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LETT ERE AL DIRETTORE 

Per mi cronista del 
Caro direttore, 

murti'ill sotto higlio il cie-
lo fu su Hoinu l ivido per 
tutlo il pomcriggio, poi si 
rieinpi di mivolc e eaddoio 
piugge che inipediroim ;ill;i 
specula vjiliciina di fsirc le 
previstc osservazioni nslro-
nunticlic stille occtiltazioni 
della stellu Hcgolo da parte 
di Vcncre. (Hi scrosci , difal-
li, impruvvisi e violcnti . so-
jiravveniiero prciprio neH'ora 
in eui gli .striiiucnli era no 
piinlnti sulla zona del cosmo 
jive si vorillcavn In strain* 
fenoineno. cite si ealcoln av-
veiijjsi una volla ogui mille 
iiniii. La sera, luttnvia, riu-
•sci un'al lra congiunzioi ic: 
tea il puhhlico inoiidano-lct-
terario del preiiiio Strega e 
lo .spirito del principe diu-
seppe Tomasi di Lainpedusa. 

\«>n tnt11 eeitnnicnte i m>-
stri lettori liantio esporien/.a 
ili niaiiirestazioni iiioudniio-
lotlcrarie; ha.storii dire elie 
vi si dcteriiiina, per il falto 
slesso dei tanti f i le vi sono 
in uiostra, come una Icnsio-
ne. Ogni tonsione el i iede un 
polo su eui searirarsi e que
st o e oU'eiio in tali occasiuiii 
dal premiat!), in earne e os-
sa, al quale van no gli applaii-
,si !> le iiialignitu, o gli uni 
o le a It re iusienie. Marled) 
sror.so, inveee, il preiuiato 
poteva essere presente sol-
taiilo in ispir i lo , nella folia 
.serpoggio quiiuli una eerta 
ileliisioue. 

Ora pern iiicoinbc una mi-
naeeia ed c d i e ilopo que
st' ultima cnnsaerazione lo 
spir i to del principe Tomasi 
non vi'n»ii assunto tra quelli 
tutelar! della patria. Oualclio 
arevntm in quc.slo sens!) gia 
si c lel lo sui grossi fogli lior-
gliesi alio iniloinani ilello 
Strega. Seeomlo rosloro il 
Tomasi avrebbo cscrcilato 
una eapaeita divinaloria sul. 
le sciagnre patrie, niesso il 
d i lo siilla pia^a. espresso la 
ileltisionc per un'Italia ili-
versa ila quella elie si era 
imniaginnln. 

Ma ilelusinite ili rli i? e chi 
sono rolnro elie oggi la ri-
MMjprnnn? II problema non 
riguarda gli elettori del sa-
lutlit Hellotioi, elie lianno 
vnlatn per / / Gnllapiirdn ri-
tenendoln, roine ocrlanicnte 
p. meri levole di premin. IVal-
tra parte, una volla prosen-
talo il romanzn tra la rosa 
ilei randidati , si era ereata 
una situazione di falto c il 
g iuoco ilei votanti e quello 
delle grnndi rase eilitriri 
rendevano srontalo il risul-
tato. Nemmeno riguarda i 
valori « poetiri » del l ibro; 
su quest i si pu6 ili sent ere 
ed e. materia rhe eompete ai 
crit ici Ictterari e al gusto del 
pulil i l iro. 

Si rifcriscc piultosto alia 
materia .storica, sulla quale 
si esercitarono le doti del 
pr inc ipe ; la materia: il no-
strn Risorgimenlo; le floti: 
quelle di un'ecrel lenle inlcl-
ligenza letteraria, ma arislo-
cral ica, ironica, sce l l ica , hril-
lantp, flisincantata. II pro-
Mema, se mi permelti la ri-
tnzioue, elie csamina Mario 
Alicata in un saggio sul nu-
mcro dodic i del Cnnlempa-
rmicn. 

Si polra anchc non essere 
d'accordo col nesso d i e Ali
cata vi sfabil iscc. e c ioe clip 
la ragiono. per la quale / / 
Gutlnpartlo non sarelibe un 
vero e grande rnmanzo. i* da 
ritrovarsi nella dellcienza 
idrologica, elie e alia base 
della conccz ione ilei libro. 
nplla v i s ionc falsa d i e csso 
cnnlicnp della storia P della 
vita degli unniini c. in oon-
creto, del nostro Risorgi
menlo . I'osta in qupsti ter
mini , la qupstionp c di con-
cczioni pstptichc e in questo 
canipo. appunto . sono divisi 
i crit ici c i RUsti del pub-
Mien, c'e clii accella quel 
ncsso, clii no. Nessunn tnl-
lavia puo npgare d i e la vi
s ionc del Hisorgimpnto d i e 
il l ibro olTre e. come Mi cat a 
s t r ive , falsa, clip rintel l igen-
71 del pr inc ipe lanlo piii vi 
crlebr.' i suoi solilari ed cvle-
tici trionfi qu.into piu il qna-
ilro d i e csili (lininge di quc-
pli anni in Siri l ia c in Italia 
c il qiiadro di una socicta 
disfalta. scn7;i mordente di 
for7e popnlari e n:i7innali. 

