
Pag. 3 • Martedi 4 marzo 1958 L'UNITA' 

A KASSERIN, IN TUNISIA, PROFUGHI RIEVOCANO IL TERRORE COLONIALISTA 

A colloquio con gli algerini scampati 
agli incendi, alle violenze, agli eccidi 

Una folia di bimbi affamati nel villaggio battuto dalla neve - Turpi violenze dei paracadutisti e dei legionari 
Abbiamo parlato con un algerino decorato al valore dalla Francia: ha avuto due volte la casa distrutta 

(Dal nostro lnviato speclale) 

KASSERIN^ 3 — Ogni 
giomo declne di famiglie 
algerine si riversano in Tu
nisia per cercare scampo 
alle rappresaglie e ai mas-
sacri delle armate franccsi. 
Questa fuga in massa di 
derelitti affamati c dispera-
ti e una delle scene pi it 
tragiche e dolorose nel 
dramma della guerra colo-
nidUsta. Ma e anche uno dei 
motivi di maggiore con-
trasto nella stizzosa pole-
mica tra it governo di Pa-
rigi e qucllo di Tunisia. 

Burghiba invoca la soli-
dartetd del mondo civile 
per soccorrere le vittime 

il panorama perde un poco 
della sua dolcezza medi-
terranea e si fa piu aspro, 
piii crudo, nella sua mac-
stosa solitudine. Gli ulivi e 
gli eucalipti lasciano il po-
sto agli arbusti selunttci; il 
cavallo cede il passo al 
cainmcllo. Stiperata Kai-
rouan con le sue case bian-
che i suoi chiassosi mer-
cati, le sue favolose mo-
schee, puntiamo verso I'oc-
cidente. verso il massiccio 
dell'Atlante. 

II vento segno la sorte di 
queste plaghe, il vento ra-
vente e insidioso del de-
scrto che se non trova osta-
coli consuma la terra, ma-

Una cartina delta Tunisia ne l la quale sono visibili alcune 
delle tappe del viaggio del nostro lnviato nell'interno del 

tcrritorio tunisino 

inermi di un esercito che 
da tempo ha dimenticato 
ogni picta. I franccsi nel 
tentativo di gtusti/icare in 
qualche tnodo il bombarda-
mento di Sakiet continua-
no persino a negare e a 
contrastare I'assistcnza ai 
profughi sostenendo che 
tutti gli algerini trapian-
tati in Tunisia sono altret-
tanti * ribelli > pronti a 
riattraversare i con/ini e a 
riprendere la guerriglin. 

Per stabilire da quale 
parte sia la verita ho de-
ciso di compicre insieme ad 
altri colleghi una lunga 
escursione nella rcgionc 
dell'interno, verso il con
fine. la dove piii intenso e 
I'afflusso degli sfollati. 

Partiamo di buon'ora sot-
to un cielo trasparcnte e 
luminoso e imbocchiamo la 
strada per Hammamet che 
taglia alia base la penisola 
di Cap Bon. strada che cor-
re dritta tra due distese di 
campi fertilis*im't copcrti di 
grano e di ulivi. 

Donne in grigio vcrde 

col moschetto a tracolla 

Alle porte del paese, a 
guardia di uno dei tcnti 
sbarramenti costruiti in 
queste ultime settimanc, in
sieme ai militi della guar
dia nazionate Uoviamo due 
ragazze in tuta ccrdc-art-
gia con la bustina mthtare 
e il moschetto a tracolla 
Sono due colontarie nel 
Neo-Destour. due reclute 
del nuovo esercito tunisino 
repubblicano: una asciutta 
e /Sera con la faccia bron-
zea come di terra bruciata. 
Vallra bionda e con la pel-
le chiarissima e ali occhi 
celesti. Forse due mesi fn 

' avcrano ancora il vclo sul 
volto: ora imbracciano le 
armi con estrcma diJtncol-
tura quasi che in vita non 
avessero fatto altro. 

Da Ammamet scendiamo 
verso Enfidaville scguendo 
per un buon tratto la riva 
del mare lungo filari di eu
calipti e siepi polverose di 
fichidindia selvatici, pot ci 
inoltrtamn verso Kairnuan 
cittd santa dell'tslam. at-
traverso la pinna brufln e 
deserta segnata dalle feritr 
rossastrc dei < ned *, letf 
di fiumi perennemente in 
secca. A mano a mann che 
St M allontana dalla costa, 

ridisce le piante, sofjoca la 
vita della natura con una 
grigia coltre ondulata di 
sabbia. 

