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Si chiedono migliori condizioni di lavoro alia TV 

Gli attori si ribellano 
alio sfruttamento della Rai 

La denuncia di un avvocato romano - I dirigenti di Via del Babuino si rifiutano di discutere delle "registra-
zioni,, - Una iniziativa alia quale hanno aderito Gassman, Fod, Stoppa, D'Angelo, Salerno e altri 140 attori 

La rhelaz ioue dell? gravi 
condizioni ill lavoro all? qua
il sonu sotloposti gli attori 
che hanuo lapporti con la 
KAI-TV. fatta a notne il: 
un giuppo mimetosissimo ? 
qualiflcato di essi dall'avvo-
cnto Cortina nel corso del 
dibatlito proniosso dall'ARCl 
a Palazzo Mangnoli . ha pro-
ilntto viva inquietudine fra 
i dirigenti della RAl. La mi-
naccia di una suspension? del 
rappoito di lavoio degli at
tori italiani aderenti alia SAI 
(140 nomi fra i pill qualifi-
i-ntt del cinema, del teatro 
e della rivista). ha nllnrmntn 
i diugenti di via del Babui
no I'na nunionc straordi-
naria e stata convocata. nel-
ln niattiuata di ion, presso 
la D.r?z:on? Cienerale della 
HA I ;x>r discuteie deH'avgo-
mento. ehe si presenta deli-
entissimo. per essa. Kruno 
piesenti alia riunione il di-
rettore general? prof Rodol-
fo A rata, il prof. Pugli?s-\ 
il prof. Palmieri e il dottor 
Urban. capo dpH'iiHicio scrit-
iure. 1'iiflicio che stend? i 
contratti degli attori e ne 
tissa i compensi. Nel corso 
della riunione. a quanto e 
dato apprendere. non e stata 
poro rnggiunta alcuna deci
sione. Tntta la materia verra 
riesaminata con il consiglie-
re delegato ing. Podino. il 
dott. Bernardi. vicepresiden-
tc. appena reduci da un viag-
gio all'estero. e con il dottor 
Severati. direttore generalc 
per il personal?. 

11 numero e la qualita de
gli attori che hanuo dato vita 
alia SAI snno tali che una 
eventual? sospension? del 
rapporto di lavoro paralizze-
rebbe completamente l'atti-
vita della TV. Fra gli ade
renti a l l ' iniziativa irovia-
nio infatti i seguenti no-
nii: Lia Angeleri . Mar-
gherita Bagni. Paola Bor-
boni. Lilla Brignone. Vit-
tdtio Caprioli. Giuo Cervi. 
Antonio Crast. Carlo D'An-
gelo, Paolo Ferrari. Arnoldo 
Foa. Valentina Fortunato. 
Armando Frnncioli, Rina 
Franchetti, Vi t tono Gasa-
nian. Nando Gazzolo. Mas
simo Girotti, Raoul Grassil-
li. Ubaldo Lai. Roldano Lupi. 
Alberto Lupo. Nino Manfre-
di. Marisa Mantovani, Mar-
cello Mastrojanni, Rina Mo-
relli. Annibale Ninchi. Pao
lo Panelli. Camillo Pilotto. 
Knrico Maria Salerno. Vit-
torio Sanipoli . Giancarlo 
Sbragia. Filippo Scelzo. Pao
lo Stoppa. Gualtiero Tumia-
ti. Valeria Valeri. Bice Vn-
lcri. I'go Tognazzi. Olga Vil
li. Elena Zareschi. Abbiamo 
citato i piii noti. nomi che 
ricorrono continunmente ne: 
programmi radio-televisivi 
Altri. cerlamente. se ne ag-
giungeranno nei prossimi 
giorni. man mano che 1'or-
ganizzazione riuscira a rag-
giungere gli attori impegnnti 
all'estero. quelli in tournce 
le compagnie di giro. ecc. 

Grave sfruttamento 
Gli attori italiani chiedono 

alia RAL ente e monopoho 
d: Stato. quel che i loro col-
leghi di tutte le parti del 
mondo hanno gia ottenuto da 
un pezzo: una regolamenta-
zione del rapporto di Iavi.ro 
t h e riconoscn la dignita pro-i 
fcssionale dell'attore. e nel 
cu: ambito sia garantito :1 
pnncipio del « diritto di re-
gtstrazione ». K" questa WIP 
r.vendicazione essenziale nnn 
solo per la categoria dcgl: 
attori. ma anche per tutti 1 
quadri della radio e della 
TV: registi. direttori d'or-
chestra. musicisti. cantanli 
Attualmente. come e noto. 
fran parte dei programmi 
radio, e buona parte di quel
li televisivi. vengono « reei-
strati » e conservati dalla 

RAl Nel catnpo te le \ i s i \o . ' 
con rtnlroduz.un? del Iran-
MTJ/I»«.T prima e da qualche 
tempo deH'umpc.r, e pn.-^i-
bile con>ervaie ogni geneie 
di piogiam.ni o tenerh pron-
ti pei qiialsiasi - eventual'.' 
riedizione. Fin qui nulla da 
eccepire. La « iegistrazione » 
e una conquista della tecn.ca 
che gli attori non st sognaiu 
certo di dist iuggere o di met-
tere in discussione. La que-
stione diventa grave quando 
la RAl. come ha fatto sinora. 
pretende di utili /zare a sun 
piacimento la mole enonnc 
di « registrazioni » gia elfet-
tuate, nmettendole in omla. 
a sua esclusiva discre/ione. 
<en/.a co inspondere agli at
tori alcun compenso supple
mental e. II danno per : pre-
statori d'opera e incalcola-
bile. Anzitutto, essendo le 
paghe della radio e della 
televisione bassissime (piu 
basse di quelle del teatro). la 
pratica instaurata dalla RAl 
si risolve in un intollerabile 
sfruttamento. In secondo 
luogo. Tabuso di « registra
zioni >. grave soprattutto alia 
radio (si calcola che i pro
grammi di prosa del secondo 
semestre del 1959 siano co-
stituiti per it 70 per cento 
di registrazioni!). si risolve 
in una diminuzione delle pos
sibility di lavoro. Centinaia 
di artisti versa no in condi
zioni finanziarie penose pro-

prio per il raiefatsi del nuo-
vi piogrammi. 