K* a questo punln d i e . ilo
po rasscgna7ione del prp-
mio . !a min.iccia d i e il prin. 
c ipe s i i issunto tra i nunii 
tiitclari fit ll.-i patria prcoc-
ciipa; vhv ccrli arficidi. non 
c l f f l i c a l i a l v a l o r * ' . - s t c t i c fr 
dcH'opera. ma. c.unc si c 
detto. qu.-.sj a f:irn«- si dorii-
mento :IPJ « momen'o in cui 
pli italiani scoprono ron r.»c-
capr icc io clip l'lta': i non pr.i 
quella d i e cssj credevano » 
(ma quali italianiV Taristo-
cr.i7ia nrra o del l'.>rbonc?>. 
rendono t imorosi . Tanto piu 
in quanlo in sede. non di 
crit ica cstctica o di storio-
gr.ifia. ma ili crnmica. clip 
piu ci e pcrtinpnlc. questo 
prcmio vipnp fuori mpntrp si 
niolt ipl icano i spgni di una 
assnnzionp dcU'intern Itisnr-
gnnetito sotto le ali vuoi del
la « d d u s i o n c » vuoi della 
olcografia. 

Vorrci dire d i e tra dicci 
o vpnti anni chi si Irovasse 
a ricostruirc la cronara di 
qiiesto nostro I9"»9 potr.i fa-
ci lmente srrivcrp d ip psso 
fu I'anno quando. cclcbran-
dosj il ccnlpnario deHT'nita 
i laliana. si assistpltp alio stra-
no fenomeno per cui ci fu-
rono testi di storia per le 
scuolp ove Pio IX appariva 
piu imporlante di Cavoiir o 
di Garibaldi c le piu rlamo-
rose celpbrazioni pubol irhe 
furono quelle in c m accanto 

al Presidpnte delln Repub-
blica apparve il genomic 
francos? Do Ciunlle o, pus-
sanilo aU'esaine d i e in que
st i casi si fa degli a w o n i -
iiiculi ctiMurali coevi i>or 
trovarvj la oonferina di de
terminate analisi , 1'anno in 
eui il maggior premio letle-
rario della capitalo fu dato a 
un roiiuinzo clio dol Rlsorgi-
niento italiano otfriva una 
visionc come quella d i e pri
ma si e delta. 

Xaturalineiile, come seni-
[ire nccailo in questo crona-
d i e . non vi troveranno poslo 
consi i iera/ ioni no per I'in-
Irinseco valore Iclterario del 
libro, no per le iiilou/.ioni di 
coloro d i e lo preniiarono, 
ma sollantn il collegarsi re-
ciproco degli avveniii ienli , il 
contesto in cui si situano. K 
po id io la materia storica ri-
sorgiiiieulale dol (inHnfmrtio 
riguarda il iiiouiontu iloiru-
uillcazioiie Nord - Sud. quel 
cronista |iotra parlirc di (ftit 
per r icordaio allri avvoni-
inenli clio caral lori /zarono i 
uostri anni. 

I'otra scrivere d i e , men-
Ire le celebrazioni del cen-
lenario avvenivaiio in (piol 
modo, si avvorlivano in Ita
lia ogui tanto come degli 
scriccli iol ij o aildii'itlura ile-

gli seliinnti; piccolo, ma an
ient i d l e soniiuosso ]>opolari 
olio aiidavano dagli Abruzzi: 
Suliuoiia. alia Calabria: Sam. 
biuse, alia Puglia: San Pie-
Iro Vernotlco, ul Napoleta-
no: Muriglin.no, Torre dol 
(iroco. Episodi , clio so si 
fossoro vorillcnti in Fnmcia 
o in InghUterm, in Rolgio o 
in Olaiidu o hi l'olonia, a-
vrobbero dovuiupio ilolermi. 
nato crisi di giivorno e esa-
iiti o riosami ili coscionza da 
parte doi partiti o dollo d a s . 
si clip avovano nolle lorn 
inani la eoncrela od oifoltiva 
dirozioite della oosa pub-
blica. 

Non in Italia, periS, dove 
quoi partiti c quelle classic 
occupatissiuii l id celcbrare 
il Risorgimeulo o nel dicbia-
rarseno « ilelusi », non ave-
vnno il touipn di accorgorsi 
d i e la maggior questione 
doiruiiita na/ ionalo era au
rora aperla e il rapporlo Ira 
i ciltadiiii di un'inlera parte 
del parse e lo Slato, quello 
clio sarobbr dovulo cssoro il 
lorn Slato, era aurora tale 
da polersi traiiquillamcntc 
espriniero in barriralc, in-
ceuili e iuterveiiti di truppe 
ill assetto di guerra. 

NINO SANSON!-: 

DOVE SORGEVA IL FAM1GERAT0 "LAGER DI TRANSITO", ANTICAMERA DELLA MORTE 

I disegni dei bambini di Terezin 
lestimonianza straziante contro il nazismo 

Questi anonimi pezzi di carta sono stati raccolti in un documentario la cui visione rinnova 
in noi ira, dolore, commozione e il cui monito ha un valore dramtnaticamente attuale 
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(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA. luglio. 
Vim fliifstra cho (iiiuriUi 

U' voll'tiic dolrissimc del 
Mnssiccio Central? didlu 
litH'nitti, unit fatn con fiilii-
to i n f m o di .s-fdli*. I'impic-
ciif;iiiiii> ili un doportiito, 
mi dHapuio tiiccndidto 
dullc SS: clii pioi averv 
.v/iiiifi) i handdni ili Tcrc-
Cfu il fitsarr su i)?z:i di 
carta troruti diis.sd dorr 
/c .s'(•̂ 'm, ri'idi c JaiittisticUc 
ilcllii lorn nti i nel lagor'.' 