Ad Hadjcb El Aioun ex 
vengono incontro grosse 
nubi che scendono rotnlan-
do dai monti e il cielo si 
fa scuro e minaccioso. In 
quell'atmosfcra livida di 
burrasca tmmediata. le so-
litarte rovine di Sbcitla 
— la romana Safetula — 
cmanano un fascino sinistro 
come se da un istante al-
I'altro potessero cadere c-
sauste stii fuochi dei be-
dutni accampati tra le co-
lonne dei tcmpli. Comincia 
a piavere. Prima di giun-
gere a Knsscrin alia piog-
gia si mischiano le prime 
folate di nemschio che rim 
balza crcpitando sul parn 
brezza dell'auto. Su una 

spianata sassosa a un p«io 
di chilometri da Kasserin 
sorge uno dei tanti citnipi 
di profughi approntati fret-
tolosamente lungo la fascia 
di confine tunisina. Sotto 
una ottantina di logore 
tende grigie e in due o tre 
grottc naturali sono am-
massate oltre mille persone 
fuggite portando appresso 
i loro cenci, la loro fame, la 
loro disperazione. to spet-
tacolo e di una dcsohiz'tonc 
indicibile. La neve cade 
sempre pin fitta e un ge-
lido vento di maestrale fru
sta i teli delle tende e i 
c barnuss * dei vecclii be-
duini immobili, tra sc'mmi 
di bambini scalzi e scmi-
nudi col viso paonazzo e 
il corpicino pcrcorso da 
un trvmito inccssante di 
freddo. 

Al nostro arrivo i piccoli 
si stringotto spauriti attor-
no a l l e modr i o fugewno 
gridando: « Rumi, rumi! >. 
In arabo « rumi > significu 
letteralmente *romano» ma 
per estensione anclic cri-
stiano, europeo, uomo di 
razza bianco E in quei pic-
cin'i I'immagine di ogni 
stroniero si assneia al ri-
cordo della persecuzione. 
della strage, dell'inccndio 
che i soldnti franccsi Jinn-
no portato nel lorn villog-
gio, distruggendo trisieme 
nl le c a p n n n e In innnrn f e -
l icifa dell'infanzia. Entria-
mo in una tenda c coniin-
ciamo a intermgare i pro
fughi. 1 racconti dei fug-
giaschi cite gli amici arobi 
ci tradncono in francese 
sntto tutti uguoli. con tro-
scurahili variuzioni. come 
csaspcranti ed allucinnuti 
cantilenc: « Sono arrivati 
nel paese. ci hanno fatti 
uscirc. hanno diviso gli uo-
mini dalle donne: molti dei 
fjiounnj s o n o sfnti nccis i 
perc l ie accusati di csserc 
"fellagoh": molte donne so
no state offese. poi hanno 
incendiato le nostre abita-
zioni e ci hanno costrctti a 
fttggire. Allah non li per-
dnncra mai! >. 

« Hanno ucciso mio figlio 

per violentarmi» 

Molte storie sono irrife-
ribili. Storie di turpi vio
lenze usate alle mogli di 
fronte nj nmrit i e ni mnrit i 
al cospetlo delle mogli. 
€ Che soldati erano quelli 
che hanno attaccalo il vo-
stro duar? >. c Paracaduti
sti o militari della Legione 
sfrantera ». Chi ha visio la-
vorare i c para » e t legio
nari non pud avcre dubbi: 
lo stile e inconfondibile. 

Una donna, a cui e stato 
ucciso il maritn mentre 
tentava d'impedirc che le 
usassero vinlenza, dice: 
* Quando d mono il mio 
uomo sono scappata ma do-
po, presa dal rimorso sono 
tornata indictro per rima-
nere tutta In nof te nbbrnc-
cintn al suo cadavcre. Altri 
mi hanno trascinata via. 
Che cosa posso perdere? 
Che cosa ho da temere? 
Non ho piii focolarc, non 
fio pin marito. non ho nul
la: e per la vergogna non 
posso pin guardare in foe-
cia te mie c r e a t u r e ». 

Un'altra che reca in fron
te i tatuaggi rcrdastri delle 
abitanti delle montagnc ci 

mostra con la i n n o c e n l e i m -
pudicizia della vecchiaui In 
fcrtta di uiui pallottola che 
le ha attraversalo da parte 
a parte una coscia. Nella 
fuga c rimasta sola. * Sa-
r e b b e stato meglio che mt 
avessero sparato pi it in al
to — dice piintnrido un d i lo 
sul cuore — qui >. 

In una delle grotte. una 
tnadre ccrtamentc giorane 
seppure col volto dcrastato 
dalla fntica si stringe n i b -
•biosamente i sent con le 
mani e peme: * Sono an
cora pieni di latte. redefe ' ' 
Ma nessuno pofrd nufrir-
sene Mi hanno strappato 
il figlio dalle braccia e lo 
hanno gettato sottn un oi<-
tocarro per csscre liheri di 
fore di nic qucllo che ro
le vano ». 

