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1L ROMANZO CHE HA VINTO IL PREMIO GONCOURT 
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''LA Dl 
Legge di vita net Mezzo-

fiiorno ccrfaiiieiite e -data per 
lunghi secoli la p r e p o l e n z a ; 
e in part i ' lo e tu t tora . Pre
polenza di feudatar i e (li 
« a r r cuda tu r i », di vcsrovl e 
di puhbl ic i ufiiciali , ili vice-
re e di b r igan t i . Inl ine (ti 
agryr i . (Jiicst'tillima e ora in 
dec l ino , ma un 'a l t ra emerge . 
In una societa i cui tcssiiti 
m o d e r n i sono fragili c la lot-
la pe r l'c.sislcn/a oll're hen 
poclie a l te rna t ive , la rete elie 
i c ler ical i vi vanno disten-
d e n d o e pin d i e aJIrovc pe-
r ieo losa . In poclii luoghi . 
d 'a l t ra par te , come nel 
Slid, e possibi le sapcrc d i e 
Tiz io « e persona di Caio » 
c S e m p r o n i o « c persona di 
'J'izio ». in questo inodo si 
d d e r m i u a n o tut tora gerar-
cliie segretc e nmcr ta . 

In epoca feudale le ser-
vitii dovnte dai suddi t i si 
d i i a n i a v a n o a pres taz ioni », c 
]o stesso ter inine ha indiea-
to d o p o l ' l ' n i l a (piei lun-
ghiss imi clenclii di rcgal ic , 
d i e i con tad in i dovevano ai 
])adroni , lion escltiso l 'ob-
bligo per le loro d o n n e di 
lava rne la h i a n d i e r i a , o al-
ir i ana loghi . Se sono cadnte 
in disuso e appa iono ormai 
come eeee / iouc , il ineri to e 
delle lolte popolar i di que-
.sto dopogue r r a . Allora iuvc-
ce e rano tante coine le vori 
della vita. Davide YVinspea-
10, nella sua Stort'u degli aim-
si feudali pubbl ica ta in Na-
poli il 1811, ne conipi la tin 
cata logo d i e occtipa nella 
ope ra sessanlnl to pagine . All
elic here a una fonte o por-
ta re la zappa e r ano « facol-
ta » per le (piali si doveva 
una pres laz ione . Prcs taz ionc 
era a n d i e lo jus focmiitartiui. 
m e d i o nolo come jus pvinuie 
noctis; e qua lehe Irnecia se 
ne poteva l i o v a r e , di fatlo 
.se non di d i r i t to , s ino all'til-
l ima gucr ra en t ro le niassic-
ce nuira di qua lehe palazzo 
h a r o n a l c . Inl ine, cos l i tucndo 
h a r o u i e br igant i due ter
min i eor re la t iv i nella socie
ta mer id iona le , essi non niiin-
c a v a n o di r iva leggiare p u r 
in (piesto eauipo e i secon-
di r a p i n a v a n o , se I 'occasio-
ne si oH'riva, ins ieme con d i 
al t r i heni auche (pielli delle 
v i r tu fcimiiiiiili. Nel Mczzo-
g io rno queste sono s tor ie di 
ier i e 1111 osserva lore s t rnnie-
r o , t r o v a n d o n e le vesligia 
a n e o r a fresehc, po l r ebhe r i -
tene re d i e s iano di oggi. 

K' il caso aecadu to a Ro
ger Vail land, au to re di La 
lot (« La legge » cd i tore Gal-
l i m a r d , P a r i g i ) , ron ianzo 
a m b i c n l a t o in Puglia ai no-
.slri g io rn i , in im paese del 
Gargano . « La Ioi », la legge, 
s a r ebbe quella della r c c i p r o -
ca a p p a r t e n e n z a , queU'essere 
c i a scuno persona deH'al t ro. 
Come nel giuoco del « torco» 
n della « passatella », dove 
e 'e un p a d r o n e c un solto-
p a d r o n c , d i e dec idono clii 
eleve e clii non deve be re il 
v i n o , c p a d r o n i si c a sor te , 
c o m e d i r e q u i n d i quas i a 
t u r n o , oggi n me d o m a n i a 
te . egual inentc 1'inlera vita 
m e r i d i o n a l e sa rebbe infor-
mata a (piesto p r i n c i p i o di 
r h i fa la legge c di clii la 
sub i sce . 

• 
Delle var ie nozioni r a r -

colte sul nos l ro Me/./.ogior-
110, quel le pe ro d i e p in sem-
brai io averc inf iammato il 
Vai l land sono le ul t imo cui 
.si c accenna to , re la t ive alio 
jus primac iwrtis e pin in 
genera le ai r a p p o r t i t ra i 
due sessi , d i e anc i re s s i a 
quel p r i n c i p i o si i sp i re reb-
be ro s ino alia raftinatcz/.a 
es t rcma d i e sa rebbe tra 110-
m o e donna q u d l a di farse-
la, la legge, nello stesso 1110-
meii to e r e c i p r o c a m e u t e . 

Si po t r ebbe r i c o r d a r c Vi-
ta l i ano Hrancat i c la sua mi-
sura nel n a r r a r e le ambiz io-
ni c lc delusioni sessuali dei 
giovani s ic i l i an i . Ma sareb
be un csetnpio Iontano. II 
fenomeno nella fantasia del 
Vai l land assume p ropo rz io -
n i " g igantesche . Don (lesa-
r e , d i e nel ron ianzo e il d i -
.secndente feudale, coglie a 
i n t c r e generaz ioni di d o n n e 
.sue dipciuk-nt i i fiori deile 
v i r tu , c q u a n d o gli umor i \ e 
lo sp ingono coglie ancl ie 
qiielli delle sue n ipol i c pa-
rcn l i povcrc . Matteo Hrig.111-
le , d i e nel paese r app re sen -
la a p p u n l o la b r igan te r i a . 
p ra l i ca come MIO spor t p re -
feri to il v io len tarc verg in i . 
D' intesa con lui , il locale 
c o m m i s s a r i o di puhh l ica si-
ciircz7a si dedica alle m o d i 
dei no tab i l i , ncssuna delle 
qual i gli sfugge. T o n i o , uomo 
di tiduci.i di don Ccsarc . t ra-
s r o r r e il sun l e m p o nel l ' in-
s i d i a r e la cognata , poco piu 
d i e adolescen le , ambi ta a 
sua volta da don Ccsarc , da 
Matteo Hrig.inle e da P i p p o . 
c a p o della gang.i dei « gu.i-
gl ioni ». 