I'n calcolu pruden/iale 
delle < tegistraziom » accu
mulate induce a credeie clu 
In radio potrebbe contmuare 
tranqmllamente i suoi pro
grammi per venti anni solo 
util'z/ando material? d'ar-
chivio! K alia radio, orinai. 
non ci si da piu la pena nep-
pure ill avvertire i|iiando .̂ i 
ma ml a in 
stra/ione >. 

omla una < reg:-

Resistenza degli attori 
L'uuica cautela de^ diri-

gtnti i prograinini e quel-
l.i di anuotare ilil igente-
inente i decesM. Solo nel 

caso in cm un attoie. o mi 
legista. i> un cantante. s:a 
nel fiattempo deceduto, in
fatti. la radio avvei te l'ascol-
tatore d ie si tratta di una 
< registrazione ». Ma anche 
in questo caso alia famiglia 
dello scomparso non vn al
cun compenso supplementa-
i?. (K qualche volta. si trat-
terebbe del pane). La RAL 
pagando cuc'ief giornaheri di 
5-6 mi la lire nella maggior 
parte dei cast (nel solo caso 
di attori famosi. conie Foa. 
Salerno, Alberta/zi. Stoppa 
si possono raggiungere le 25-
30 mila l ire) , pensa di avet 
acquisito il diritto a sfrut-
tare. di Qui aU'eternlta. il 
li>ro lavoro. 

Premio per Kokoschka 

OSCAR KOKOSCHKA: - AutorltraUo ». All'lnsiignr pi l -
Inrr lulln il mondn «rtiMir» delta rapllalc ha trihalal» 
an ral»ra«t n n u t l i n dnranlr il r i m i m r n t o nrxsnirxatn 
dall'Enlr Prrml Roma nrl lr <alr di P«lazin Barbcrlnl 
rhr o«pttano la *ua «plrndida mn«tra di nprrr crafirhr. 
I I dnllor Sancinrci. *rerrlario drll F.ntr. h« annun.-ialo 
il rnnfrrimrnto drl Prrmio Rnmi at m»f»tr» aa«frfarn 
rhr icli »rrra ^olrnnrmrnlr «*«rtnalo in C'ampldonlio. 
Prr i'ocrjt*lonr terra inancnrala una xrandr moslra 

anloloclra dr l l * pilturz di Kokoxrhka 

11 problenui di una sana 
regolamentazione che tissi i 
limit: ptecisi eutro i quali al
ia RAl sia couseutito l'usn 
delle < registrazioni » corri-
spo/ide, del res to, all'intere.s-
se dell'utente. Anzitutto. egli 
viene, alio sti'sso inodo degli 
attori, defraudato dalla RAl 
L'abbonato alia radio, infat
ti, e tenuto a pagaie ogni 
anno un nuovo canone. men-
tre la RAl ha il diritto di 
forniigli, a sua esclusiva di-
-tcrezione lo stesso servizio! 
L'uso mdisci immato delle 
« registrazioni >. inoltre. M 
tisolve in un abbassamento 
continuo c- preoccupante del 
livello dei progtanuni, sem-
pre pin vecchi. nssurdi. in.it-
tuali. L'uso della « regislra-
zione ». inflne. pone l*esecu-
tore artistico. sia esso can
tante. o attore, o regista. o 
musicista. alia merce della 
RAL del ricatto di funzio-
nari, dirigenti e registi. Se 
Vittorio Gassmann. poniamo. 
rifhitandosi di sottostare ad 
illiberal! pressioni della RAl 
si rihutasse di prestare la sua 
opera nU'ente radiotelevni-
vo. questo potrebbe conti-
nuaro airinfmito a mandare 
in onda le < registrazioni » 
uia etfettuate dalTattore an
che contro la sua volouta. e 
senza dovetgli un centesimo 
Si tratta. com? si vede. di 
question? delicatissima, che 
invest? i rapporti fra una 
vasta e insostituibile catego
ria professional? e 1'ent? d: 
Stato per la radiotelevisione. 
al quale e concesso il mono-
polio del piii popolaie fia 
uli spettacoli nioderni 

La resisten/a degli atti>ti 
ttittavia. ha gia raggiunto al-
I'uni risultati. che possouo 
costituire la preniessn poi 
ulteriori conquiste Anzitut
to. i piu qualiflcflti. hanno 
respinto la pretesa della T \ 
di « registrarc » le riprese dai 
teatri Quando le telecamere 
riprendono uno spettacolo. 
poniamo. di Cesco Haseggio. 
non e consentito alia RAl di 
efTettuarne la < registrazio-
n? >. Qupste ripr?s?. del re-
sto. vongono pagate di solito 
cosi male che la « registra-
zione » si risolverebbe in una 
autentica hefTa. 