Hanno imparato dalle SS 

il mestiere di uccidere 

Si. cid ripugna alia no
stra coscienza. Eppttre tal-
volta gli uonmii rieseoijo 
ad cs<tere titnto brutal} e 

feroci. Lo si e risto a Mar-
zabotto. a S. Anna, a Lidi
ce. a Oradour. E git nutori 
dei crimini sono forse p!r 
stesst che hanno imparato 
nei battaglioni delle *SS* 
H mestiere d[ ucctderc che 
continuano ad esercitare 
nolle compnpnie delln Le-
qionc. 

A uno degli interpret'! 
chicdo se e possibile che 
nel campo vi possa essere 
qualche ex militare france
se. La mia richiesta viene 
ripetuta a voce alta c mi si 
(irt'ictita Tin p icco lo qrtip-
po di uomini di mezzo etd 
tra i pochissimi presenti in 
qitella folia di veccht, di 
d o n n e e di fanciullt 

Gli u o m i n i mi ntosfruno 
le loro carte senza renderst 
conto del motivo della mia 
curiosita. Nc scelgo uno a 
caso: si chiama Aribia 
Amor Ben Belaneem. della 
classc 1917. Dai documenti 
eontenuti nel vecchio li
bretto mi l i fore Irnono la 
sua biografia di soldato. 
Fecc parte delle prime 
clnssi ricfiianutfe nl le a n m , 
decorato di medaglia al va

lore, ha prestato servizio 
per 5 aunt in Indocina e ha 
combottuto nel scttimo rcg-
gimento rirntori a lner int a 
Cussino, in Gcrmania e in 
Francia Ha combottuto per 
la causa della d e m o c r a t i c 
per la libertd dcll'Europa. 
Aln per lui non v'e stata ne 
libertd ne democrazia. 

Orq reca villa fronte la 
traccia di un colpo vibra-
togli con il ca l c io di un fu-
cile e una ferita al flanco. 

La Francia lo ha ricom-
pensato distruggendogli per 
due volte la casa, nel 1954 
c oggi, costringendolo a 
juggirc e a cercare in fine 
la satrezza oltre confine. 
Una ben amara sorte per 
un soldato che ha servito 
prr 16 mini quella che egli 
ritenera la bnndtera del suo 
paese. Perche — ricordia-
mocelo — oli algerini sono 
nffioinlHienfe cons idernf i 
franccsi. 

E tutti qucsti profughi 
affamati, perseguitati. umi-
liati sotto il peso dei loro 
miscri stracci. battuti co
me bestic da soma, sono 
cittadini franccsi. 

c . i n n o NOZZOLI 

Bella israeliana 
* * * -t ' ? * ^«V^>»-"**,*»» Vj^t » * 

7.iva K oil a un ^ una at trice Israeliana. Oltre che farst foto. 
prafarp in cost nine da liaRno, tacclil a spillo c oiiilirellluo 
lavora nel eineiun, a Hollywood. I'ra non moltn (oiupo 
apparira Insieme eon F.lvls Presley nel film «U re ereolo* 

DUE GIORNATE DI PHOFICUO E ANIMATO D1BATI1TO A FIKENZE 

in if ## Cmtvegno di studi 
Problema istituzionale e rapporti con gli Allcati sono stati i temi della discussione 
Lc re azioni di Valiani e Vacearino - 11 valore storico della famosa "svolia,, 

FIRENZE. 3. — Chi ha partc-
ctputo a tjuesto 111 Convegno 
storico sulla Resis>tenza. orua-
mzzato dall'lstitntu per il mo-
vimento di Uberazione in Ita
lia nei giorni tli sabato e do-
tnonica. e nvo l to a studiare i 
problemi della Resistenzn nel 
1944. non ha potuto sottrarsi al
ia impressione che esso si sin 
svilnppato su due piani. strei-
taniente intrecctatisi fra di loro 
anche neuli mterventi'. qucllo 
dei ricordi personali (e percio 
non sol:anto delle semplici 
- inipressiorn - sosaett ive. ma. 
data la parte di primo piano 
che niolti dei convenuti ebbe-
ro a suo tempo nella orjjainz-
zazione politics e militare del
ta Resistenza. delle verc e 
proprie - rivelaziorn - ) o quel-
lo del dibattito. vivace e ap
passionato. sin iirandi temi po-
litici della storia della Resi
stenza. Crediamo snperfluo 
precisare che la percczione di 
qnesto dualismo non nasce. da 
parte nostra, dalla pretesa di 
un'assnrda separazionc fra il 
ricordo della partecipazione. 
con tntto cio che qucsto coni-
porta anche come difcsa del
le posizioni personnlmentc so-
stenute. ed una ipotetica e pu-
ra - sioria oucettiva -- H rit-
mo della formazione e della 
claborazione dei i^mdizi sto-
noarafici e tale, che non solo 
jopporta. ma anzi postula e 
rende necessana quella com-
pcnetrazione. 
Che. certo. di episodi nuovi 