Tcri'^in. In cifti) futta 
cosfriiirc iln A/nrin '/Vrcsa 
iC/lii.striii Hi'H'cslrcmo noril 
delln liocmin. em ai sunt 
ti'iiifu — ((itaiido iV luittiifdw 
.si liccidci'iiim fitlrnfffi con 
una rarica di cavallrria n 
cnl /»ncn di pneui CIIHIIII-
n/ — linn ciflii-/nrfiv^n 
possciife. I'nii cilld prima 
di tntto: con case, pnrc'ii. 
nc(inzi; via una citld ciiitn 
I/I /iiv.vnfi ,• Iiii.s-fiMiii; ti un 
cittd-cascrma circondntti 
da innru s]>rssf otto mc-
tri. .Nrriipioriiliiinri .s-n fns-
siili di .slKirranicii fo picni 
ili ucqiiii /iiniici'in.vii. mill 
ci t til nitcrsccittii iln cnni-
mini di rnndii. dominata 
dtillc torrcttc ill osscrca-
CIOIIC. titttn cnstt'Uiitu lit 
cii.tcmnMc c ifr liunker 

Nel 1941 il boia ,h /Vd-
on. Ut'tidrich. Itcichtpro-
tektur di Hoemiu ,• A/orn-
rin, decidera di trnsfor-
mnre Terezin in tihctto e 
in higoi I/I /rinisi/i) per i 
i/«'pnrfi//i. 

Terezin. sitiiata nella zo
na dei Sitdeti ed iibitatu 
da jiopnlazione di liiif/im 
Icilcs-cii. cru I'li/eiile per il 
pujiillo di Himmler. il litn-
{/<) ore cult potent i/ur 
corpo alle sue tenrie di 
disjiensatore di orrori. Co-
si le caserme. lv ridntte. 
le suntcbiirbtirc (liveime-
ro ciniieroni per i ilcporfnfi. 
lo si'fjrete divemiero celle 
jicr i comiiiii.sli. i pretcn-
siosi e ben protetti padi-
plinni depli iiffieiitli di Ma
rin Teresa dirennern al-
Jff/f;i jicr lo SS. 

L'idculc hitlcriano 
Cinta di niurii c protet-

tu da Imstimii Terezin con-
cretavn e cnmpletnva — 
fnr.se mcpl'm e piit nnvora 
dei lager di sfcrmiriin — 
ndeale nazisla delta cittii 
(lermtinica. I.a cittd-fortez-
za scrrurti nel SHO interna 
i due tipi cla.isici dell'uma-
nitd nuzistu: qtielli dei pari 
iiriani iicrmunici elie nt-
tendevnno alia rpmMdiritiii 
occMpiicioiie e I'nltra. ipiel-
ht delle razzc inferior'! — 
ceclii. potacchi. rus$i. cbrei 
— die morirn lentamrnte. 
die riempira (porno dopo 
piorno i rayrnii piombati 
deslinnti n) mn.isarrn. Su 
lutti — sui < liberi > r sni 
depor'ufi — f;rurnrn i{ 
passu delle pattii()lir di 
SS, 1,'ordine yerninnieo re-
qnava dunquc perfetto a 
Terezin. In luqubre « ciffa 
del sole » drlVObrrjirup-
penfurher delle. SS Rep-
nnrdt Hepdrivh r dei suoi 
padroni di ticrlino. 

A Terezin si arrirarn in 
vurpmc piombato e da Te
rezin si partita per Da-
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I'nii ili'I illii'Kiil rai'i'olll ni'l nirtitnii'trnitKlo • *)«! lr furfulle non vul.mn 

chuu. per Mauthausen, per 
.'lii.s-c/iii*itc. 1'er decine e 
decnie di viniluiiti di tio-
nuni. di domic, di bambi
ni. Terezin e stnto un pun-
U> il'iipprodo rcrso l'orro~ 
re. mm dei fund primn di 
quello delinittro, I'omini, 
domic e bambini: t bam
bini di Terezin. i 15 mtln 
hinihi ni quali il colpo di 
ptsttdu, la sciidiscititii n il 
xibilnrc dolln mii::ii ))iom-
liiifii del .soldiifo iiicistn 
hutittn chiiisit per sempre 
pli occht die nridumctite 
eercneiiiti} mi pn' dt sole 
o il verde di un prato, til 
di In delle sbarre. 

Vn pn' di tempo addie-
tro il re(i'istu cccoslotuiccn 
Miro Hormird e il /otonrii-
/o Pavel llrdUcka .sono 
torruift ii Terezin e si xnno 
tnessi a gutirdare e a sce-
pliere, con il corafigin e la 
tcnerczzu die sannn dare 
Vamore ad una commozio
ne profunda, fra le ccnti 
TUIin c cenfinnin di dtso-
f/ni. di inacntii scariibocdii 
die ci lianno Inscinto 
bimbi di Terezin. lianno 
sccllo, lianno messn insic-
me (inesti discpni e It linn-
no f'dmnti. Nc e uscilo mi 
docKiMciitarin (Qui le far-
fallc* non volutin, jirimn 
premio per il cortometrnp-
pio ul Festival di Can
nes 1950) die e una testi-
monianza ngqUiacciuntc di 
queU'epora Iinio, qimlcosn 
d i e rintiorii in noi irn. do-
lore. commozione, ma qiiul-
cosa die tide anchc per 
'Hid'- ehr ci invito peren-
toriamente a non dimenti-
eare. a non dimcnticurc 
mui. 