/ / « caso » Salerno 
Ma anche per la legistra-

zione « in studio » gli attori 
hanno raggiunto qualche n -
suitato. 11 muilo, teslimoma 
della decisione con la quale 
la categoria e dispostu a f.u 
riconoscere i suoi diritti. 
Qualche tempo addietro, il 
dott. Urban, d ingente del -
rutlicio scntture, st rivolge-
va a Enrico Maria Salerno. 
aderente alia SAL per l'al-
lestinicnto della commedia 
Quando amor comanda, an-
data in scena l'altra sett i-
mana L'attore faceva pre-
sente che, in base a un ac-
cordo stipulato con tutti i 
colleghi. doveva chiedere al
ia TV di norr procedere alia 
< registrazione » della corn-
media. oppure di insert re nel 
contratto una clausola che 
prevedeva il pagamento .li 
una quota, da stabilire. ogn: 
volta che il lavoro fosse sta
to rimesso in onda. I diri
genti della TV si comporta-
rono nel modo a loro solito 
Licenziarono Salerno e si n -
volsero a un altro attore. 
Giancarlo Sbragia. Ma il gc-
sto coraggioso di Knnco Ma
ria Salerno si era nel frat-
tempo difTuso nell'ambiente 
degli attori. e i dirigenti TV 
si sentirono fare, da Gian
carlo Sbragia. lo stes-^o. iden-
tico discorso Tentarono an-
enra altrove. e si nvolsero ad 
Arnoldo Foa Ma quale fn 
la loro sorpresa nel sentir*-. 
ripetere. anche da Foa. lr 
<tesse condizioni I dirigenti 
'.elevisivi capirono che quo-
sta volta i loro tentativi di 

divider? git attori avrebbero 
cozzato contro un muro, ? 
capitolarono. La commedi.i 
ando in onda pei la mter-
pretazione di A:n»>ldo Foa. 
ma non venue registrat.i 
Non si dettero pe; \:uti, tut-
tavia, e coniinc: uuw un.i 
subdola azione teinlente a 
dividere il froute degli nt-
tori, a cortompeio i piii de-
boli. agitando lo ^^^lllracchio 
della fame, dell.' di«soecupa-
zione. della m >,'tia, arnn 
delle quali i dir:>vnti di via 
del Babuino fanr>- largo usp 
per ridurr? all' «<bbedien/n 
non soltanto gli attori. mu 
tutti colorn che lunno con !;i 

i i lavoio 
dibattito 

inch? in-
M ha spe-

RAI un rapportc 
Nel cat so do 

I'avv. Cortina h.i 
forma to che la S 
dito, da una ventm.i di gior-
ni, una l?tt?ra al'.i RAl pei 
chiedere l'inizio di una trat-
tativa sullo nrgi'inento. I„n 
RAl continua a t.icere. nella 
speranza che il tempo lavori 
a suo favore e gli attori tor-
nino a piegarsi nlle sue pre-
tese. Stavolta. peto. il corn-
pito dei dirigenti di via »lel 
Babuino si present,i pn't dif-
Hcile. In seguito nll^ntei ven-
to dell'avv Cortii'.i Ton La-

jolo ha gio. annunciato che 
della question? si discutpia 
in sede di commission? par-
l.muMitare. mentre un grup-
po ili deputati socialisti ? co-
munisti stanno approntando 
un disegno di logg? sul quale 
? possibile tnivare. in Par-
'.am?nto, larghissun? convei-
4?nz? Gli st?ssi radio ? Jele-
ahhouali non possono rima-
nere indifterenti. e I'ARCI 
ha gia annunciato che op-
piiitun? iniziative vorrauuo 
prese p?r assicurar? agli at
tori la solidarietA del pub-
blico 

AUTIUO CISMONUI 

La giapponese bionda 

In funzionc 
la pila atomica 

di Palermo 
PALEinTo. 12~— La quar-

ta pda atomica italiaua. all? 
ore 10.50 in punto di staina-
ne, ? diventata * cntica ». II 
reattore nucleare sopranno-
mmato « Costan/a » ha nii-
ziato cio? il suo fun/iona-
inento. Installato presso il 
repaito di tlsica nucleare ap-
plicata dell'Istititto di lisu-.i 
tecnica. la pda ha una po-
tenza di un ilecimo ill watt 

UNA RI6TAMPA 

DI PRATOLINI 

Cronaca 
lamiliare 

\fiuitn ill I'.urnp.i (pirsla KIUVIIUI* iillrlro Rliipponrsc, 
Oilukl Katy. *1 ^ f.ill.i hloiulii. t'n iiimtu runir it it 

itttro per titlr.irre I'.itliMiilnilr 

La vita amara 

Uaborto: un dramma 
La storia di una donna morta a Cunco in scguito a pratichc contro la matcrnita 
800.000 proturati nborti in un anno in Italia - Su chi pesano cosi ^ravi rcsponsabilita 

Sodoma c Comorra 
Nrlla fanla*ricma — conir 

dirr la pamla — r'e la fan 
;a»ia r r'e la *cirn/a. K •*• la 
•4-rcinda *i rivrla. in qur»ta 
numa Intrratiira. enmr In «ti-
rnnln. r inrrrdirnir . *pr»*o il 
prctr~to prr djrr lihrro rr>r«o 
alia prima, c anrhr *rr«» il ron-
irario- (!ii>r rhr la fania«ia r 
tilil*-. ulili '-ima. alia -rirnra. 
irri romr ozgi. ot«j romr tlo-
nuni \ \ r r r fanta-ia r uno ilri 
n-i)ili-iti > l r" i tlrllo -rii-n/ia-
lo. K non r crrt" *olr» prr pu
rr* il i»rnimrnm rhr — p r lor-
narr alia fanta«ri>n/a — *i *rn-
prr romr numrro*i uommi di 
»rirn*a. ad F^l r td Otrst. «ia-
nr» aiimri di rarronti. mmin i i . 
f j io lr l i r fanta-ricniifirhr. 