e conosciut:. interessanti e 
tnlvolta anche cuatosi. al Con-
ves:no di Firenze se ne sono 
ascoltati parecehi. Dall'inter-
vento (U I.UF5U con la sun co-
lonta narrazione delle discus-
riorn sulla Rfpubblica nel 
cruppo di Giustizia c libTta 
durante I'emicrazione, e \oca-
te el fine d: ri mosirare la te-

si che senza 11 - f.inatismo Ria-
cobiuo - di Cfinstizia c libertd 
non si sarebbe arrivati alia 
fondazione della Hepubbhca 
m Italia, ai ricordi di Enri-
ques Aynoletti circa le ini 
ziali pretesc del le autonta mi 
litari alleate che. nei loro con-
tatti col Conutato Toscano di 
Uberazione nazionale clnede-
viiiio di a verc rapporti con tut-
te le autonta cittadinc. e in 
prirno luot;o con 1'- aristocra-
zia -, non poche cose nuove 
sono venute fuori dal Convt 
>4no; e non soltanto in senso 
aneddotico Ma io spero che 
Fcrruccio P.irri. amuiatore 
della vita e delle iniziative 
dell'Istituto. e imercennto fe-
condamente •'« piii ripresc an
che in qwesto conve>;no. mi 
consentira di dubitare. non 
Sia dell'attendibihta della te-
stimotuanza. ma della vcridi-
cita della motivazione, quan
do egli ci riferiva cio che il 
generate Alexander ebbe a 
dirsli a spicuazinnc del suo 
fanuser.ito messasc io ai par 
tmi.iiii itahani. ueirautumio 
del l'.Ml: es=c»re stato qucsto 
1'effctto della catliva inter-
pretazione cht» un funzionario 
del i ' W H nveva dato alia ri
chiesta di formulare un «enc-
rieo nppello ni paiiigmni ita-
li.'uii. 

Verso la Repubblica 
Ma. dtcev.imo. cpieste rievo-

caziom non hanno avuto un 
fine per se stcsse: si sono in-
sent'4 nH! i discussione del 
Crandi problemi politici della 
Re?i«ten/a. po<;ti all'ordine del 
morno dei Iavon: - L a Resi
stenza di fronte al problem.* 
ist i tuzionale- c - I rapporti 
con s;li allcati - . Particolar-
menie la discussione sul pri-

ANTOLOGIA DI POETI 
La rivista Rassegna sovictica. che ha avuto il merito. 

fra l'altro. di far conoscere al lettorc itahano alcur.e delle 
cose migliori della recente poesia sovictica. pubblica m 
questo ultimo suo numero una interessante antologia dal 
titolo - I poeti e la r ivo luz ione- . nella quale sono raccolte 
composizioni che vanno dal 1918 ai nostn c iomi . Le po"-
?:e che diamo qui sono di Aless indro Blok e rij Serchei 
E=enm due del!e voci piii v ivc della grar.de «ts?ior.e poe-
tica degli anni "20. 

Alia casa di Pu*ckiii 
11 nomc della Cnsn di Pasckin 
all'Accadcmia tlellc srienze! 
l'n nolo e familinrc suono, 
L'n suono non vuoto per il cuorc! 

Sotto i rintocchi del ghiaccio 
Che si rompe sul fiume maestoso, 
II richinmo di un vapore 
.1 nn altro vapore lontano. 

E' Vantica Sftngc, che mira 
Onrl che fascia Fonda tenia, 
II dwatiere di hron:o che vola 
SnU'immobilc destriero (I). 

* Lc nostre disperate malinconic 
Sulla Xcva misleriosa, 
Quando accoglicvamo la nera giornala 
Con la nolle bianca di fnoco. 

Qnali infiammali orizzonli 
Ci spalancava it fiume! 
Ma non quei qiorni chiamavamo, 
fiensi i sccoli venluri. 

Trascnrando refftmcro inaanno 
Dei aiorni opprimenti, 
Hei oi°rni a venire intravvedevamo 
La grigio-rosca nebbia. 

Pnsckin! t'na tibcrla scare to 
Sidle tne orme canlammo! 
l)nrri In motto net mnllcmpo, 
Aiulaci in questa lot la muln.' 

\'on era la dolcczza dei tnoi snoni 
Che ci animava in qttegli anni'.' 
Xon la ttia gioia, forse, PuscLin, 
Che ci dava allora le ali? 

tlcco perrhc cost nolo 
F. cost euro al cuorc e il suono: 
It nomc della Casa di Pnsckin 
Air.\ccadcmia delle scienzc. 