I let lori ci scus ino la cru-
dezata dei I f rmin i , ma c un 
rif lesso appena di quella del 
r o m a n z o . C'c una sola sce-
11.1 di « massa » cd c quan
do Mat teo Rrit:antc mima 
se stesso nelPatto d d l e sue 
prodezze e r o t i r b e c la foll.i 
a l l o r n o , p r c sumib i lmen te di 
b racc i an t i e con t ad in i , nc 
r ipe t e i g o t i , I i d a n d o s d -
vaggiamente c inxas.i da una 
sor ta di d ion i s iaco furore . 
C.'e. un pcrsonaggio d ivcrso . 
c v c r o ; il b r acc i an t e comu-
nis ta , d i e non bara l ta la sua 
fede polifica con xm passa-
p o r l o . Ma sta nel r a c c o n l o 
come un pescc fuor d*ac(pia. 

II paese invece con t inua 
a v ivere tul to i m m e r s o nella 
sua legge, jn ques to giuoco 
quasi spass iona to di r e c i p r o -
ci a s se rv iment i , d i e di vol
ta i a vol ta si i n c e n t r a in un 

fatto sessuale; e il tu t to , an
clie se in abit i c o n t e m p o r a -
nei, a eeade come se il tem
po in questi luoglii fosse fer-
1110 da secoli e i persoiiaggi 
vivessero tutti seeoi ido lc ra-
dici della loro s to r ia . 1 cet i 
i lominanti e inte l le t tual i , 
r appreseu ta t i da don ('esa-
re, a p p a i o n o a n d i e u m a n i -
s!i. r.Klicali, laici e masson i . 
Ouando don ("esare m u o r e , 
egli resp inge ogni confor to 
rel igioso. Manca lut tavia un 
prete e l 'assenza, in una vi-
ceuda d i e sembra volere nl-
l ineare quasi s imbol i eamente 
tutti , nessuiio escluso, i p ro-
tagonist i della societa mer i 
d ionale , desta qua lehe duli-
bio. I 'n simile m o n d o , difat-
li, po t rebbe compors i sol-
tanlo sotlo l ' a spersor io . Le 
cose, invece, a n d i e nel Me/.-
/ og io rno , s tanno oggi diver* 
samente . 

• 
V. tul tavia il ron ianzo lia 

una sua certa uni la , un suo 
r i tmo s t r iuga to e v ivace , i 
persoiiaggi una loro p laus i -
bile real la . Se cio a c c a d e , 
malgrado tanle s inodatezze e 
inverosimigl iai ize, il p e r d u -
a uos t ro pa r e r e non e nel 
\ i r t i ios i smo deH'autore ma 
nella felicita della in luiz io-
ne. d i e e ra . e resta al I'omlo. 
di avere a d o p e r a t o conic 
ch iave jier c o i n p r e n d e r e ( 
n a r r a r e il Slid quella legge 
del p iu forte e c o m e essa 
abbia potn to pe r inea re di 
se un ' i n l e ra societa e ]>er-
sino i r a p p o r t i t ra i sessi . 
Sol tanto p a r l e n d o da qu i . 
da questa « dei iuncia », si 
puo eompre i ide re come il 
Vailland abbia ootu to t ro \ l i 
re in (piesto Slid ma te r i a 
per il suo m o n d o mora le e 
intel lel luale, jn cui r iv ivo-
110 t u o d d l i t radi / . ional i e 
classici della l e l te ra lura 
france.se, ma inadegua to , ci 
sembra . a e o m p r e i i d e r e lc 
dimension*! iiuove in cui la 
storia eolloca oggi gli ind i -
vidui ancl ie nelle societa ar
ret ra te . 

Quella d i e sa r ebbe slala 
a i ispicabi le e, c o i n u u q u e , 
una maggiore in isura . L'ati-
tore lia condot to le sue inda-
gini , o l t re d i e sul pos lo . all
elic sui testi . ma si d i r e b b e 
d i e (piesti a b b i a n o p re so il 
sopravven to s i iU'osserva/ io-
ne d i re t t a . d i e tra gli uni e 
I'allra vi sia sovrappos i / . ione 
e non fusione. Pesa , in un 
raccon lo d i e ce rca la p ro 
pria mora l i t a nella sua s p r e -
g iud ica lez /a , un d i e di li-
bresco . Forse il Vai l land ha 
dato poco t empo alia nie-
mor ia . 

Sono liniiti va l id i a nos t ro 
pa r e r e ancl ie se si volesse 

c o n s i d e r a r e ques to Mezzo-
g i o r n o e <picsta Puglia come 
un ideate a inb ien te e pae-
saggio, al di fuori di ogni 
r i s c o n t r o con la rea l la . Si 
pensi a ce r ta l e t te ra tura 
a m e r i c a n a , a m b i e n t a t a nel-
r . \ n i e r i e a spec i a lmen te del 
Sud, d i e e r iusc i la a di la ta-
re in immagin i a l luc ina te e 
in se c o m p i u t e aspet t i eselu-
si vi della socie ta di quel 
paese . La con t i nua impl ica-
zione s tor ica sociale e poli-
l ica, in cui il Vail land si di-
ba t te , senza pero r i solver la 
in t e rmin i di veri ta poet ica , 
gli i m p e d i s c e invece di con-
seguire (piesto a p p r o d o e 
quel lo d i e sa rebbe pu lu to 
essere un forte l ibro resta 
cosi cou t ina to in una sorta 
di amb igu i t a , dove il r a p p o r -
lo con il rea le , le a m b i / i o n i 
e le r i c e r e b e si bi lauciai io 
con r i u d e c i s i o n e dei risiil-
ta t i . I 

Di (pii il d iba t t i to , al (pia-
le La Ioi incvi lab i ln ien te ej 
des t ina to a d a r luogo, d i e 1 
in F r a n c ia e gia ape r to e sul! 
cui esilo un peso r i levanle i 
non puo 11011 a w r c lu t tav ia ' 
il r i co i iosc imento delle in-, 
dubb ie doti dello s c r i l t o r e | 

i consac ra to o r ora dal Pre- ; 
jmio ( toneot i r t . Se nella de-i 
U c r i / i o n e di questa sua <• leg-i 
Jge» Vail land sembra obbe- 1 

d i r e n io ra lmen te a una cer ta 
ipiale i sp i raz ioue s tendl ial ia-
11a. la fresclie/za e il piglio 
della sua tecniea na r r a t i va 
fanno pensa re a H e m i n g w a y . 
Due punt i di r i fe r in ien to , co-
uiuiKpie, d i e impegi iano a un 
a t ten lo g i u d i / i o . 