Iwi rronara. I'aliro tinrno. r i 
ha rrralo una rurio-i'««ima nn-
li/ ia da Mn»ra. una n»liria 
»i|iij«ilamrnlf fan!a»rirntifira 
(nrl -rn-o rhr «*r drito pri
ma). Si tralta dririp«»tr«i for 
mulala da un fi«iro f malrma 
tiro >oviriice, l"\»rrsi: «rron 
do r*.*a. la di«truxionr di So 
dnma e Comorra. di cai ci 

parl.mo la Rililna c i * mano-
•>rrilti d*-l Mar Mnrto • «arrl»-
Ite *ta!a proinrata da una f i -
cantr«ra r»pl»»ionr alomira I. 
a «ra!rnarr |V»pIo«ionr «arrti-
lirro >Taii i t iaiziamri di una 
a-tr«»na»r. tin mili«>nr «rann» 
fa. pro»cnirn!r da un m«»ndo 
Inntano-. A «rnlirr i"\*r*--l. 
quci mi»trrio»i a-lronauli in-
\ilarono la popolaiinnr a la-
•riarr la fiilura zona ilrll"r-p!<»-
•ionr. «irrh* »"lo t l i in«li«<-i-
plinali. • lntp|Mi ruri'»«i rd in-
rrrduli no«in prosrnitori. ri 
rima-i-rn «olt<> (^uanlo ai *u-
prr»tili. r>«i rrano iroppo i*no-
ranli prr apprrndrrr il *r*rr-
in drll'atomo. r * l i a«ironaati 
tnrnamno a ea-* lorn, da i\na\-
rhr parlr nrlla Galaoia. Va 
«nitolinrato rhr r»-i non rra
no rat l i i i . poirhr qnrlla dan-
naia r*plo«ionr m r n n r prr il 
»olo faito rhr «i rrndr»a loro 
n< rr«'«ario * lil»-rar»i » drllVr-
rr«-i\o comhti-iibilr nurl, arr 
prima di la^-iarr la Trrra. 

.Non e'e rhr dire: la fanta
sia nnn manra aH'illnMrr m i -
irmatiro. c nni non siamo r r r 
to in grado di dire quanto sia 

tin atlrndihili romr « «inlomi • 
rho r«»n»alidrrrhl«rr«i l"ipolr«i. 
I«- mi*trrio«r «o*tanrr *rtrn»r 
rhiamalr « trrliti » rhr »nno 
• lair tniiatr rrcrnicmente n' l 
d.»rrto. ItiMixna. in»rrr, ri-
irmlirarr il diritto alia fanta-
*ia. rum'- li-talnrr drH"ipotr>i 
M-irniifira. K* nrrrs«ario, \i-
-to rhf la «uisr»ti»a Iroria 
d»-!l"\ar»«t mm r piariuta prr 
nn-nt'- a tin ror-i»i-ta dr| Vn-
/»*»/»» ili Run nl i . non *«d«» in 
fltianlo irri»prlln-a drlla Rib-
hia. ma. il rhr r a««ai prgxio. 
prrrhr ron*ul<rala irri«P'-l'"»* 
drll? » " - - . r i \ i l l i ttmana! 

ttiflettiamori un poro: *r-
drrmn rhr il rommrnto drl 
Pnpvln r palr«rmrnlr a«»tirdo. 
Sodoma e Comorra — r*»o 
r*rlama — nnn «ono *tatr una 
« ral*«lrofe puniliva • divina. 
\r \ i tt imr non rrano *iiin»i 
rontro nattira? M.i il fatto tie*-
*n di <tipporrr una di*rr»a ipo-
lr»i fdi parr un « o*riiramrnto 
drlla umana ro«rirnia». Ev-
* ia ! F.' \rri*«imn rhr AfTMt 
non pun paragonani a Calilro; 
prro. cr li rogliamo riror-
dare i guai in rai inrappo 

Calilrn. arru«atn di nfTrndrr«-
Ir Srritliirr «arrr.' K r i \o-
(liirnit rirordarr rhr proprio 
il nni roratxio di r»»rrr i rn-
%prtm%rr. free farr un hal*o 
prodi(io»o alia *rirn*a? I I to-
lomairo drl Vnpoln e anrhr 
apnralitiirn. Y. lira funri una 
idra baltana. {'.he di qtir<to 
pa**o. rontiniiandn a « *pr-
anrrr il «rn«o di Din nrlla 
•ti.ria ». arri»rrrmmn a qur-
«tf>: * a |ra«formarr I'ipnir-i 
drl torirjiro non gia in una 
riro«tnuionr «tnrira. ma in 
una tri«tr pmfr/ia rhr mrttr-
ra i no«tri [Hi-lrri anrnra di 
fronir al dilrmma «r la *prrir 
umana »ia *tata di«tnilla dalla 
hotnha alomira o dall'ira di 
Din ». 

Torrhiamo frrro. I^viamo 
slarr fira di Dio. r anrhr i po. 
»t«-ri (poirhe «r la »p*rir ama-
na »ara di'lrnila. di pnttrri re 
n» *arannn piu puntj rhr po. 
rht'i. Trniamori al »rro: r *olo 
anmrntando la ronn*rrnia r 
la en*eienta drl prriroli rrali 
e drllr po««ihilita rrali rhr »i 
srongiura la raiaiirofr. 