F.rco perche nellc ore del tramnn'to 
Dilcgunndomi nel huio delta notle, 
Dalla bianca piazza del Sennlo 
In sitenzio io to salulo. 

1921 Al .F .KSANim BI.OK 

Cantata 
l)ormilc, rari fralclli! 
Di nuovo I.i terra naliva 
Avanza jncrollabili armalc 
Sollo le mtira del Crcmlino. 
Nuovi gcrmi del mondo, 
Ragliorc di rossi lampi... 
I>ormile, cari fralclli! 
Xclla luce delle lombc impcrilure. 
II sole come tin ^igillo d'oro 
Fa la guardia alle porlc— 
Dormile, cari fralclli, 
Come un'armala vi passa davanli 
Il popolo verso lc albc del mondo. 

J949 SERGIIEI ESENIN 

mo punto h stata v ivace ed 
mtensa. Leo Valiani, nella sua 
interessante relazione intro-
duttiva. ha traccitito due linee 
direttive: da un lato la parte 
cipazionc popolare a sostegno 
degli ideali repubblicani, che 
consente di ottenere nel secon-
do Risorgimetito cio che nel 
pruno era stato impossibile 
raggiungcre. e la - internazio-
nalizzazione - della (piestionf 
istituzionale persegulta dai 
i?ruppi politici antifascist! qua
le condizione necessana per 
la sua soluzione in senso re
pubblicano 

Valioni ha giustincato con lc 
necessita individualizzanti della 
riccrca storica l'aver limitato 
IVsposizionc alle ottivita dei 
smuoli e delle forzo politiche 
or^anizzate. alle fonnule dei 
p.itti e delle le){ci. Ma una si
mile accezione delle necessita 
individualizzanti della ncerca 
storica (che. se non andiamo 
errnti. e una interpretazione 
non del tutto corretta dell'am-
monimento crocianb alia cono-
scenza dell'iiniversale concre-
to. cui si richiama) rischia di 
lasciare come Icttera morta. o 
di ndurre a formula cvocatl-
va. la considerazione delle lot-
:e popolari j>er I« Repubblica 
(iiusto c stato il richiamo di 
Valiani alia tesi di Calamau-
dn-i sul - regime luonotenen-
ziale - come - prologo del nuo
vo ordinamento repubblica
no - , come - ordinamento nuo
vo. che aveva ormai rotto ogni 
contimnta costituzionale col 
regime precedentc, c nel qua
le la monarchia non poteva 
piii vantare altro che aspet-
tative di fatto - . Meno facil<' 
e tutta\!a consentire col rela-
tore nella identificazione tan-
to del modo come si arriva 
al - regime luouotenenziale -
quanto <lel successivo proces-
-o. in cui si frustrano le 
- aspettat i \e di f a t t o - della 
monarchia e si Kiuns;e alia Re
pubblica 

E qui il discorso e necessa-
namente caduto sulla - svolta -
di Napoli e sulla decisionc dei 
comuuisti di entrarc a far par-
:e del Governo Bado^lio. Va
liant ha ncol legato la decisio
nc e I'atteasiarnento di Togltal-
:•. con la sesretezza delle trat-
tative condotte da Crocc. da 
Sforza e da De Nicola per la 
.ibdicazione del Re Ma, al di 
la della precisazione dei pun-
ti particolari, la questione e di 
una importanza tale che sollc-
cita ad una valutazione di in
sieme. o^m ormai verificabile 
nei nsultati s tone: oltre che 
r.elle - mte.nzioi.i - dei prota-
40ii;sti Peteio . contro la ten-
denza a ripresentare sul pia-
:.o del giumzio storico la pre
sa di posizionc del momento 
(come ha fatto Enrtques Aftno-
letti che ha ripreso. accettan-
dolo r.cHo sp into e nellc con-
clusior.i. un articolo pubblica-
to neir.'tpnle U«44 sul Riomale 
del Partito d'azione La Liber-
la di Firenze) henno scelto 
un punto di vista s toncamen 
te p:ii correlto nella valutazio 
.;e Fcrruccio P.irri. che ha ri 
cordate come la collaborazio-
ne con le forze partigtane gin 
date da ufdciaii monarchic. 
fo>se piii operante ai fini del
la lotta per la Rcpubbltca cho 
non astratte preclusioni in sen
so repubblicano; e Franco Ca-
t.i'iano. il quale ha parlato di 
un - c o m p r o m e s s o a t t i v o - che 
teneva conto dei rapporti in-
ternazionali esistenti in quel 
momento fra Rli allcati cd ot-
tencva I'effctto di intcnsincar* 
1-. partecipazione italiana alia 
guerra contro 1 tedeschi c con 
tro i faseisti. senza per altro 
preciudicare ne^ativamcnte fill 
obvettivi politici della Rcsi-
;tenza Come pure ha avuto 
ramone Gian Carlo Pajetta nel 
rilcvare che l in iz iat iva di To 