1 bimbi di Terezin disc-
pnnrnno su nyni pezzo di 
carta die rcnisse lorn frit 
lr mam. come se dnvvero 
ci fosse in essi la consape-
volezza dcll'impnrtanza di 
Itisctare, per < dopo », titnti 
dociimenti della lorn snfli 
renza r della lorn vitulitn. 
Sei diseani dei binnhini il 
prosefife e il passittn si 
marolano e .ij confnndo 

CORRIDOIO DI CINECITTA, 

no. cio elw i loro occhi 
spaiiriti redono opni pior
no si tntreccia e si fonde 
con cio CMC hunno visto 
ncllc loro case, nei loro 
pioeJii. primn di essere 
cliuisi nel lager. 

Kicordi della vita 
("o.si mi (ilbcrn, unit cn-

sofdi. il sole, un oinnin c 
un en nc — tutta una sccuu 
di placida aUcqrin — .si 
dtvidono lo stcssn fnplin 
con H disepno della impic-
cufi'touc di un deportato 
ebreo, ritruttit con preci
sion? in <>f/ rt t piirticntnrc 
(qituntc scene c{ptuli neri\ 
risto il piccolo disepnato-
re per copliere con tanto 
crudn verismo I'enorme 
forca. il piccolo currettn 
con In bnrn, I'uomo die si 
dibrifh* neH'iifjoniii''). 

Cnsi neendo «cl disepnn 

di un fitnerale: due omini 
reppono una bant, sepiuli 
da altri due omini die 
prepnno (e il piccolo dise-
pnatore si richitimn quasi 
nllii h'Ciiicu dei fnmetti e 
scrice un bo-be- diiciin/i 
«//« bona dei due < can
ton*). Ma nel cortco fu-
nebre e inserito un ultra 
persoiui(ipio± una donna 
die spinpe una citrrozzcl-
lu. die M-oni'offje Infill In 
.sronii e die sconcolije an
chc noi. pcrchc quella don
na die spinpe la carrozz'el-
bt e quulcnsa die tl nostro 
parent bamhino-pittare ha 
vislo * prima ». p la viln 
die enli ricarda ed nllii 
quale rnrrcbbp lornnro 
A/n su di lui, e su ttitto il 
KIIO discfpio, riitiippooia la 
mnrte. il (eschio d i e brit-
la sinisfrn sul berretto 
delle SS. 

I prandi. eterni tend do-
minantl della vita c della 
mnrte tormina t» si scim-
tnnio in nptimio dei dlsc-
fliii, in omit si'ipiciu-a del 
film. I.a limpidczzit ed il 
tuitiirnlc candore dei pic-
cidi pittori non ralpona del 
resto die a render? pin 
crndel? ed immedinta un 
ruppnrto du; il lager bu 
piil iirirntn di qtmisin.ii 
.v/n m (i turn. 

Quulch? albern, una ca-
setta circoiidnta da una 
stucciontttu. una bicicletta 
abbnndonata in mezzo a 
un prato, alcuiie farfalle 
iiftoriin n due prnnili fiori, 
la strttppente niidinconiii 
di un visa di htimbola: eld 
ha discfinato ttitto cio? Vn 
piectda ebreo di Varsavia, 
un bimbo iicraina, una 
bimba di Prnqii'.' Nan lo 
.liippiiiiiin, iicisiuin In sn 
Afn c/ii c ha fnlfo > rnffo 
do, chi ha costretta i 15 
mi lit bimbi di Terezin a 
scurubocchiitrc su lembi di 
cartiiccia scene di impic-
capioni, di torture, di fit-
neriili; chi U hti ensfrctfi 
u MUfpuirp c fi dpsidomro 
inrano una fnrfalla, un 
albera, un cane; chi Ii ha 
nccisi — tlnpa tutta cir) — 
questo si lo sappiamo. 

Qui le farfalle non vn-
lano dovrebbe piunpere 
iinclic sitqli sdiermi ilnlin-
ui. Se cosl .snrii. il nostro 
pnbbfico potrtl candividere 
t( niudizio che ha ispirata 
In pittria di Cannes nelln 
itssepnarpli il premin. Ma. 
ill di la di questo. credo 
die tntti noi si debba es
sere f/rtifi (din ciiieimito-
pritlla cecoslovacca p e r 
uvcrci fornilo una nuovn 
accasianc di rienrdare « chi 
ha futta * Terezin e per 
aver saputa rinnorare tale 
ricordo. ? la commozione 
e i( dolor n ch? vi sono 
canpiunli, propria nra; nra 
che qiiolli die < bnnno fat-
to > Terezin sfnnno rinl-
zmido la testa nella Gcr-
mania ncctiioritalc. 

FRANCO BF.KTONE 

Mostre 
d'arte 

UN OTTIMO STUDIO DI INKS I'ISONI CKRLKSI 

La parita di salario 
Storia c termini presenti dol problema — Le nuove prospet-
tive della lotta per rendere giuslizia alle donne lavoratrici 

Su: 

St ni i* «fc c*in«>iiia 
pd'jii.'- dfi M<» <i>>. Lrnrito Prissi he roud'it'fi >,«•: 

iiurjii f doi i'iii«*n?'..'fj nch\e*i{i an rijr>porfj /r-; S'tfo «' 
enrma in Italu: C,h art.cnl: ( ;ppurs! *ul sritinrinulr rniJuc.f 
n o n h n n n o i;;;fj:?/7jro nwUo n tinn po irtnir i i «• .; una i umpntju.: 
<b j f n m p . i . ill ru i l'l"::::,.. r m yrnrrc i ( O H I I I U H I I ihf " arc n-
jxrrio d enema. r;rrnd:c^no a rcfi-.on vftiiitu la \i:trrn<'n 
Cmuunriw. n r ^ n r r o p-i/ I/I no : c l<rlo d^l fattn che ri'io'r K K I 
SI Irnno pf chielrrc fii mef.ere orditic in un rr.rnpo. tio<~r 
irnpcrrcrtana corrii'.nnc. sperp/ri. Tego'.amrnttiz'ani - CH\H-
siro, co lo '^f i ' : fallnnrnti. romanmchi inJr.r;h> fin(;n*'i.ri. >n-
TTz-is; settortah C conurrfinzioii c'.irn1'~l:<;tu.he 