P. •• 

Vim donna, pin nmdrp di\ 
due /toll , e mnrta in tntcsft 
piorni a Cunco. irwntrc su-
birti, .sul dii'ttrto ilclln SIMI 
sala da pranzo. un rozzn 
tntcrfeiifo opcniforto dc-
stinato a iriferromper? la 
sua tvrzu. incipient? grari-
dunza. l.a traaedia c au-
ghiacciarit?: Vtmmapinc di 
tiuplla donna cUc. in una 
iiuulstusi mittiina. trn una 
faccenda donwsticu ? l'al
tra. si adaqia. qn«si per tin 
morrienfo. snl diftitio. per 
soffoporsi « prntirft? tanto 
dclicut? da compnrtar? il 
rischio della vita, rtvcla un 
ahixao di arretratezza (du-
stificabil? snln in un r:l-
laagio spcrduto nella gtun-
gla. Ma questa tragedia r 
accaduta a Cunco, cittd ilel 
civile t'icmontc. nel feb-
brain I960. 

K non si tratta di un ruso 
isolato. Anche sc raramen-
tc le cronacli? riportano si-
inili tragici cp'tsodt. a gi-
rar? su e giit per I'ltalia «* 
n guardare con coru(i(|io le 
cose, non e difficile zenpn-
r? una orribilc rcaltd Don
ne tna.tsacratc da farmiici 
primitivi, uccise da mam 
inexpert?, spirit? sulla via 
di atroci soffervtizc da pra-
ttche che ricorcfaito I? tor
ture medioevali. O, net cast 
piu forlunati. donnc ch? ri
corrono a vicdici cotnpin-
ccnti, addirittura a clinich? 
viodprnp ? sprciatizzat?. ri-
schiando. tuttavia, sempr? 
in solitudinc. pcrcli? hnnno 
dovuto rinumiare, nrl mo-
viPntn stc.tso tn cui si sonn 
riFoltc a premier? la Inro 
decisione. a ogni gnran-
zia. Tutio ? illegal?, tuttn 
si svolge nel piii grand? 
segreto. vlftcialment?. ? 
tjuindi la lena? dominant? 
? I'omertd: r/ r'tsultatn ra 
acc?ttato a scatnla ~hiu*n 
ll rischin ?. ? deve restore. 
per quanto ? possibil?. da 
una sola parte: chi si pr?-
sta a praticar? Vintprrcntn 
pan? enmc condizinn? in-
d?rngabil? quclla di spa-
rir? stibifo d<">no. comtinqttr 
siano andat? I? cos?. I.'uni-
co mezzo per diminuir? it 
rischio e il <lenam. molto 
d?naro: la sp?rnlazinn? 
trnra qui d suo l?rrenn na
tural?. 

• 
F' la tragi d'a d?gl: nbor

ti. un'altra dV'/r pmgh? d?\ 
nojfro Pars? Da qtinlche 
parfr si ? d?tio — fors? sa-
r?hb? piii on'Sto dire: si e 
mormorato — che, in un 
anno, si prat'eano ottocen-
tomila ahnrti. in Italia. Ma 
I? statistic})? appaiono pri-
r? di s?nxn per un frno-
m?no che, ancora ogni. 
sfunge ad owi controllo 
Ricordo I'amnra etprrsrm-
n? d?l rnlti) di un medico 
salermtan >. al quale av?ro 
chicsto un coUoquio, n?\ 
corso di una inchiesta ch? 
staro conducendo nulla sa
lute dell? donne italianc-
c l.?i non puo nemmeno 
tmmaginar? quel che stie-
?cde... — mi disse. affon-
dando il capo tra le spal-
lc. — S? ha la pazienza di 
andarc un pn' in giro, for-
s? le dnranno anch? nomi 
c tndtrirri e le racconlc-
ranno episodi impressio-
nanti. Ma se fa tanto di 
scricere quette cose sul 
giornale, I'unico a finire in 

tribunal? sura lei. Mi ca-
pisce? >. 

E' In tragedia degli «l»or-
ti. II rovescio della mnter-
rtifd. che, da not. e dtnenti-
ta IItt mtfo amorerolmciife 
colfirnlo. ispirdrion? pe-
reiiiie di torniti discorsi 
ufficiali, di scritti ediftcan-
ti, di canzoni, perfino. I'n 
mi to soffuso di pocsia ? di 
tencrpzzu: I'uiisia pioiosa ill 
aspettar? un bimbo, il mi-
rneofo di mefferlo al nion
do. la felicttd di portarselo 
al seno. I'n mito che, d'un 
tratto. va ad infrangcrsi 
briitalmcnte snl corpo im-
tnoto dt quclla matlre di 
Cunco. 

K allora si grida al de-
litto. Delitto della donna 
ch? ha pprso la vita sot-
foponendosi all? prutich? 
abortive; dvlitto dcll'ost?-
trica ch? ha prpstato la sua 
op?ra ? che f ien? — f/'"-
sfdinenfc — nrrrsftifa e tn-
carccrata. Ma dietro qu?sto 
ilplitto v'e pure un dram
ma ch? non si pud s?p-
ppllir? nel silemio: com? 
e pcrche una donna puo 
giiingrre a rischiare tutto 
pur di rifin meffrre nl ?non-
do un figlio? Quale t?rror? 
part nvprla portata a tanto. 
se era pin tnndrc di due 
bambini'' Attrav?rso quali 
ansi? indicihili. dubbi. al-
tprni spntimenti ella imo 
av?r maturato la decision? 
di rifintnr? la sua mnt?r-
nita? I.a risposta ? in un 
dato di cronaca: qu?lla 
donna t?m?va ch? la gravi-
danzn rrji;/n«tr grav?m?nt? 
In sua saint?, probnhilmen-
t? t?m?va di morir? prima 
di riuscir? a dar? alia luc? 
il sun t?rzo bimbo. 