gliatti non port6 alia costitu-
zjone di un qualsiasi governo, 
ma di un governo di guerra. 
il quale consentiva di raffor-
zare la lotta delle masse per 
la Repubblica, e che, in quel 
momento. • - guidare dri" mulo 
rc«io con lc stellette regie era 
un atto che oggettivameute 
preparava ed affrettava I'av-
vento della Repubblica •*. men
tre l:i allontanava ogni posi
zionc di apparently intransi-
genza repubblicana. tpiale 
quella dei repubblicani stori-
ci. che solo ad una - guerra 
senza stellette - erano pronti 
a dare il loro contributo. Che 
un atto politico lo si giudichi 
dai risultati conseguiti ha. d'al-
tra parte, nbadito Roberto 
Hatt.'i4lia. ricordandn come 
quella - S v o l t a - produeesse 
quasi immedialamente tre ef 
fetti i quail dovevano avert-
una importanza uicalcolabile 
iiello sviluppo della Resisten
za e nella vittoria della causa 
repubblicana. la ricomposizio 
nc del C L.N romano che vcr-
sava in quel momento in una 
situozione di crisi. la cffetti\-xi 
rico-tituzionc dell'Esercito ita-
liano. e l'eco che quel fatto su-
scito ncll'It 'lia settcntrionale. 

/ / lunrjo armistizio 
L'n analogo ordine di nioti 

vi in discussione ha presenta-
to la relazione di Giorgio Vac
earino su - I rapporti con gli 
allcati e la missione nel Sud »: 
una relazione ricca di notizic 
<• di oiservazioni interessanti. 
ma nel coinplesso assai discu-
tibije. Oiscutibile non solo c 
•ion tanto perche mirava a 
pre.-.cntare la Rosistcxiza ita
liana come un mondo chiuso 
in una sua ngorosa unita di 
pension, di aspirnzioni c di 
programmi. nel quale l'tnizia-
tiva di Togliatti avrebbc inse-
rito un e lemento - a l l o t r i o - . 

facendosi portatriee degli in-
tcressi della pohtica sovictica. 
quanto soprattutto per I'impo-
stazione di metodo che vi era 
sottintcsa- Essa. come ha sot-
tolineato Roberto Battaglia nel 
suo Iueido inter\'entd," prescin-
de tanto dalla considerazione 
della necessaria interdipen-
denza fra i piani politici e i 
pinm militari quanto dalla va-
lutazinue delle vie e delle for
me per cui I'azione politica. 
nenipiendosi di un determina 
to cor.tenuto. inndiiica e tra-
sfonna la Icttera dei p.itti e 
degli accordi 1 - I'rotocolli d< 
Rom•)- che la delegazione del 
CLNAI flrmava col Quartier 
generate nlleato coutemplava 
no, c vera, il rispetto e I'op-
plic.izioiie delle clausnlc de;-
rarmisti / io. Ma le lotte del 
partigiam. come impedirono 
ai tedeschi di avvantaggiarsi 
nelPinverno 1!»44-1!)45 dej pos-
sesso della Valle Padana. che 
il piano militare e politico de
gli a'lleati considcrava lino al 
giugnn 1944 una zona strategi 
c.j di trascurahile intercsse. co 
si. resero inupplicabili alcune 
delle clausole del - lungo ar
mist iz io- . Mussolini non fu 
consegnato agli allcati e a Ge-
nova i tedeschi vennero co-
^tretti ad arrendersi m parti-
•li.iin. e non alle forze militari 
.•ilieate. come quelle clausole 
disponevnno 

Ma foprattutto la discussio 
ne di quest'ultimo argomento. 
per lr. complessit.i dei proble
mi che suscita. ha fatto sen-
tire la esigenza che lo studio, 
la ricerca e il dibattito cir^-a 
i rapporti fra la Resistenza 
italiana e la guerra e la po 
lit:ca internazionale. come pu
re circa i rapporti e i raffron-
ti fra il Movimento di Resi
stenza in Italia e i movimenti 
analoghi necli altri paesi. va-
dano ripresi e sistematicamen-
tc approfonditl. 

ERNESTO RAC.IOMERI 

Scoperlo in Austria 
il virus dell'itterizia 

VISITE INJ.IBRERIA 

Tetto 
niera to 

VIENNA, 3. — II prol 
Karl Fellinger, capo della 
seconda clinica medica e due 
suo: assistenti. i d o 11 o r i 
liraunsteiner e Pakesch. so-
stengono di avere scoperto il 
virus che produce rittertzia 

La loro scoperta e stata 
-otioposta a npetuli control-
n. che hanno confermato 
quanto era stato origtnana-
mente accertato a mezzo di 
un microscopio. 