L 'ep i sod io ha una sua col-
locazione nella s tor ia delle 
le t tere i t a l i ane , pu r se esso 
si s i tua (piesla volta fuori 
dei cou t iu i . Non e la p r i m a 
volta d i e la doleii te e a m a r a 
rea l la del Sud d ' l la l ia si of-
fre come occas ione alia eser-
c i l az ione di un iugegno lette-
r a r i o . Le o p e r e d i e liaiiuo 
res is t i to sono state pe ro 
ipielle d i e lianiio saputo co-
gl icre di quel m o n d o la ve
ri ta piu p ro fonda e iu t ima . 
Vail land (piesto rist i l lato non 
lo ba ragg iun lo . Pecca to , per
du* a lui 11011 niancai io la ca
paci ty e, c o m e si e de l lo . 
le i n t u i z i o n i ; e ncpp i i r e il 
coragg io . II suo sembra un 
l e m p e r a m e n l o generoso , d i e 
non lenie lo sbarag l io e il 
r i s d i i o degli e r r o r i . Pensia-
1110 d i e i suoi j iersonaggi di 
Pugl ia , d i e a p p a r t e n g o n o , 
c o m e egli s tesso r ipe tu la -
m e n t e d i c e , a un ' an t i ch i s s i -
imi c ivi l la , d e b b a n o e h i e d e r -
gli un .secondo a p p u n t a -
n icn to . 

NINO SANSONE 

Q SCUOL.il PUBBL.ICA, SCUOÎ A P i l l VAT A, SCUOL.il DKI Plt-ETI J 

Sotto bandiera pontificia 
la « priorita » dei pr'wati si identiUca per il Vaticano nel primato dell'educazione ecclesiastka — Vombra clericale sulla scuola 
elementare — Come si parla della Resistenza — La funzione di « organo costituz'wnale » dell'insegnamento, affidata alio Stato 

* Ci vogliono denari per 
costruirc la scuola della de-
mocrazia italiana >, scrisse 
Antonio Banli il 25 aprile 
1956, in un articolo ehe co-
stituisce il piu alto testa-
mento morale di un grande 
maestro. Sono i denari a 
costituire la premessa di 
ogni riforma ma e il ea-
rat tere demoeratieo e nazio-
nale della scuola ehe deve 
ollrirne l ' ispira/ione e il 
nutr imento. 

U Papa ha aflerniato, co
me e noto, ehe 1'intervento 
statale e legittimo soltanto 
allorehe 1'iniziativa privata 
e impotente a soddisfare i 
bisogni generali ; ehe, in 
ogni easo. va sottolineata la 
priorita della scuola privata 
Ma quale scuola p m a t a de
ve r ivendicare tale priorita, 
tale primato? Non v'e 0111-
bra di dubbin, al propositi), 
sul pensiero deli 'autorita ee-
clesiastica (lia neU'eiiciclica 
papalc Dtnni lllius Maa;-,lri 
del 19.U) si ricordava ehe 
« i principi cristiaiu dauno 
alia Cliiesa e alia famiglia 
il primato neU'atto edueativo 
e scolastieo, lasciando alio 
Stato una funzione netta-
mente suppletiva ». K aiieo
ra di reeente , mons Del-
I'Acqua sottoserisse, in qua
nta di Sostituto, la lettera 
pontificia alia XXVIII Setti-
niaiia sociale in cui si diceva 
la stessa cosa: « Lo Stato ha 
il dovere di rispettare, in 
materia di educa/ionc i di 
ritti prcm/euf i (!) della fa
miglia e della Cliiesa e dev-
quindi tutelare le intrapre.se 
di queste due istituzioni in 
fatto di scuola »-

La scuola privata priori-
taria. sarebbe da noi nien-
t 'altro ehe la scuola del pri
mato ecclesiastico, la scuo
la dei pret i . Difendere la 
scuola statale e, (luuque, an-
zitutto difendere la libert.i 
della scuola dalla sua com* 
pleta clericaliz/azione. Non 
si t ra t ta di un « monopolio » 
d i e oggi non csiste: si trat
ta di assicurare quella tun 
zione ehe giustamente Piero 
Calamandrci deliniva co^ti 
tuzionale della scuola pub 
bliea: la forma/ioiie di una 
cla.sse dirigente; quella fun
zione norniativa, di scuola 
di tutt i , « struniento di e 
guad ianza civica, di rispet-
to di tut te le fedi e tutte le 
opinioni ». A questa strccua. 
ogni diseorso sulla paiitd 
delle seuole private deve 
essere condi/ioiiato (come 
richicdeva il proyetto di 
logge Hanli ehe da t ic anni 
a t tende di essere diseus-n in 
Senato) alia caran/ia di re 
(piisiti minimi di seiteta. di 
organi/zazione, alia pantii 
di doveri (dal trat tamento 
riservato ai professori al ri 
spetto dei principi demo 
crat ic i) . « Lo Stato — os 
servava appunto Piero Ca-
lamandrei . pai iaudo delle 
seuole private — le deve 
sorvegliare. le deve tenere 
nei loro limiti. e deve riu-
scire a fare m e d i o di loro *. 

Florilegio pauroso 
Potremnio r i tornare su 

quanto s'e nndato preceden 
temente esponendo: soprat 
tut to sul concetto ehe la 
istruzione e un servi/io sta 