Oggi. dopn quelln ch? ? 
avvpnutn. questa ritpnttn 
acqu'tstn pcrfmn un sapor? 
dt nrnnrn ironm \'i sono 
altr? ditr raoioni che. in 
altri ensi. sonn nll'nriain? 
d?lla tragedia dpplt ahnrti: 
In mispria ? Vonor? Donne 
phr .snno terrorizzal? da 
una nuova matprnitd. p?r-
?h? non sanno pom? sfa-
mar? i figli ch? hanno aid 
m?ssn al mondo; donn? ch? 
rifiutano di dar? alia luc? 
un bambino ph? gptterd su 
dt torn la vprqoqna e ri-
mnrrd p?r tuttn la vita *e-
onatn dalln sua nnscita 
illpoittima Ed anch? qupsti 
motivi possono apparire in-
musUUcabili. dopo. quando 
? arrpnuto il disastm. Ma 
prima* Chi pun finger? di 
non compr?nd?r? i drammi 
di cut essi sono radice? 
Sono drammi reri, palpi
tant!. radicati nella rpaltd 
d?l no*frn Pnrse ? della 
nostra socipta: drammi che 
non si r>ossono rif'utare. in 
nom? di un mttn d?lla ma-
fprnitd. ?h?. a confrnnto 
con la dnlente rerita qun-
tidiann. rischia di rivelarsi 
com? una tpocrifn finzinne 

Si grida al delitto. Ma e 
delitto proroeato e istiga-
to: ch? cosa sianifica quel-

' la norma fascista del codi-
ce penale che. ancora ogni. 
rieta non solo il controllo 
delle natcite, ma quaUiasi 
onera di chiarimento scien-
tifico su questo problema? 
E' un nrtirolo che, in cerfo 
modo. codifica il mifo i»i-
discufibife della maternitd, 
c si leva come tin muro in-
sormontabile a protezione 

delVignoranza, dei prpgtu-
ilizi. d?ll'arr?trat?zza ch,-
rpgnuno soernni in fanfe 
zone del tnttfro Pucsc, dal
ln .S'tiilia appnrifo /inn a 
("nnro. C"/ii firescrva osft-
iialiiifirnre il * mistem * 
delltt matprnitd non apre 
fnrsc. Uitalmente. I? vi? al 
delitto.' Qual? donna st in-
durrebb? a rischiare In sua 
vita, uffidandosi all? mani 
dt una qualsttisi * pratico-
/m » ii a quell? di uno 
spcculutorc. se ili quest? 
cos? fosse possibil? altiip-
nn discntpr? s?r?nam?nt? ? 
apertament?'.' S? tutti sa-
ppsspm coin? far? a d?ci-
d?r? prima, chi ttsp?tt?r?b-
b? il fatto com pi n to t'er 
giungpr? a unit decision? 
che puo rtsiiltitr? mortalc'' 

• 

rV rum istiga. obiettiva-
mente. al delitto una so-
cietd ell? prpsprva In hur-
bara cancezionp d?ll'onor? 
ancora viva in Italia ? 
mtintteiip. net fatti. la di-
scriininazion? tra * lepitli-
mi > e € illpglttimi »? Non 
isttga al delitto una socictd 
che. cantando I? mote del
la rnafcrriffri. luscia intuitu. 
tn tnnte parti del nostra 
I'aps?. una situazion? di 
tuisprta anvilent? ? abban-
tloim in1?rn tulip spall? det 
penttort In responsabilitd 
dei figli? 

Ma I'ipocrisia ch? si tin-
sconde dietro al mtfo della 
maternitd. in una strnttura 
social? cottif la nostra, vi?-
n? deftnitivnmente in luc? 
quatnlo si confident il modo 
in m i la donna rite nsprffa 
un ftfi'to vwne assisttta ? 
spguita I'lm studio con-
dotfo a 'Torino qualch? 
anno fa cotfatava ch? solo 

nel ciuquanta p?r c?nto dei 
cast lp donnc hanno una 
pravidanza normal?; n?l-
I'alfro citiqtiantu per cento 
si verificano complicarioni 
che e.si(/ono inferi>enfi di 
fttriti nafara. E tali infer-
t'enfr sono fanfo piii effi-
caci qttatifo piii la gntri-
danza ? statu sottoposta a 
confrollo medico, possibil-
tnente con un precoce ri-
covcro in ospedale. Ma 
i/aanfe donne. nelle nostr? 
cittd ? nelle no-it re campa-
gne, hanno ancora oggi la 
jiossihilitd — e dicinmo 
pure la fentlenm — n re-
car'ii da un medico piu 
volte ? a farsi ricovprar? 
in tempo'.' Com? provv?d? 
a qiti'sto la nostra organiz-
zuzionc sanitaria e muttta-
listica? PerTino nttcnerc al-
I'ultimo mompitto nn lel lo 
in un ospedale e un'impre-
sa. Vi sono ancora inter? 
reqioni dove, secondo le 
statistich? ufficiali, <piasi 
tittt? le donn? partorisco-
no in casa Molt? arrivano 
al pronto soccnr.so. n?ll"mi-
minenzn del parto. in con
dizioni dispprat?. E gli 
ahorft si tnolftpMcario; «fe-
litli che. (pipsta volta. e la 
socipta stpssa a consumarp, 
dtrpttampntp. 