I tre scienziati sono attuat-
mente impegnati in e s p e n -
menti per accertare gli effet-
ti di alcuni preparati conlrf 
juesto virus alio scopo di fa-

s-ilitare la lotta contro il ma
le Contemporaneamente al-
"re rtcerche vengono compiu-
te dagli stessi scienziati al
io scopo di trova re il virus 
che causa rittertzia epidemi-
ca, altro tipo della malattia 
del fegato. 

II dr. Fellinger ed i suo; 
assistenti sperano anche di 
poter dare la prova scientifi 
za sulla relazione che esiste 
fra i due diversi tipi di viru.< 
che causa no I'itterizia epi-
demtca e quella infettiva. 

Fino alTultima guerra, i 
medicl HI generate erano pro-
pens! a ritenere che le affe-
zioni del fegato di questo ti

po fo55ero dovute a caus*-
« m e c c a n i c h e >. c o m e v i v e r : 
c o n t e n e n t i s o s t a n z e v e n e f i -
che , e cc . L' l t teriz ia . dt cui 
51 e s cuper to ora il v i rus , era 
a n n o v e r a t a tra le malat t i t 
di cu i n o n si c o n o s c e la causa 

Un e s p e n m e n t o condoii«-
da un m e d i c o de l l ' eserc iu* 
a m e n c a n o d u r a n t e la guerra 
port6 a l ia d i m o s i r a z i o n e c h e 
I'itterizia 6 t r a s m i s s i b i l e Du
rante la t ras fus tone di s a n -
gue c o m p i u t a s u numerus i 
so ldat i . u n c e n t i n a t o di q u e -
ati i m p r o v v i s a m e n t e m a n i f e 
s t a m n o s in tomi di l t t e n z i a 
Questo fatto era una prova 
bas tante . s e c o n d o gl i sc ien
ziati . c h e il m a l e p o t e v a e s 
sere t r a s l e n l o 

Fort i di q u e s t a p r o v a , > 
medtc i di V i e n n a c o m i n c i a -
rono a dar la eacc ia al v i r u s 
F-ssi d o v e t t e r o s u p e r a r e dut 
os taco l i pr inc ipa l ! ' pr ima d 
tu t to e s l r a r r e da u n fegal i 
m a l a t o u n a part i ce l la nep-
p u r e v i s ib i l e con un n o r m a l * 
ti irro*ci)pio e p«>i preparar 

la per I ' e s p e n m e n t o con un 
m i c r o s c o p i o e l e t t n e o S o h 
?ei i s t i tut i in t u t t o il m o n d o 
h a n n o l 'a l trezzatura tecnica 
n e c e s s a r i a per c o n d u r r e q u e 
s t o e s p e r i m e n t o . 

«S i chiama " t e t t o " , nella 
campagna intorno a Cuneo, un 
cascinale o tin gruppo di ra-
scinali comprendente fabbrica-
ti rustiri abitati dai contadini 
c un " rivile", abilaiione. un 
tempo, dei proprietari. Esiste 
ancora, ila qualche parte in 
quei paesi, nn Tetto Murato? 
I'uo darsi... da quel nome. dal 
senso di mistero. dl isolamento 
che cmana da esjo. e nata la 
idea del mio romanzo. Si fa 
coj'e l'idea di un romanzo. Fn 
vagheggiamento, un sogno, I'o-
dore di una terra, la sua luce, 
e inline un senso di vita u. 

In queste parole di Lalla Ro
mano ci sono tutti gli elenien-
ti esscnziali del suo mondo 
letterariO'Sentimeiitale. C'e. so-
prattutto, la poclira delle at-
inosfere sfumale, dei rapporti 
silenziosi e misteriosi tra i per-
soimjgi, delle frasi allusive a 
cariche di significati - segreti, 
del it privilegiato isolamento» 
che favorisce il fiorire di sen-
timenti inafferrabili dai piii; 
que) niondo e quella poetica 
che erano piu delineati nolle 
opcre precedent! della scrittri-
»'e (Le tnetamorfosi, 1951, e Ma
ria, 1051), e rhe riappaiono nel 
»uo nuovo romanzo (Tetto Mura
to, Kinaudi. pp. 171. lire «"n. 
I'remio I'avese l°57) in una f°r* 
tn.i piii compiuta. 