P-'r-onclmrntr. non lu'tc !r ( • r f i o m c n : c : : o n i nurtr.'r 'ii.'. 
Itotr: c\ trora'w roi.«« r;,< n n , soprcfutto. non c- n i n i - i n i c 
I.' Flof*i alUirche. etcsprn.ndo l prr<uppO*'> librr il.ri dr. ru 
m-m* r. a.'iniJr c p'Tornr* iJ definii.ro rt'7os*i:ni«*nro </<-;'i 
f i t . n\ S:c.lo e Vubnhztorie df'.'.r j i r o ' j r c m m c j r r o n obf>! <} :'nr <• 
i;r: *ilm r dei t!ocum> ntc.r. ?fcf:i:ni. ia*c cmlo ^n .'.r.nrn'e > 
pnr:e del rrxercatn j ' l (ti: schic.ciic.r.'e conrnrrrn:c. <'riin.'Tr. 

T'l't'i.'iC. c;n che r> prejne »• nmcrare ,'c ^ot'C'i: r.U 
ulen'.:ia d. redine sulla ti>tr*t'OTie di fn'irjo. rhe. *i>imr,'.urr r. 
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l . c n o . iiqu-.rtJtO :I p ' i ' t o del p i / b b ' i c o e c^err-'.O lolc.'mf '••'e 
i proff'Jttnr; call imp<"ruTir: r . i t ryor jc i e alia •n'o'.lerc.ri: . r»T-
For.z dei *oT'o*eareTar. cler.ccl: I.a pretj di p o t : : O i f ~.i -
rj .V :n propOf.To. pur conrrrrendo direr*, m o ' . n d: d ffen-n-
- czione e d: f O n v . : ' M su problemi par::co'.a'.. non '„ c'l'ii 
Che al'.c,rrj-.^e lo <( h-errmer.to d i C0!fl'O I que'.: non '.o'lc-ana 
che ;.' deisro pubbl:CO $;a Vprso e scialacquCtO per c\rr,er,:.zre 
(?'i iirro::: d* quch'he furbacch-.onr. r lcvc:c snercre \n 'in 
cvvenire m;ol:ore per !c c riernaioyrafir. ncz'.onr.le 
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Ci sono tanti casi in cui la 
clns.se dominnntc si avvalc dol 
pregiudizio per basarvi In 
propria suprcmazia; ma for-
se nessuno fc tanto classico, 
tanto legato alia nntura del 
sistcma capitalistico quanto il 
prcgiudizio sulla « inferiorita » 
della donna. 

Ksso e sorvito al padronato 
industrialc — da un secolo, 
ormai in Italia — ad un fine 
semplicissimo: pagare mono 
la forza-lavoro, impiogarc la 
mano d'opera femminile pcr-
che la si pu6 pagarc i) menu 
possibilc. Quanti miliardi ili 
profitti ha rcso rpicsto prcgiu
dizio ai padroni da quamlo, 
ad osempio, per usarc una ce-
lcbrc csprcssionc di Kodolfo 
Morandi, l'industria tcssile c 
stata * la culla dolorosa dcl-
I'infantc proletariato italiano*? 
Qucsito insolubilc. ccrto, ma 
domanda non oziosa. 

Prova nc sia che la com-
pagna Incs F'isoni Cerlpsi, npl 
prepararc questo suo prezioso 
volume. • I.a parita di salario 
in Italia » icditrice Lavoro. 
1959. pagg. 366. L. 16^)0) ha 
dcdicalo tutta una parte dcl-

' I'opora all'informazione stori-
. ca, ricca c elrammatica. ha in-
'dagato It ragioni economiehe 
•p sociali deH'cntrata della 
'donna nel sistcma capitalist! 
'co dj produzionp industrialc P 
Jagncola. ha dato cifrc c cifrc 
sulla misura della disegua-

rcallh che ha un senso uni-
voco: « il minimo del salario 
della donna — in tempo fa-
scista — corrispondc al 50 
per cento ilei salario minimo 
dcH'uomo dcll'iiltima calego-
ria, a I 45 per cento del ma-
novate spccializzato, al 39 per 
cento dell'operaio qualificato, 
e addirittura al 3 1 " dell'ope
raio spccializzato » (pg. 88) . K 
proporzioni quasi uguali si 
rcgislravano confrontando i 
salari massimi. II fascismo as-
solvcva anche qui pi-rfetta-
monle la .sua funzione di stru-
monto del grande capitalo. 

Solo con la Rcsistcnza la lot
ta delle lavoratrici riottcneva 
condizioni atte ad avanzare 
sulla strada dcll'cmancipazio-
nc. Molto bene ha fatto I'au-
trice a ricordarc un particola-
re sintomatico: in una delle 
prime « zone libere » create 
nel nostro Pae.se dalla guerra 
partigiana nolle valli del Hiel-
lese, vicne sottoscritto tra in-
dustriali e rappresentanti ope-
rai nel 1944 un accordo — che 
sara denominato « patto della 
montagna • — col quale sara 
riconosciuia la parita di sala
rio alle tessili del settore la-
nicro di Riella. 