Clu pud mpiiarp scan-
dalo. in simili condizioni. 
della tragedia di Cunvo'' 
Onella mridre che fia pn-
f;«f«» con la vita il suo erro-
r? ci appar? piuttosto com? 
una vittima immolata. al 
modo d?lle tribii primitive. 
sull'altar? di un mito dtc-
fr<» al qual? malament? si 
cela una realfti sucinle ca-
pa?p ill r?nd?r? feme? an
ch? la didcssima attesa dt 
tin bimbo. 

CIOVANNI CFSAUKO 

Due most re tliclattichc 
sulTopera di Paul Klec 

In co nctdvri/.< con l.t 
•Itjz.ono tti!ir'iri:i de^!i ."ipjiiinti 
c de'.l? now fuV.'.tr'.c di P..I/I 
Klee rh>« I'l-iitoro r'r.tnnrlh 
ha rninito in nn ricrh.5«inio 
volume. s\ sono aprrte a Rorni 
due mo--::c d rlatticho itilJ'opr-
r.i do.l';,r: *'-. Tfd<*;ro ,-he. con' 

tmport.tnts e.ipor.en-tr^- Imerrvoli 
if moderne l^vorarono suli.i 
Jr.n:ir.i liitiiiiine idfo.'o^ oa chi-
un'.iristocrjz.a tfi-moo-..r',i;tic.i 
p.)'rj<r porre ordme «• fren<i 
a! raos <oi-:.̂ !«- p prodiittivo del 
c.ip Tahsruo fdo^^o r della so-
CIC'.'I divt»a :n cl.i.**: t'n rrrorv 

I.a mciuoria. il diario di 
Pratoltni hanno seinpre un si-
gnillcato di ricerca umana. 
die appare consapevole tin dal 
11WU: « linpanno a guardare 
piii a fondo gli uomini c le 
cose, almeno lino al fondo di 
me stesso. se non al fondo di 
e<<e cose e di e « i uomini •. 
Cosi seriveva m fj'tta yiornala 
meinorabitV. ed era con questo 
alteggiamentn seinpre de-.to e 
\ i \ o che n v i \ e \ a l.t sua in 
fan/ia dolorosa ? pover.t 

Nelle opere di allora le >co-
perte, le esperieit/e doloro-e 
del bambino o del r:ti;n//o o 
dell'adolescente non \eiiqoiia 
sentite come qualcn«a line .1 
se stesso. neirangusto ambito 
di .sentimenti macerati l"e in 
otjiii esperien/.t una in.ttitra 
zione. 1111 .impliamento e ar 
ncchiniento del mondo dello 
scrittore, attr.ivei-o l.t conti
nua ricerca ill ainici/1.1 e di 
calore timano. che si risolvera 
nelle opere sueee-^ne in una 
oincera Mtlidartet.i tra ttinili 
e oppressv 

Anche l.t sua I'MIMIIIM fn 
md/iite irist.nnp.it.i ora d.i 
Moudadon. pag'i 1"»7. lire OOOi 
ch? e stata scrttta ml 104."). 
va vista 111 questa prosjietliva 
l.o scrittore vi racconta i suoi 
rapporti con il fratello I'er 
ruccio. dall'infan/ia alia mer
le di lni. 

Dopo la scomparsa della 
madre. die nitiore nel parto 
rirlo, Perriiccio viene allevato 
111 una casa aristocratic.!, da 
un tuaggiordonio che si e af-
fe/ionato a hit l a sua perso 
nalita si sviluppa in un am 
biciile artificiale, • come in 
1111 acquano •. nella .silen/iosa 
villa harouale. tra famigli 
coinputiti ? abiti rigorosi: Ion 
tani cine da quel mondo di 
strade e di aria libera cut 
Pratolini aspira (in dall'adole-
seen/a, alia ricerca di una se-
reinta e spensierate//a die la 
infan/ia gli aveva negato. Per-
ruccio cresee come un liore 
nella serra, e per un po' I'uni
co leL'ame che lo u 11 isee a! fra
tello e il ricordo della mailre. 
morta • per culpa sua •. 

Ma piii tardi, quando i din* 
fratelli si incontreranno fuo-
ri di quel mondo. nell'atino 
sfera tlelle dillicoltii di ogni 
ginrno, della guerra, del la
voro e del bisoguo. egli si 
accorgeni di conosccr? K?r-
rttccio allora « per la prima 
volta >. La mancau/a di una 
famiglia vera, dt into svilup 
po nattirale di alTetti, il bi-
sogno ossessivo della madre, 
la presen/a della nonna ulti
mo tetanic di una famiglia 
dispers-a; tutto questo accomtt-
nerA I'tiidifeso e delude Fer-
ruccio con il fratello gia pro-
valo e ferilo dalle dure prove 
della vita, nella ricerca dt 
qtiei sentimenti vivi, di tpiella 
solidarietn cite l'infan/ia per 
ragioni diverse mm aveva dato 
loro. K lni soprattutto avni 
bisogno di Ferrucciii, e rea-
liz/era verso il fratello tin af-
fetto protettivo. quasi mater-
no. ricreando cosi il nuclei) 
sentimentale dt una famiglia. 

Cronaca familiar? e certa 
niente il punto piii alto della 
niemoria pratolimana e in cer
to sen.10 conclude ttn'esperien-
za. Ma (|tiest'oper.i rappresenta 
al tempo stes.so un monieuto 
(ondameutale di quclla ricerca 
umana die portera alle t'ro 
nor he dt porert nmnrtli. II h 
risiiio, la memoria si nsolvono 
qui put d ie mat 111 un appro 
fondimeiito di alFetti. in una 
inatura/iotie e in un amplta-
meiitn del mondo pratolmtano. 
che conferma una volta di piu 
quanto >ia errata la di\ isione 
(che vi/16 a siui tempo tutta 
la diseiissione sul MetcHu) ir.i 
tin Pratoltni •hriu>> e un 
Pratoltni « reahsta •. 