Tetto Murato e la vicenda di 
due coppie di coniugi sullo 
sfondo della guerra e della Re
sistenzn. Da una parte Paolo, 
•in intellcttuale gravemente ma
lato per le percosse riccvutc dai 
f.i*i'i>ti, che e costretto a vivrre 
ritirato nellu campagna di Cu
neo. insieme alia moglie Ada, 
dal temperamenio forte e si-
euro; <ljll'altra Ciulia. che pe-
nctra a poro a poco neU'tnti-
mita di Tetto Murato, intreccian-
do con i suoi amici un gioco 
jotlile di Sentimenti. al quale 
pnrtecipa di quando in quando il 
marito Stetann. Ed il romanzo 
e tutlo in questo gioco, in que
sto intreccio di misteriose a af-
finila elettive » tra personaggio e 
personajspio. Le virende della 
guerr.i e della lotta nnlifa*ci?ta 
"ospingono queste creature Tuna 
verjo I'ullra. in una a privilegia-
la ii condizione di inlimita sen-
timentale che forse in tempi 
normal! non sarebbe mai stata 
po.4sibile. 

I grattdi fatti rhe si svolgono 
.il di fuori di Tetto Murato, per
cio, non hanno alcun valore di 
icr se stessi. « Io non ero capa-

re — dice a un certo punto Glu-
li j . rhe racronta in prima per
sona — di maturare imparando 
tint fatti, prcferivo srorciatoie 
astratte. La guerra questo fatto 
per eccellcnza. anche per elb mi 
era oilinsa ». K' una (rase chn 
-enibra riassuniere niolto effira-
rcmentc ' lo atteggiamento della 
«rriitriic. La maturazione dei 
suoi pirsonaggi e infalti atitono-
ma rispetto alle virende che li 
circondauo. c una maturazione 
tiitl.i individuate c privata; e le 
virende fervono solo a favoriri" 
deU'esterno quella condizione di 
isolnmenta. di tntimita nuova. 
tpiclln (• norma n pcccr.ionale di 
vita. 

Ed c <jui. in questa nstrafln-
zn. il lintitc fondamentale d-:lla 
Romano, del suo mondo dell.i 
-iia poetica. prima ancora rhe 
del suo romanzo (indubbiamente 
riusrito. nelle sincere e inttme 
convinztoni della Jcrittrice) 

Non si tratta. cioe. di ron-
irapporre un tipo di leflera-
tura tutta intcriori/zata in 
d rani mi sollili e prirati. ad 
una Idtrratura di fatti piu espli-
ritanientc reali^tiri. S« vera-
meuic la Romano avesse sa-
pulo intrriorizzare quei (atti. se 
rioc ave5*e re»o quella condi
zione sospe^a di due roppie col-
pile e isolate dalla guerra. nulla 
di piu realiitiro avremmo avuto. 
Vrro c imece che fucrra, 
Re»i:tenza. malattia di Paclo 
r ogni altro tatlo sono ridotti 
a puri e semplici prele^ti. che 
nrppure quasi riusriamo a ro-
glirre nrlla loro consi'tenia 
reale. Yien fatto di prnsare rbe 
la Romano avrehbe srritto 
prc**apporo lo stesso romanzo 
prendendo spunto da qualsia«i 
altra condizione di « privile-
ciato i<o!amento o. 

NcU'aimoufcra inramat* di 
Tetto Murato i rapporti miste-
rio<i tra i perMinaggi. i loro 
dialoghi 'ilrnziosi o alloiivi. 
tutto il gioco sottile dei loro 
<entimenti. prendono spunto e 
«i svilurpano alio slesso modo 
da un oggetto a gcvfo insigni-
firanlc. come dalla malattia di 
Paolo o dalla vi'ita di an par-
tigiano. Prrrhe tutto. in defini-
tiva. divenla materia per quel 
sioro. Co-i Paolo che rammina 
frhhrilmentr nella sua atahza 
per vinrere l"a*ma. appare co
me • un brigantr da fiaba *. !a 
•na malattia viene idealizzata. 
divrnta • misteriosa • . ROD i:n-
pona piu perche ri sia e che 
ro«a sia Teramente; ferre jolutn-
to a mrttere in lure a volta 
a volta il rarattere forte e »i-
ruro di Ada o la tranqnilla pi-
rnrrua chr ne viene a Ciulia 
o alt re reazioni. stati d'animo. 
affinili. Cost anche i viaggi di 
Ciulia per ragtiungere Trito 
Murato diventano a misteriosi ». 
r tcrminano • come in una no
vella di Andrr«en ». 

Per tuite quelle ragiogi nni 
-iamo d'actordo con ehi ha -">-
levato i perirolosi equivoci rhe 
com porta rassegnarione d e l 
Prrmio Pavese a questo libra. 
• Ciotiano Manacorda. / / Con~ 
temporaneo, 11 gennaio P)>St. 
Opera armonio-a e raatura. 
qnesto Tetto Murato nei limili 
di ana poetica parttcolarc <• 
gia I'abhiamo deito>. m j "ci-
tamente del lutto inadatta a 
svolgere la (anzione vaitarale di 
un tale premiat. 
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