Con la Iiberazione, si 6 dot-
to, le prospcttivc mutano. K 
a partire di qui, la trattazione 
di Ines I'isoni acquista una 
maggiorc complessita, affron-
ta una tematica piu vasta. C'e 
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iglianza di rptribuzione Ira uo- la prima conqjjjsta istituzio-
Imini p donne jnale. essenziale. Tart. 37 della 
1 . . . iCostituzione che garantisce il 
! Tale, ir.fatti. e il primo ;diritto alia parita di retnbu-
iaspetto del problema da esa-izione. Ma ci sono i rapportj d i . n o della'cGIL del'>"c"idea 

sparita di salario della misn 
ra media del 25, 30"'. anchc 
se vi sono naturalmcntc scar 
ti piii grandi (e anche minori, 
per fortuna). Ma soprattutto 
in questi ultimi tempi, la pro-
spettiva di un'ulteriore avan-
zata delle lavoratrici si fa 
piii rcalc e vicina, Ic stesse 
conquiste raggiuntc sono piii 
diffuse e sensibili. 

• * • 
La compagna Pisoni analiz-

za minutamente vittoric e bat-
tute d'arrcsto, successi e de-
bolezzc, insistc in particolare 
su un tema di fondo, la que
stione di principio, l'impor-
lanxa che riveste. cioe, nelle 
trattative salariali la richie-
sta dell'applicazione integrate 
delta parita di salario. I'crico. 
lo.sa e la sflducia nella pos
sibility di successo di una lot
ta avanzata, alio stcsso — con-
trario — modo che decisive 
sono 1'unita sindacale e la mo-
bilitazione delle lavoratrici 
per sostencrla e condurla. 

Ai termini attuali del pro
blema si rifa anche, nella sua 
succosa prefazione, Vittorio 
Foa, il quale sottolinea l'inse-
rimento del motivo specifico 
della rivendicazione femmi
nile nella ripresa sindacale 
gcnerale. La lotta per la pa
rita salariale, in questo qua
il ro considerata, « e un ele-
mento importante dell'accre-
scimento della coscienza sin
dacale in Italia, della liquida-
zione delle ilusioni collabo-
razionistiche e paternalistiche, 
— scrive appunto il segreta-

' o J' f . 'rty H ' - n ' o r q in.- :n'erpr«-- ,c pr .rj -
,'i* f i .n.- Cap.ran buffalo 
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• minare: volgersi a| passato. jforza che condizionano il go-
Idimo^trare come, a parita di ,dimento effcttivo di tale dirit-
havoro. dagli ultimi decenni' io. c'e una serie di problemi 
del secolo XLX. il salario del-' economic?, politici. ideologici 
Ic operate nolle officme. negli'che si affacciano in termini 

T i V I.:.rto-.'. .l->.r 

za oggcttiva, imposta dai fatti, 
del contrasto antagonistic© di 
classe che costituisce il ter-
reno ineliminabile e la pre 
messa di qualsiasi azione sin 
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I! m.n.-tro d '̂.Ir P^r:ecipaz.on: sta:;.!-. or. F- rr.r 
Accrad . ha firmato l dcrreto p«>r :! pa=;«a;; o df zli *'.» 
bi .mfr: . d. C ner-.tti a!I'I R I Carre voce che. quan:o pr.rn.-i 
vorri fftmb ato :J con^ l̂ o d"amm.n.«Taz:or.r dc".'cr'o t- s 
fanr.o m:ar.to : nom: de; poss.b.2: «ucre*^or: dpii=::ua> pr> -
«.dpr.le d. C.r.ec.f.a Tra ; favor.t: sono. per :! momer.xo. 
urj notvi deputato dcmocn.-tiano. il quale r-.nunccrobbe il 
m»r.daro par:amer.Tare. e un aho d;r.;»en*e deli'AN'ICA 

L'ltal.a Dir.ccip€-ri al Festival internaz.onale d. M.i;rs 
con Y^canze d:nremo e con i cortometrai?. Ar:i e pa-'n d 
Domcn.co Pjr ficato e Acqua so::o it mzre. E' s:a:o no.tre 
j?»r.a'.«:o alia d:rc-z.or.e de; Fest.val lndiz d. Rosseli.c^ 

driras 5ai*'». 

orn. a\ra '.'i •*•». a Lo* Ar.4P.i-:. »ii processo r."*--"-:'* 
l'«"r v.-*- Mary Mur; hy f-0-.:ro Kur. Fr r.;-. ce'ebrf> â «̂ .-.*r. 
:. irr.f ro-e i - . - ho..>uood ar." Mary =->-: on»» cho :: c:r.-

c;r.-!.>rp d^. >;;io aflar.. co';to d^ 2al! -mo "acu'o. 
^ '"• i *• ..".-:o. con mod: lr.-.irhar:. d. o'.'ererc 

d„::a ?ur, c\ er'f r r c ' - r o n d: natura exT^-cncma-ografics 
I/acro-a'o rcsp rue ozn: .mpu:az.one a suo rar:co. ma Mary 
e dec.<a a por*arr in tr.b'J-.alc > prove 'an^.b-

che avrpbbc a\iro J-JOJO :n ca:-, dr-IJa *'-»• 

I: pred rarorc H-aru-fI:-:a B.l.'y Grah,.-n P r,d.2na'o 
fK-rch^ la z.aver.'ii ante: cana rnnoscc mp^i o le m-.-ure d. 
J..yr.p Mar.-Mfli che la B.bb a Per trar.qu '.I zzare :>m:r:en'e 
pred ea-or**. par" rhe Frar.lc S.r.a'M, r.oto I.ber:ro neL'a v.:a 
pr va*a. abb a .'-cconsent.to ad p«c-re San Pao:o ir. un film 
che rechera la firma d: Frank Capra 

Sempre ad Hoiiywood. ?: dice che. da qualche tempo a 
que?"a parte. K.m Novak abb-.a fatto brecc;a r.e! cuore del 
rej.s'a R-.chard Q'-i.r.e. :l quale ha a'.tito l'occas:ose di d:r:-
gere :a rad.o=a K.m .n Cna i'.regc in pcrcduo. 