K anche 111 quest,, pa^ipe 
(come in quelle degli anni 
precedenti) premie corpo in 
timamente fusa alto sMluppo 
sentimentale e alia ricerca di 
cut si parlava. la citta di Fi 
renze. cosi fannliare •> amala 
nella sua gent? c nelle sue 
cose; mentre la guerra. la di 
loccupa/ioiie e 1J fame di que 
gli anni non sono nun uno 
sfondo su cut Pratolini trac 
cia un suo p m a t o ilurio. rt'.i 

j sono parte or^.nuca d"l sim 
! mondo. 

Cronaca familiar? 
lappa fondamentale 
• carriers • letterana 
tolini anche dal punlo 
>ta stilistico Qui lo 

Mondn.* .n '• K ind ri*ky. * ii 
ami >>r ••-{>..ni-n'r della pitturi 
non-fi^ur ,:n.,. almeno flno al 
IIM0 snro. dr'|.-i >na morte Con 
{.-» pubb; c.i7:or.r drl volume. 
che ><"-zi'o q-i»-!I.i di due impor. 
tanti mor.o.-r.ifio 511 Mondrnan 
e Kand n^ky, per 1 tipi del 
- S^n..i:,)Tr -. <\ puo dire a 
buon pun'o ancbr- [*r rits!:a 
la d'vrunn n'.ti or.e ju'.favan-
^uardia «*>r<*-> jxTrMta I-e due 
moitrr d.i'it'trhe. un_i alia B -
b.iorr-i-.! (;«-rni.-inu-a (p azz-» V*--
nrz:.a -S» r '.'a'.'r.i â r̂.S pn'i v . -
»!a r prtc.si a'.ln Gilleria di 
irre moU-mi dj Vk'.le G:n!ii. 
vmno \ . s > aj< fmo e per una 
organ.ca i.s.or.e del materialr 
documentor.o e per i rarl - pez-
z; • onetnilt esposti I/inxiemr 
delinea r.e;ie hnre ijeneraJl un 
proftlo d: Klcr. pittore e in.«e-
gnante, non molto chiaro e un 
po* apoloirti^o a part.re da 
alcune prme opere flno aires.-
!io svizzer^i dopo la mejsa •»! 
bando drli'arte moderna da 
parte dr. n<izisti. attraverio gli 
annt di msrin.'.mcnto c d. cot-
laborazione col tfruppo di ar-
chitetf. C'ropjus in testa, e d. 
artisti. K^nd.nsky in primo pia. 
no. i quali nella smola del 
Bauham pur conducendo innu-

d; fondo. a nostro avv.so. si * 
fiitnmo«i) n'"l corjre le due 
nioitre didattiche. adi-rendo al
ia - poe'k-a - di K>e smo in 
fond,-j «enza stnr.nzz.ire la sua 
proiuzone *«r:tst.e.» e le sue 
ration: t*-or che nella cultura 
arfstt-a. :«-'.'er«ria r fllosoflca 
della German a dog!i anni dalla 
pr nn zuerrj moRjnlf aila re-
pubblu'i d\ Weimar e al na-
zi>m<> ;iVr,ivcf<i) i! sr*nJe mo-
rn«'n*o «o,-:a'e r ruititr.i'.e della 
r voluz or.e «PA.rt irhi<ri Nor. 
nn cenr.o. Intaf. . aj sr..nde e 
v *a> rrtpp<ir'o fri soeieti e 
cii.tora di qne<!i -,rn: :n Ger
man a — rappor'o brn nolo alia 
ettltiira mondi .le tutia. facen-
do forse eccrz.one per alcun: 
speeialisti di s:oria dell'arie 
contemporanea — viene fatto. 
mentre st m.t:r:Jtz»no gusto t 
manera tip ci dt Klee in rap
porto manienstico con la tra-
d.zione tedesca. eon Leonardo 
fcui si arrtva assurdament? > 
para con a re la flsura modesta e 
decadente dt Klee». con Van 
Gosh e Delacrc.x.*. con Ensor e 
Goya, con i con tern pora nei te-
desch: Marc e Macke e con 1 
francesi Delaunay e Matisw 

D*. Ml. 

e una 
della 

dt Pra 
di vi-
sfor/n 

dello scrittore di inncstare sul 
suo lerreno proMtictale e po 
polare Ic espenenze Ietterarte 
dcH'crmettsmo e della prosa 
d'arte, raggiunge un <icuro 
equihbno Pratolini maturera 
ancora questa sua cspenenza. 
c dovra bructarne una parte 
lungo lo sviluppo narrattvo del 
dopoguerra; ma anche in que
sto senso, non si puo com 
prendere il Pratoltni delle 
C'ronache c di Melcllo, >e non 
si comprende la Crormca f.t-
miliare e quello cht esso ha 
rappresentatu. come coneiu 
sione dt un'espenen/a e come 
premessa alio suluppo succes 
sivo dello scrittore. 

GIAN CARLO I ERRl.TTl 

La Sagan e il martto 
controri 

alia riconciliazione 

PARIGI. 12. — Francois? 
S a g a n e l'oditore Guy 
Schocller hanno confermato 
al presidente del tnbunaie 
della Senna la propria in* 
tenzione di ottenert U di* 
vorxi*. 
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