I'osto r/ic occupuno lr tittcrsc 
till'istriizionr. ( Vfdia caltolulti 

tinziaitt prr lit .s/irvi tli^limU'i 
in tlollnri per o^m tibttitiiir) 
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tale, d i e ha il compito di 
rilasciare titoli di studio, e 
ehe non puo demandarlo ad 
altri (i quali, s'e visto quan
to scarse garanzie di serie-
ta e di giustizia olTrano: 
non a caso, la proposta 
Marchesi d'uii'incliiesta sulle 
seuole private e stata boc-
ciata dalla maggioranza d .c 
nel 1948). Ma restiamo pure 
alia funzione cduvativa della 
scuola, lasciando da parte 
quella tiiudicatricc. Hisogna 
afTerinare alto c forte ehe 
la elericaliz/a/ione della 
scuola abbasserebbe proton-
dainente quella fun/ioue, 
ci r iporterebbe al livello ar-
re t ra to e oscurantista della 
Spagna e del Portogallo (due 
cainpioni della scuola pri-
\ a t a ! ) . Purt roppo non dob 
biamo lavorare neppiue sol
tanto di ipotesi: ci sono «_*ia 
nella istru/ione eleinentare. 
eosi come e oi'i'i impartita. 
aleiini fenouiem proceupanti 
a direi ehe cosa diverrebbe 
domani la scuola intera 
nelle mani della Cliiesa 
Nelle • eleuientari » roilen-
siva clericale ha rai 'i 'uiuto 
1111 grr.do neppiue sospeita 
to da chi non ne segue la 
vita quotidiana. non sfoulia 
i libri di lettura, non imarda 
i quaderni dei bambini. Si 
sentono i frutti di una le\a 
di insegnanti d i e escono or-
mai nella inisura del *.tl)^5r; 
dagli istituti mads t ra l i ec 
clesiastici. K si scute sopra 
tut to il peso di tillta la pros-
sione della Cliiesa sulla so 
cieta. sulle faniiglie (dalla 
paiTocclua aU'A/ione Cat 
tolica). I lettori potrebbero. 
essi stessi, sulla base della 
esperien/a dei loro tiuli crea 
re un florilegio imprc.s.sio 
nante. Nei primi giorni di 
scuola, mio nipote. ehe fa 
la seconda elementare. non 
ha imparato ehe preghiore: 
a San Francesco, a San Mar
tini). ecc Ora, in dicembre, 
e'e una diihittictt ilcllc ri 
corrciicc religiose ehe « eo 
pre » tutto il nies.*. Ma non 
c aneora codesto 1'aspetto 
piu sintomatico (per quanto 
si tenda ovuiKiue a valicare 
il confine tra insegnamonto 
della rd ig iono c pratica del 
ctilto a trasformare Paula in 
una sacrestia). II fatto si c 
ehe in questi libri di lettu 
ra, in questo lezioni il bam
bino apprende sulla vita 
soltanto una serie di con-

LE ALLEGRE CRCWACI-IE DELL1 AVANSPKTTACOLO ANTEGUERRA 

Sulle piste delle etirovune 
del vecchio vurielu ce Romu 

AH'epoca delle 4 ,sciantose", dei macchietlisti e del " t ip t a p " - Un rcgistro reca i nomi degli ar-
tisti passati per il Cine-teatro Arenula - Da Bambi a Fabrizi , Rascel, Dappor lo , Elena Giusti 

">4£;pfcj£ &^ H u S e r e no, , 
,-« /.irif.i-.-i 'TiOr.i'1'inwHft l,"."« 

-V- .^. ."V. la B e i n e /. R01 

P r i n c e U m b e r t o . 

« i 

.SoHO I'-' IS del 13 novem-
brc. K' mnrt-K qualehe ora 
la. qim<: ottuaarnann. al Po-
Uc'niico. Alfredo Bambi- I 
n'ornn!'. del porneriggio pi« 
c j d i n o c -n luno' i i ncc ro 'op i . 
ncordando la sirr.patica fi-
gura di qucsVi arar.de mac-
chicttista. indunenticabilc 
xnterpretc d 'Er fnttaccio Al

alia be l le ep- 'qiic del tarieia.'di Cesare Molhca, (dtro aim-
e tutt'Ta drrcttore. I co di Bni'ibi. 

< Son passati tutti per ?o' At^erennuo dare un'oc-

I'iui. rcpistraudo il sun « n - | 
7'icro (8-11 anosto 1935), 
s t rni iurMcii fc no t i i : < Buona, 
ma brutta. Discrctu suc-
cesso >. 

Che fine arra fatto questa 
venerc nnrdien dalle < stel-
lanti ciiflia *'.' K Ratmldi. d 
* virtuoso della bieieletta *'.'\ 
E Fulas. t d trapezista che\[^u,} 

scherza eon la marte *•'.' E 
Galluud. * leiinilibristu fol-
le >? Come hanno chiuso in 
bellezzu la htro ramanza-cn 
vita le < FciantoFp », lc dive 
mondtali del trapezio, lc fan-
tasiste < vamp », i cawpintr. 
del t i p - t a p . gli tllusioni>ti. 
ucrithati. munini-rana, eo-
niici-j>ar<»distt . i j ' r n u d i bal-
lerini dell'nvanspettacoln? 
Dove finnlmcntc hanno tro~ 
vato patria le t r oupe cosmn-

:po l i t e Ho.'ixlmoff, lirusiloff. 
. Ol impia , Z m g a n di lusso. 

Lucciolc della n b a l t a . T u t t o 
pe r voi c .-undi. inanpntatc 
a dnecento lire al iporno'.' 
Le steVe r i tl'vi del piccolo 
vanetd. Katiuska. Ethel e 
Mario. EfUj c Ilofima. Wal-
kofi. il clacehett'.sta? 

l.eawamo nella ruhricn: 
•f fr.- 'u-, attraz'onc di torza. 
4 ypttcu'.hre 1935. cento 'r,-t 

Tanti arlisti, di quelli -.- ru-
brtcati *. erano ai funerali 
del p ' o c r o Bambi. put <> me-
•JO fortunati o famosi di lui: 
I'tihrizi. Xino Taranto. 'Aura 
Prima. Hmnolo Balzani. Dap-
porto. Caiiipiintni. (Jiu.<ti. Ol
id1. Mnnijio, Xtuo Sim. Ma
ria Cum pi. Alfredo liaiiuyii 

imi ldfore) . C u c ' i i it 

no anehe Toto, Cheeeo Du
rante. ma (jiic.sft non sono 
pui.-utt per t 'Arenn la . 

I'ua rubrica. ulcune let
tere. nn pueeo di fotnaraf'c: 
quanto ri'M'ii di fpiel p i c c o l o ' 
fumosn mondo dell' avail-', 
spettaeolo. Queste foto. que
ste note, (/ucsfc carte resta-
no. duiupte. e il vivo rieordo 
della voce, della battuta, del
lo ske tch , della macchietta. 
di fiuant'. qui <f/r.-\renula o 
in provincm. ebbern la Ven
tura di ridere, eon quc5l ' ( 
artnti. 