* ateliers », sui campi sia sta-! schietti di lotta di classe. I-ajdacale degna di questo no
lo spaventosamente infcnoreidocumentazione. ed anche ) a | m e , , 
a quello degli uomini: da un!analisi critica offerte dallau-j Ali'acquisto di tale coscien-
terzo alia meta. si puo dire, trice sono abbondanti. r o r s e , M sindacale il libro di Ines 

Igrosso modo 
f Non sono. certo. ba?tate 
Jtimide misure legislative de 
penodo giolittiano a mutarc ^ _ 
tale dtsparita. ne ad attcnuarejda chi e stato alimentato. ri-'f lavoratori non'melTo elie tra 
condizioni di lavoro partico- pristinato: come si pud. in mil-j j c lavoratrici che ne sono le 
larmente gravose. La storia'le casi concreti, smantellarlo,tCI-0jche protagoniste 

• del proletariato femminile — dimostrando la eapaeita della, p*nr o S P R I ^ V O 
e questa parte del volume donna di rendere tanto quan-j 
di Ines Pisone e qui a ricor- to I'uomo nei vari settori del-' 
darcelo — e storia di sofferen- la produzione), ma la tratta-j 
2e inaudite, e di lotte. Solo zione segue i filoni essenzia-
queste. solo I'organizzazione, li. Ci informa del processo.J 
la» resistenza » sindacale, han-jdella linea tendenziale dellai 
no potuto. qua e la. invertire; lotta per la panta di .«alano.) ^ D 5 M W d ajevo'are • 
la tendenza a uno sfruttamen-lsi sofferma a vedere come s i ' ? o v ' a - . c v i des.der.no essere 
to sempre piii aspro del lavoro e affermata nei vari contratli ammci's. ag'.: e*in-.; delia ses-

s or.e autunnale. e che devono 
r.passare alcur.e rr.ater.e dopo 
aver sostenuto «,'.: esanr.: delia 
5ess.one estiva ne: con. di av-
viamento profess ona>. - Teie-
scuoia». nel ir.ese di agosto. 
svol^era un corso completo di 
r.ep:!ogo e d: r.pet:z:one per 

e stato; oggi si registrano di-Jrutte le materie d'esame. 

Piraccini 
alia Galleria Elmo 

Con una holla c prcclsa pre-
.tPntazlonc di Antonello Trom-
badori, il quale ha ben delinea
te In poslzlone del giovane plt-
toro di Cescna origlnalmente 
collegato nll'csperlcnza paeslsti-
ca del prlmo Morandi ma sen-
slblllsslmo. nitres), a quel modi 
dl crotwicn llrica tiplcl dcll'ala 
piu intinusln della glovane pit-
turn rcnllstn (il Mucclnl degli 
interni e delle fantnsle dl pae-
sannl rotnnni. II Vespignanl del 
pne^l assolati dl qualche nnno 
In o nucorn U SiUhi, suo con-
I'lttadino. per quello che ha 
tuttor.i ill - romnno * nelln sua 
pittura delln vita qiiotldiana). 
Osvaldo Piraccini ha esposto 
alia galleria Klmo dl via Ali-
hert. Fatta eccezione per un fu-
moso paosaggio industrlnle tra-
vPrsntu da una larva dl forma 
umana. clip i"1 sotto la sugge-
Htione delli'atanicnti! cspressio-
iilstn o surreale del milanesn 
llaiu'hterl, o dl nlcune pochp 
gentili llmirino ill donne dl 
niamera mticclnlnna, II nuclco 
vi'ro iblla mostra ft costltulto 
da alcunl uiiiill e perfettl pae-
saggi delta spiaggln ndriatlca. 
Nonostante il tipo dl Inqundrru 
turn ititturnllstlcn c mnocblnln-
In ottoeontpsr.-i con pffettl dl 
materia e dl luce fra romilia-
no Herti'lll P 11 Durrani. Pi
raccini non t> on vedutlata 

In fondo, quando egll parte da 
un motivo di nntura, il piu 
iieei'n. il piu spogllo, il pifi 
- iisso di soppta - — e son 
sabbio e dune formnte dal ven-
to attnrni) a dei ciufll d'erbn, 
lure e atrnosferp dl raltira p 
dVstate n«'l gloco del rillessl 
fra rlelo mare c bnttigin, rn-
rainente deKll omlnl trapnssatl 
di luce che gettnno un nmo — 
eliiede poco o nulla al nltto-
reico delln nntura e molto o 
tutto. tnvei'P, alln plttnra e alia 
sun sevnrn forza di plttore. Vo-
gllo dire che sull'oggetto per 
Hula forzn dl pittura cresce e 
prende forma jlrlcn un plrcolo 
e schietto mondo di sentimenti 
quoiIdianl e rhe In quallta nu-
tentica del Piraccini ft osscn-
zlnlrnente in questi suol fortl 
a/./.virrl e In questo sup terre 
e oere severe. I,n dove egll 
.itrnfa con virtuoslsmo tecnlco 
i* crede dl rendere pld SURRP-
ntlva una pittura con la fnmi-
sterin - mllnnese - di un Dnn-
chlprl. I qnndri si fnnno pesnn-
tl e torbldi. 

