrsonali di 
militunli comunisti (Dozza, Santltia, Scoccimarro, Cerreii, 
D'Onofrio, Colombi), due note poleniiche di l.ongo e di 
Pajeltn e un dacimiento mcniarinlislico di grande cnrtositii, 

• coslituilo did diario dclla segrelnrin di Lenin die rirostrttisce. 
gli ultimi mesi dt viln dell'urlcficc della rivoluzioiie. 

Itnstn que-to stmimario a comprendere come sia inipossiliile 
riferirc su una materia cos't instil. Ci liniiliamo qui a riferirti 
alcuni iippnnti die vengono sitggerili did modo conic i colla
borator!, aulori del volume, lianno risposto alle domanda pid 
interessiuili cui ncceiinavamo. II suggio die npre il volume a 
'•sitmiitit In Russia prcrivolnzitmnria, ad csempio, nan dn sol
tanto un ipiiiilro della sun arretralczza, delle cariitleristidtc 
liurocralico-milititri dello Stato russo. tun suffrnga validnmcnle 
la test di Lenin secondo cui, ciononostante. « le. forze e le 
forme fondantenlali deU'eronomiii sociale. in Russia sono idea-
tidtc a quelle, esistenti in qualsiasi paese capitalistico n, cosic-
clie Vapprodo della ilittatura del proletariato non vi apparc 
conic un itfro sforzo volontaristico, ma come lo sbocco nam-
rale di una rivoluzioiie sociale modernn. Di grande. attualitd 
e. inoltre, resume del dibaltito accesosi tra 1 holsccvicli't rtissi 
dai 1'tlK al I't'lll sul tenia del « cnntrollo operaio ». e piu 
anipianienie, sulln posizione e funzione dei sindacnti nel gio-
tnne Stato sovietico. i\e emerge. In giustezzn della posizione di 
Lenin che conlrnstavn sin la tc.si di Trotzki (per il quale la 
statizznzione dei sindnrati dovevn essere nient'nltro die la 
loro trasforiiiazioite in nrgnn't ausiliari dell'appnrato stntale, 
soggetti dalValtro a una direzione bnrocratica) sin quclla degli 
anarco-sindacidisti cite miravano alia «gest ionc direlta o del-
I'econontin e dello Stato dn parte dei contitnti di fabbrica. 

i\on meno argomentatc sono la trattazione della lotta con-
dottn, sul piano teorico, contra la test delln « rivoluzioiie per
manent!' » c U cnsntnpolitisma trotkistn (opportunamente si 
ricorda qui un giudizin acutissimn di Granisci), c quel la die 
csamina le pfricolase dejarmaziani burocratiche del socialismn. 
Gia Lenin riconosce.va die lo Slato tiscito dalla gtterra civile 
era » uno Stalo operaio con una devinzione bnrocratica n, e 
propria per questo, cansigliava di dirigere razione contro gli 
ecce--i del buroi ratismn, nta senza scostarsi dnU'operare nel-
I'umliito del partita e dei suoi arganismi, 

p. s. 

Vie Nuove c II Contemporaneo 
I I - r l t im:nul i Pie A I I O I C . n r | nunirrn dedirato al i 'Oltobrr, 

lia in lcn i - tato una scric i l i per.-on.ilili r t i l tnral i c politiclie 
ilaliant; «• lia offrrto 1111 qnadro a^ai vivo del modo come la 
rul l t ir . i ( I t imxri i l i ra italiana. altravcrro lc voci d i lellerali, 
*ricnzi;it i, e r r i l i r i , vnle e piudira lo sviluppo di quarant'anni 
di Sfiri.ili-tiio. Con parlirolarc romniozione si le^ce la d i r l i i j -
rarimie di (MU'cppr Di \ it|iiri<i. Anrltc i l Contempomnt o 
l i j dr i l i ratn un numcro aH'Ollolirc, mollo hello. Sejnaliamo, 
Ira ?lj altri c l i - r r i l i i i l i Anlonov-O*?iciiko. Hlok. E;>enin. 
Kl irrnl iurp, I.unariar-ki. Muj. iko\-ki c Tiklionov c lc note 
»il| It-.itro e i l r i i i r i i i j -o i ic l i ro . 

comnloito comunista, 1'impc-
rialismo araho e la penctra-
zione amerienna. II naziona-
lismo delln Francia bo rg l i r ^c 
risfodera tutte le sue con-
sunlr bnndiere r dietro que
sto paravento Mollet nascon-
de gli orrori delle torture. 
la rep'cssmnc soictaia. Vim-
bnraoliamento della stainva 
democratica. il fascismo di 
lagante. 

Quanto al partito socialde-
mocratico, che raccoglie sol-

cane sotto >i nomc di Anub<; ' tanlo jj 14r; rfc, voti o p r r o j . 
I.,i fortuna dei cam. nella s - o- _ t _ , , . . ._ _- . . 

ria e nella vita, e stata quanto 
mai var:a e straordinari.i Se 

inchir.andosi ai vari commen-
sali. ed alia fine, dopo aver 
sboccor.cellato qua e la. face
va due o tre piroette di mi-
nuetto 

Mimi. valletti (vi sono persi-
no i cani girarrosto). che cosa 
non hanno fatto queste best:o-
le? Barricade, un cane pasto-
re, partecipd aila nvoluzionc 

che ha perduto ogni sostanza 
rivoluzionaria c che « reelu-
ta t suoi quadri nella bnro-
crazia statalc. particolarmcn-
te sensibile alle pressioni go
vernance » (cifre c giudizi 
sono di Andre Philip, cspul-
so dai diretiivo per esscrsi 
opposto alia politica di Mol
let). questo partito inrecchia-
to non trova di meglio che 
ubbidire e. rinrendere coi co
munisti I'antica lotta fratri-
cida. 

Ma il momento cruciate or-
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