Vorremmo rivivere. p far' 
rivirere (sjiecrc at tjmvani).] 
quelle scene, ravvivandolel 
cor ricord' dei roinani nonchel 
deqli artist: sopravvis^nti all 
rar'etn. e dircri/of•. mnnari.l 

eelebnta naz'onali ed anclu 

\crtttura'u'lc*.\:H'<'n,a~"">"1'-DcboU'. .Voi 
/ colleahi di (jncifo San?oue 
XX sccolo. Monar(]iie. illu 

KIC'C'AKIiO MAUIWI 

una scommessa. ehe nel fraltempo e andato'. p 0 * 
Molhca. r c r n n n correre da Trieste 

Vietatd a Milano 
la proiezione^UZuiderzee^ 

MILANO. .'{ — La pro;ozio-

scopo dt accertarc se Elena a rov.starc nel vecchio hau 
le edicole <-on fir-7<7fr in i'cn-\(ZjU!!jj aresa; cantata o menolle. torna con un mucchio di 
d'.ta ah opuscoletti p<>pnlari\,c-- quelle scene, icn, ci dice\ vccch'c fotograftc dt artisti. 

crmo.da un capo all'altro.'nc di '/.i:.ti>~r-ce, il {orr.050 do-

recanti i /cm0*1 niorioIn(j!.;J j a cassiera,c stato cercnto c 
La fine di Br.mln m m - l tpopcrto nel fondo di un bau-

muove i romani. Onnuno. e\ic (dove sono rmchiusi eh 
non solo a Roma, ricorda ill arncsi. ferri c attrezzi del 
aesto fine cd elegante di que-] rar:cta) la rubrica nella 
st'attore. una sua battuta. un\(.unjc venivano rcgistrati. a 
episodio. c.tando a memorial rnJta a volta. i i.'omi degli 
ta'nne sue produziorr,. rlornr..\nr!,st; scntturati, neqli anni 
in quc.-tc ore.quasi non par'a\iai 1034 al '38. 
di altro, e no-, andamio qua, p ( r 7 -
e Id per la cittd. ci rcndiamo r f n , j 5 . J . f ) 
conto della straordinana po-
polantd di questo macchiet-
tista. ma dispenamo di poter-
ci imbattere in qualehe suo 
amico. alio scopo di prcsen-

:n calce alle quali. tanta r 
la muff a. appena si decifrano 
le dcdiche. 

Cc ne torniamo al giornale 
con questo bottino prezioso 
d'un mondo in declino. anzi 
tramontato. Ecco uno sbia-
ilito ritratto di Fahrizi. con 
dedica: c Alia gentile Impre-
sa Rone (PArenu l a - nd.r) 

.-lutnn.no XIII >. Car lo 

ion'jando il nros.-o 
mezzr> squmtcrnnto 

e sbaifaAo dalle lividnre del- j £ ' magnifico sparato 
I umiditr. e dalle muffe. d «n{ , ) ? a n C ( > > reTga

 y
nueSte ' p n r o , c 

sulla sua foto: < Offro or sim-

e le Ferrovie dello Stato 
mangiano loro tutto Yi'a in-
certa. grama, dura, ma quan
to appassionantc. come an-
dare m carovana' 

Scnvevano da ogni parte 
per iarsi scritturarc * Mar-
chese > in cava a Pint una 
carto]ina-pubblicitana, pre-
scntandost come < contorsio-
ni'ta. conuco ed altro >. per 
ottant : lire il aiorno. Ihana 

con molta. ma moltc. simpa-\ Andreeff scrivcra: < V* of-

tratto pi inta il difo su un 
nome: < Bambi. eccolo. Bam 
h i ' > . E leaac: < Bambi . t re tare ai nostr, lettori. degna- m *• r- ,ieW\: ' P " " l"-'J? 

mente. la fiau-a rf; quesYa-\spcUacoh. dalle loa.h 2220. 
tistr. \ )-. fVr.r:«n..) Gustaro Q"<"trocento lire. Molto buo-
Ccc:n>. si, -1 mtimo. ed altri 
compnnn: d'arte. I cost c« -
pitiamo a 'PArenu la . eansi-
ghati da una vecchia ma-
schera. Potcsta, c It trovinmo 
il nostro uomo. Pino Pint, 
•mprcfar io del cincma-teatro, 

no >. 
« Come portava il f rac ' >. 

csclama Liia Donnarumma. 
ehe fu la Osiris di Petrohm 
c la stcllina di Bambi. < Lc 
donne andavnno pazze! ». r i 
corda qnest '«Tlis ta , moghc 

fro il mio numero alle sbarrt 
a due persone con un salto 
mortale da sbarra a sbarra 
con gli oechi bendati. unico 

paticissimi fratelli Ronci;. numero di p r i m a 
Dops, quel * cescllatore della\ ^ 
canzone >. un magnific<* Luigi 
Catoni. ehe augura buon 
anno. 

P o ' . ecco una sfilza di ar
tisti stranieri. < Yalfleury. 
fantasista ecccntrica >. una 
bionda dagli occhi languidi 
alia Dietrich, fa gli * Auguri 
al T h e a t r e A r e n u l a >; ma 

ordinc *. Mughctto. il < fe
nomeno vacate ». spediva da 
Milano una foto < pe r farla 
mcttcre nella locandina * 
Cost Luigi Taini, acrobata 
su scale; Italia More n o . 
« 5 lc lb i 1 folia no >. cant ante; 
Carmen Gori, canto musica 
eccctera. 

ciirr.env-n.* del r« •*.»*:i o;on-
'it -.• .Ti r.- Iv< r.~. «• «.ts!.< v (_•-
TIT.T a~i\]<, Qjt-.tura di M.lor.o 
chc ; : c in "nl modn «lhnca"a 
enn i'jpcrflto dfllfi ccr.sura fa-
-.* >'<*. lo qu' le a\t\.a a suo 
v II.J o pr<>:bro i.i circol.i7io:.> 
rid film Zuiderzee doveva cs-
-orc prc^cn'aTo. ins.cme con 
l.'uomo di Aran d: Flaherty. 
*l r!v.;-?o df-I'.-'i fconzfl c dc!!« 
tecnc'i :n una rr.-inift-tQz.one 
or^.»n./z.iTa ti. co;.ci r'o crn 11 
Cru-teci ,!iil ino I! \ f to c.un-' 
:•> da parte di !!<• aa'or.'a d.j 
po!i?.a l̂ j <;n»-c.*<i.<> ';<• \:vac:L 

pro't-st.* do, cr.tic: encmaio-
crefici c degli eHn .nvitati a!l'< 
prccz^nc. S; facc\a notarc. 
fr<. l'al'ro. rc^li amb.enti jn-
tore.-seti chc dopo la hbera-
ziono Zuiderzee c s'.it'.o ripo-
mtanientt pre«cnt«to noi Ci-
n'"c!ub c "n di\t r>. C.ri-ol: cui -
uiro'.: ital.oni E r.r>n -: m .n-
cava di r:U-\cre corr.v r«l'i>a!i-
proib z one >ia ur» ulterior* 
.-.ntomo de^li a^arevati pro-
po>;ti povernot.vi di re>;nz,o 