K" ancora cosl acerbn P pro-
rnetlente la pittura. che Osval
do Piraccini non dpve rlschin-
re dl farla divenire fnlsamen-
te Importante giunenndn sul gu
sto. K' In sun iden delln natu-
ra. sono I suol scntimentl dl 
plttoro modcrno che debbono 
crescere nttorno a questi prlml 
ossi di seppia: nllora un vuo-
to e intermlnalo spnzlo dl rie-
lo e di mnre pi|6 costitulre non 
un punto di pnrtcnzn ma un 
difficile pnnto di nrrivo. 

Penso al clelo. nl mare e alia 
term dl un Conrbet. quando 
ml nzznrdo a dare del constgll 
n questo dotntissimo nlttore. 
nil fr. pero. ehc oggi e sem
pre piu difncile per un glova-
no scrbnr fede alia propria na-
tura. reslstere a tante sollcci-
tnzionl di gusto e dl mercato. 

Dario Paolucci 
alia Piramide 

l verdi c I neri del paesaggl 
veneti di Giorgio Dario Paoluc
ci rischiavano dl volgcre in mo
notonia 1'umorc di tempesta e 
di malinconia del primi paesag-
Ki di mialche nnno or sono. e 
lo stesso Incontro del vent'an-
ni con Gino Rossi e van Gogh 
em lontano. sbiadita memorla. 

Ora. con questa bella mostra 
alia -Piramide- (via S. Nlco-
16 da Tolentino. 56). il glovane 
artista veneziano mostra d'aver 
nuove idee. fre3che e appas
sionato. Fortunato Bellonzi. che 
lo pri-senta al catalogo. ricorda 
:aicora il punto dl avvio di Gino 
Rossi e parla di una vena nor-
dica di esprcsstonismo di Mo
naco (-11 Ponte- e Schmidt-
HotlufT, In Ispccic). appena 
U-mperato da un candido e dl-
vertito omagglo a Matisse. 

L'ipotesi e suggestiva, ma lo 
credo che noi critici vediamo 
un po' troppo la pittura come 
una partenogenesi di plttore da 
pittore. di corrente da corren-
te. e per una necessita. che si 
trasforma poi In vlzio defor-
mante. di visione critica, vo-
lendo dare a ciascuno 11 suo 
posto. finiamo per perdere di 
vista l'altro termine del lavoro 
di un artista. che e il t«rreno 
essenziale della realta naturale 
e ?ociaie 

Cosl. piu semplicemente. io 
riporterei il n'jovo fellce vigo-
re della pittura di colore di 
Dar:o Paolucci al suo recente 
viazaio in Sic-.lia. all*urto for
midable di forme, luci e color! 
sulla sua cupa natura di pitto
re ven^to. per il quale la na
tura era v r d e e n»*ra Vorrei 
dire che Dario Paolucci ha be
ne inteso come la comp!es3ita. 
la vaneta e la neeherza del 
colore po«*ano es'^re la forma 
di una realta p.u complessa, 
piu varia. p:u r.cca 

Stradone 
alia Galleria Alibert 

La piitura propno non si di-
fende da s-?. Mer.o che mai con 
tutti questi mercanti e questi 
professon che la t;rar siu nel
la palude del gusto (astratto e 
noi e delle loro carriere. ap
pena s'azzarda di soppiatto a 
'.evar la testa per respirare di 
zripr.'i voior.ta 

I pittori possono diplnjere i 
piii be: quadri del mondo, m» 
=e r.on sono catalogati fra 1« 
erbe delia palude. quasi sicu-
ramente neisuno ne sapra nulla-

Corso completo 
di ripetizioni 
a Telescuolo 

della donna, hanno pcrmesso 
d| a%"viare un proccsso di av-
\icinamento ai salari maschiii. 
II periodo fascista ne e una 
schiacciante controprova. Tut
ta la demagogia del Regime 
sulla «protezione della don
na * non puo nascondere una 

di categoria. insiste soprattut
to sulle prospettive. II bilan-
cio e discreto. il preventivo 
lusinghiero. In questo ultimo 
decennio — ed ecco un dato 
storico fondamentale — l'ac-
corciamento delle distanze ci 

piMui 
con m.lle duobi e una baona 
do=e di s^etti-ismo: pu6 anche 
essere una d:fesa dalle legioni 
i: filistei e un pudore dl arti
sta aut"nt;co: pert) r.ello tuc-
chero filato del gusto astratto. 
:mposto dalle gallerie. un po' 
ieir»r:do espressicmrsta d: Stra-
ior.e farebb* storcer la boeca 
e aprire xli occhi a pio d*uno. 

Nel se^nilare axli amatori 
*tanchi di una flarea stagione 
le rue far.tastiehe Mtozrafle a 
c-olor: e?po«*e nflla jaHeria di 
via Albert 61-b. vorremmo au-
jurarci che una qualche gaUe-
r.a romana averse linte'.Uzei** 
za d: mertef ru. per la stajrione 
nrossima. una mostra di Stra-
i ir.e che fosse un proftio esau-
r.ente di venti anni di lavoro 
di aranguardia neH'art* ro
mana. 
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