Nel « siissiilbirbi - di \ r t'lfiiii'iitarc a i.;1 rlcere.i » larn.iinciitc 
aibill.ito in-Ill' iioslrc seuole, «|iit'st,i illiislr.i/ione coinnit'iil.i 
l.i p.tuina iti « sliu-t.i p.itria « (lestI iiUinil \ ciit'.uuil. t.i li.m-
(liei-.i \ .ilic.in,1 eiipre il triroloie. Nel tcslo. l.i Inll.i di 1 i 1>•• -
1.1/iiun* e lii|tii(l.it.i in (|ii.iltrii riube, in cui si p.nl.i MIILIMIO 
di « Kiicrra civile ehe mise i fralelli ciiiitiii i fr.ilelli -. 

ce/ioiu irra/iuuali, di d e 
menti antiscieiititiei. sul 
mondo del lavoro soltanto 
1'ipocrisia della « gioia » di 
faticare, come (|iiella provata 
dai santi artigiaiii, sulla ci 
villa moderna soffotito no 
zioni ehe la negano; appren
de ehe tutto discende dalla 
storia sacra, d i e tutto si 
inquadra in una parabola 
evani 'd ica; dalla crea/ione 
del mondo alia costola di 
Adamu lino ai satelliti arli-
liciali. 

Satellite vietato 
1N011 e una battuta. Ho ri-

ce \u to una lettera di un 
compagiio di Homa ehe mi 
descrive le le/ioni del suo 
bimbo, (di IV elementare) 
svoltesi in alcunc baracche 
di legno situate presso la 
Cliiesa della Trasligura/ione 
di Montcverde Nuovo. « lh\ 
giorno della Settiniana seor-
sa — dice la lettera — 11110 
figlio e veniito a casa a rac-
coutarmi ehe la sua ma<* 
stra aveva aflerniato ehe lei 
al satellite non ci credeva. 
o invitava i raga/ / i a non 
parlarm- a scuola. Non con-
tenta di (piesto, pero. la 
maestra ha spiegato ai ra-
ga/ / i ehe la Russia e 1111 
paese dove, non solo si sono 
bruciate tutte le chiese e 
uccisi 1 preti , ma dis t rut tc 
le icone e gli altarini nelle 
case ». 

L'escmpio non e atTatto 
isolato. Lo sp in to di fa/io-
sita clericale fa si ehe si 
crei nei bambini un odioso 
germe di discrimina/.ione. 
II figlio del comunisla, del 
sociabsta, deve nascondere 
i suoi sentinienti oppurc 
deve pensare ehe il babbo 
e cattivo. chc la sua fami
glia e riprovevole. La set
tiniana scorsa, I'Esprcsso 
raccontava il caso di una 
scuola milanese — durante 
il tempo della Missionc di 
Montini — dove i bambini 
ebbero come compito a cas-i 
Pincarieo di dist inguere con 
due disegni il bambino cat-
tolico da quello non eatto-
Iico. » Col risultato — scrive 
il settinianale — ehe in sc-
guilo alle le/ioni sulla Mis-
sione. il bamliino caltolico 
f 11 disegnato hello, roseo o 
biondo. »• l a l t ro brutlo. ma 
cliento. M'ra/iato Quelle ma 
dri cat tobche chc protesta 
rono. impedirono d i e il loro 
l idiolo faccssc j disegni e 
jili fecero invece scrivere 
nella stessa p a d n a : I ham 
bnii sono tutti eguali ». 

K d i e dire di una cosa 
ehe ci ferisce aneora di piu"* 
I)el modo come si riesce adi 
iKnorare. o peggio, a p a r i 
larc della Resistenza. nei I 
testi scolastici'.' I partigiani. 
Ia gucrra di Iibera7ione. noii | 
sono soltanto il nostro piui 
celoso orgoglio di italiani.j 
la pagina piu bella della, 
nostra vita. Sono un na tn-
monio morale chc puo in 
fiammarc i etiori e illumi 
nare le menti dei ras;a77i di 
oqgi. .Von siamo abba^tanza 
vecchi da aver dimenticato 
quei ra tmo-fera ma?ica cd 
csal tante chc su^citava in 

1101, sui banchi di scuola, il 
raeconto delle gesta di (Ja 
ribaldi e degli eroi del Ki-
sorgimento. I giovani d'oggi 
potrebbero at t ingerc ad un 
patrimonio aneora piii ricco. 
ai messaggi umani di Ca-
priob) e di Di Dio. di Hel-
trami c di Gaspare Pajet-
ta, di Di Nanni e dei mille 
eroi modesti e sconosciuti 
chc abbiamo seppellito tra 
i pini delle nostrc monta-
gne, nella terra fredda e 
dura deir i i iverno partigia-
110, ehe hanno dato il no
me alle brigate gloriose. 
Nulla di questa realta e di 
questa epopea della nostra 
storia si ritlette negli and i 
lesli. Noi dolibiamo legge-
re amaramente chc «dn-
rante gli tdtnni venti mesi 
In guerra civile mise i fra
lelli contro i fratelli, men 
tre, come nelle piii ncrc 
cth. eserciti stranieri erano 
padroni di casa nostra ». 
(Da: La Ricerca. libro di 
lettura per le den ien ta r i , 
edito a Brescia, dalle offiei-
ne "rafiche « La scuola »). 

I ragaz/i d'oggi ignorano 
il sacriticio dei loro fratel
li di dodici anni fa. Quel 
martir io chc, conic serivc-
va uno studentc di scuola 
madia. Giordano Cavestro, 
di 18 anni. prima dj essere 
fucilato, nei pressi di Ro
ma, in un giorno di prima-
vera del 1944. doveva ser
vile da esempio. quel faro 
f.Sui nostri corpi, si farii il 
grande faro della Liberta). 
si speanc, iieH'ignoranza e 
nell'oblio. 

Ti (colore nascosto 
II b r a 11 o d i e abbiamo 

citato sopra, da un libro di 
lettura delle clemcntar i . 
adottato largainentc, e illu-
strato con un disegno dav-
\ c r o simboiico. Da un bal-
cone sventola una bandiera 
vaticana, dietro lr. quale, ti-
niidamente, apparc un lem-
bo del tricolore! Natural-
meutc, in questi libri, la da
ta del 25 aprile e ricordata 
solo come il giorno della 
naseita di tJuglielmo Mar
coni. 

Se csce quindi conferma 
ta la necessita di una bat-
taglia decisixa contro l'in-
segnamento c lo stile cleri
cale, emerge altresi la com-
plessita c Lurgeiua di una 
opera ehe non si arre.sti alia 
dife.-a della scuola di Sta 
to. cosi come cssa i* 01.41. 
ma ehe dalla difesa pass- a 
propugnarc il suo rinnova 
mento, la sua riforma. Si 
tratta di fare la sruofa del 
la democrazia italiana — co 
me diceva Banfi — c «i trat
ta di adeguarla alle neces 
sit.i della vita moderna. del 
progresso tccmro o sori--le 
I'n erandc tenia ehe afTron-
tcremo un 'al t ra volta -e 
con la pretesa di a \e re 
c-aurito questo — scuola 
pubbbca e scuola pr i \a ta — 
non abbiamo c-aur i to an
ehe i no--tri let tori . 

PAOLO SPRIANO 

I r |rf^-*•l|^';•: ir?. .- .-

.lr] : ; . r-̂  z \ :-s> r. ^ 

"! rii c;:if-' , 
r; «-.r: Ui'.t,: 

- I 

II piii ilclu^o 
- . . . L':n*.erven*o p.u :nt<-

rti-Tintc e cornplvto e «:ato 
q.ie!!o rf: Or.ofn. Ivi e-7>-?r.en-
7<, «.ms!i:no-« del comum-rr.o, 
lo seomr>on-:o " fuvo'oso. fa-
rr*on:.-o"* cho o;;o ha pro-Jot-
to tra ]o s\.!'jp;>o ricKo icne 
pro:;..*t ve c .a lii>-?rta delle 
ccv-*:-enzc. 1! fatto ehe 200 mi-
lioni A. uom.ni d:pcndano 
o^r.i ^.•att.r.o dalle dec.;.or.. 
di 5 o 6 persone. hanno di 
mo--;rato chc per ree'czzire 
:1 jocial <rr.o non c; .-1 v'-'.o 
aff.riare al rtr-'odo comun:-*j 
an?: ehe ques'o met.>do e or-
r~.-Ji Cf>r.'!*,r.nat3 oa. popol: 
K cor. rr.c---.an.co fif.ni.-nii 
Oi''i,'r; d.e<_- enc com.r.r.^ o.':: 
ut.a f.*-̂  del fot'o nuo\a d> ! 
>rcal.-mo nel mor.d • n c.n 
non * trafa di torr.orc :n-
d:etro. d: tomare a Marx o a 
Lemn o A Gram.-ci, come 
diconc i dommatici. rr.a di 
and.ire fivanti. non di pwirtire 
da zero, mo d; par*..re dal 
IDS? \Jra fa<e n ca; led.* 
ficaz.one del -oc al;»Ti > r.on 
5&ra attaata p.u solo ri«: jv*r-
t.': mater.a'i..-t.. ma oncrit-
ron 1'appor'o dello ideologic 
non cla;-.:ite. anchc con :1 

r-. evt-n ia 7.one d: Ono 
Ci.--i. r.*-l convejno. quella p u 
lcr.:ana. Ira 1 rO0.ai.*;i. dalla 
or:o1os.-..a ma.-x:*u, f:no a 
nc^re va'.ore a'.r.mportanza. 
r.c m=c:ii*« vlo^h -,I:r.. del 
I>.ir".*.o ricll"avan^i*ard^i ope-

CRONACIin ITALIANE 

'Rivotjlio 
la iniit liisstira,, 

« Ero disoccuputo da tei me
si: in verita da molto prima, 
ma erano sei mesi ehe non riu-
scivo a fare una giomata di In. 
voro. 11 pastaio, il panetticre, 
H salumiere e gli altri bottegai 
mi aieuano detto clip non po-
tetano piii farmi credito. Cin
que figli, quanto sono le dita 
delta niiuio, dovevo sfnnuire, 

« Qiuindo rientravo in caw, 
111 in inoglip mi interrogava con 
gli occhi; "niente" — rispondc-
niiio i mici. I ragazzini seduti 
sul finviniento cominciavano a 
pinngPre, chivdvndo il pane: sa-
ptiiiiio ehe solo io poteva por-
tnrnliclo. Una sera, lu sccna In 
piii straziiinte: i bambini mm 
In siiivttcvaiw, anclie mia mo-
lilip pcrdetle lc *l"fie; tutti, 
mainnui v figli contro di mo. 

tt.il tnnttinn seguentc uscii di 
cii\u >rn:ti Mipere dove andavn, 
l/i fvrmni nll'ttngola del caffe 
ti di^corrvre con un gruppo di 
conqiti^ni; uno di loro, Luca il 
« snrlo >i, mi di**e ehe avevo 
una "brutta facciu". Li lasciai 
<• niidai 11-rs') In "eiifia". per 
ract ogliere le cipollme sclvoti-
the. Mentrc t anuiiiiuivo a tetta 
bnwa, ji/id Hue ;ni richiamn: 
">uhili'iiiiine. I'iioluntonio". Era 
I'aiiotato llamlito. scpretario 
ilflln Dfimit rnzin cristiaiia, chc 
mi thwe: "Ieri sera con don Ca-
ItiKem Urtjitmie abbiamo pnrtiilo 
di tr, mi ba detto die ti vuola 
parlare. I alio a trovare". 

« lo non avevo ormai ne for-
:a ne t oltuitt't e antlai a trovaro 
il picte don Calogcro. Egli ml 
diwe: "Ah! .V, tniiUo final-
nifiiic. 7'u drci... ciimbiare le-
<'<i, devi cambinre strada. Tu 
capiui, I'aobintonio, cosa vo-
glio dire; nella tint cavi non 
puo eiitrarp prnzta di Oio. II 
Sipnore dice: Am tat 1 die io ti 
(unto. Invece tu lo offendi con-
tiniiamenie e i figli tiagnno lo 
< n/pt> dei padri. Mn il paslorc 
non puo nbbnntlonnre le /H'CH-

lelle smarrile: io powo lurli 
avere del lavoro, peril tu mi 
tnpiH'i, Paolnntonio, tlcvi cam-
buir,. strada, tu mi devi conse-
gnarr la teisera del Partito co-
muni\ta e devi nndtire alia Dc-
motrazia cri^tiaim o premiere la 
tewcrn. lednii die aequi*temi 
le itrazic del Sianore. I'arlero 
con tiivvocato llamlito per il 
lavoro". 

« lo non avevo piii ne forzn 
tie lolonta; gli i-i>n*e>;noi la les-
*cr« comunisla c antlai alia se-
rmiif* della Hemocrazin criitia-
«n. / / llamlito sapeva fiit'i lotto, 
e mi consegno la tessera della 
DC. l'oi di^e: "Bravn Paolnn
tonio, o giorni ir>rirento il can-
lierc scuola e /:• verrtii a lavo
rare. Peril ilovrcsti darmi andie. 
In tessera dello CGll.". Glicla 
diedi. 

« Tnvnni a cam con la testa 
die mi girnvn. Al mnttino se
guentc mundaronn il bando: 
'"•Iscoltate. nscoltate, Paolanto-
nio ha aperto gli occhi, non po-
let n sopportare piii i metodi 
dittatoritdi del Partita comuni-
sta. /in chiesto In tessern delta 
D.C. p In D.C. I'hn accolto nel
la sua famiglia". Poi, dopo due 
uii'rni. tutti i piormdi parlavano 
di me e portnvttno pure, la mia 
lotofmifin: "lavorntori ahbantlo-
nano il Partito comunista c pas-
snnn alia I) C. II braccinnlet 
I'aolantonio Spemnza dichiara 
cite pasta alia D.C, perchc non 
condit iile la idcologia materia-
listit ,t del Partito comunista". 

« Intanto io andnvo tutti t 
giorni did llandito; questo mi 
dicet a < he non dovevo aver 
(rata f 1 hr in \10co tempo la 
questinnp .*i sarebbe risolta. Io 
(ontinunvo a portare ai miei fi-
sli le chiacchierc del segretario 
della D.C. l.n vita em iliventnta 
per mr un inferno. Lui mi di-
irin sempre: "I'ieni domani". 

I / fieli vtdevano mnngiare e nel 
,pae\f tutti si pirainno dnlTaltra 
parte quando pnssnio io. nessu-

• 00 mi punrdnva in fnccia. Mi 
ysentiro sioppinre. Ptissijronn co-
1 -i -H gittrni. uno ilopn raltro. 

« t'n giorno, tornando dalla 
( »«*#/,» della D.C. dove mi aveva-
110 detto ancorr. ''domani", in-
ctmtrai dei *enzn lavoro come. 
nic. ehe protestninno sotto il 

j ̂ lunicipio. per d lavoro e per 
rnssntertza. Ui novo*/ nella 
tarntneia per non farmi redere. 
pert he avevo tergogna di mc 

, »•.•<<,'. Tornai a casn: net cor-
tile unn dei miei figli giocava 
mn altri rngnzzi. non so quale 

1 '«>«<r (/ einro. so pero ehe mio 
fielitt si raise a cantnre Bandiera 

; I .<>~j. 

« .\on pointi piit resistere. 
tornai indietro, quasi di corsa 
•atratcrsci la piazza, la guardia 
municipale mi dtstc: "Che t i 
tut cr.ttn, Pnolantonio. con que
sta ficcia ehe ha". Xon gli ri-

' ••""i, mi infiloi tlritto nella se-
j none romiini*X<j. rF*lni impalato 
, free qualehe. secondo senzq par-
I'jre. Tuili t prrtenli mi guar-
.d'ltino. poi mi feci cunre e gri-
ilii: ''I'oglio In mia testera. ri-

itoglio lo tcssertj del Partito 
comunista, radio ritornare con 

1 miei compazm 

•-.iperare lo ste»-o 
c.a-^.;5*_a Ma 

ni alia liberta dell'ertc; propo- contnbato " di aleum filon 
siti ehe si tenta di cod.tlcare 
nttraver5o it noto progctto di no aceetta'.o " il d ins ismo e 
legge sulla cciuura. 

di quella cattohca " chc nan-

la p.oruficazione' pcoi-

ra .! e 
T.z.ii< iciiem-
o -Tata ancr.e :a Dvi>.z one c! 
::"iu2;:i->rrr.en*e s. c avv'C.Data 
al real:.-mo do! concreta. come 
q.i.i.n.io ha r:lc\a*o chc ma 
.n I%t!ia <. r.ereera lunlta 
del rr.T\ mento cpera.o. via:o 
cr.e e a-^.:rdo «p-.raro c:.v .1 
H'lV.no": • opera.) .-,::,-.'.,co 
pc »-<- •..-̂ <. re a-- »:'r> • • V

J j " ; >-
cal.-mc E: .*-.<: ..-orul^-o r.-
vir. 1.."..n,i • a".'., sfora doll.; 
pci:t;c< r.-.GZi ore a .̂l:*.:. ed 
imer.z.one d: q;-ar.*o v.s>z\ vo;-

c\>r.;ent.rle la r.^.d.ta 
jubord.naziono ;doolo 

g oa. Ed e ques'-a veremer.te 
effermaz:on« ormai loniana 
do o-m: marx.-.m.o - . 

DJ; Ti'tocoi.u, p'.l>y..cr.:o 
dn'_ Pi'po'.i-. del 7. d.cemhre 
1557. del • ror.regtn d.-t dcl\-
<. - — COTIO none do'i* 1:0 
d.-.l g o-r.j e — :fu:osi a Ro
ma sul .,••'!.- - Socie:& c li
berta - . C c i e si cede, rel 
giro d"uu anno, no ha fzl'.o 
di cr.tr.mmo lungo la stradn 
della - dclunone •! 

rehb* 
della 

! • (.tucsta e la mm storia: cost 
i hn nnrquiuato la pace, \ irnfc 
11 lene dal cielo. mente ci tienc 
Irepalato. ^on e zero ehe sei pa-
I drone di te stesto. Isolato sei 
tin fuscello. trasportato dal ten
ia. una piccolo barchetta shot-
tuta dalle onde in picno oceano. 
I padroni hanno le terre e le 
iabbriche. i miliardi e le ban-
che_ hanno i loro deputati. i lo
ro i-i/ni»fr>. la loro polizia. la 
htro slr.mii e ant he i loro preti. 
V,? no, nf<b amo la nostra uni-
t'i 1! n<i*tro sindit'tito. 1/ no-
ttro Pt.rtilo comunista. Sicmo 
tanti e tanti e se stiamo tutti 
insieme, se ci muonamo tutti 
unui nes*uno ci termeri». 

^He«to e il raeconto ehe 
Pnolantonio Speranza fece alls 
issemblea della Sezione comuni
sta. quindo si discuss? /« sua 
riamm'ssfone \on e una si or is 
a Li to fine, m-i e una storia if-
ra. ehe <• siohe in un pitesello 
della Calabna. ai tempi im cni 
Faniam coleva "vitalizzmrm" le 
genti del Meszogiorno. 
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