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Sugli schermi I'attesissimo film di Francesco Rosi 

Le inquietanti 
domande 
di «Salvatore 
Giuliano > 
II inaji^ior premio del film consists IM»1 rifiuto di o^ni colo-
ritura romanzesca e nelFafiYriiiazione perenloria tlt»l valore 
oggetlivo tli una realla flit* e aneora cronaea e j»ia sloria 

5 luglio 1950: il cadavere di Salvatore 
Giuliano giace in un corti le di Castelvc-
trano, crivellato di colpi, a t torniato da poli-
ziotti e carabinieri . Giornalisti e fotografi 
si preeipi tano sul posto; l 'estrema raffigu-
razione del fuorilegge, disteso bucconi, la 
pistolu ormai inutile a poca distanza dalla 
inano, fa il giro del inondo insicmc cun 
la clamorusa notizia: il capo del handiti.smo 
siciliano e stato ucciso in un conflitto a 
fuoeo, l ' incuho di sei anni e finito. Un so-
spiro di sollievo scuote il pet to di molte per-
sone. Ma i volti chiu.si, impenetrabi l i degli 
abi tant i del borgo che ha visto I 'ultimo atto 
della tragedia, la sfuggente laconicita ma-
nifestata dinanzi alio pressioni degli inviati 
speciali gia suggeriscono inquietanti inter-
rogativi. Giuliano. dunque , e morto. Ma co
me? E perche? Poi, per qualchc at t imo, 
il t ravaglio delle eoscienze si acquieta di
nanzi alio spettacolo del dolore uinano. La 
madre di Salvatore, tu t ta nera di lut to, pian-
ge e grida sulla salma del figlio. 

Questa e la storia, e queste sono alcune 
lancinanti immagini di Salvatore Ciiiihuiio, 
I 'attesissimo film di Francesco Rosi, da ieri 
proiet tato sugli schermi di cento citta ita-
liane. Sin dall 'inizio, lo spct ta torc e colto da 
una s t raordinar ia emozione: quella che gli 
si presenta e come una cronaca dirct ta . ri-
tagliata da quel t empo urmai lontano; uo-
inini, fatti, figure hanno il sapore aspro, 
schiet to , brutale della veri ta. ogni alone mi-
tico e dissipato sotto l'occhio impietoso della 
macchiua da presa. Alio stesso modo, con 
la stcssa erucla incisivita, si ricrea a pezzo 
a pezzo la vicenda della bauda Giuliano. 
del suo sanguinoso imperio. del stio crollo 
non meno e n t e n t e Nel 1945, Salvatore e sol-
tanto un giovane datosi alia macchia dopo 

II rcs is ta Franrrsr-o Kosi 

cssersi r ibel lato individualmentc alia legge. 
II movimento separatist.!. d ic t ro il quale si 
as i tano la reazionc agraria e gli occupanti 
amer icani . sfrut tando loscamente le sacro-
sante aspirazioni della Sicilia all 'autono-
mia. inserisce Giuliano nel -un e-rrc.;<> 
I 'EVIS; da quel momento, il br igante e 
un 'a rma nclle mani di oscurc — o t roppo 
chiarc — forze politichc. 

Dagli abbracci 

alia tana di ccrffe 
A una a una, sfilano davanti al no.stro 

cguardo lc scene di un d ramma reale : dap-
pr ima l ' in tervento massiccio o sconsiderato 
del governo, che crede (ma lo credc dav-
vero?) di poter spezzare le radici del bn -
gantaggio ras t re l lando Montelepre come un 
paesc nemico; poi la s t rage di Portcl la della 
Ginestra, il 1. Maggio del 1947. voluta da 
chi ha interesse a r ep r imere , con la vio-
Icnza, la crescita del movimento contadino 
c dei part i t i popolari . Piu tardi . la ro t tu ra 
t ra Giuliano e i suoi padroni , ai quali egli 
tcnta di imporre la propria volonta. fa-
cendo s t rage di carabinier i , pe r vendetta e 
per intimidazione. Ma i padroni sono fort i : 
Giuliano si trova semprc piii solo, fincho 
cade sotto il piombo. II piombo di chi? 

Ed eccoci al processo di Vitcrbo (1951), 
che occupa larga par te del film: nella gab-
bia degli jmputat i , sovrasta gli altri l 'ambi 
guo, sconcertante Gaspare Pisciotta; confes
s e d di aver ucciso lui Giuliano. in accordo 
con gli uomini della leggc. Ma, fidando sino 
aU'ultimo nclle promessc di misteriosi ami-
d , i o n svelera che in par te lc complicita 

tra i bauditi . la matia, le forze dell 'ordine, 
i part i t i politici legati alia con.scrvuzionc 
sociale. Altre sconvolgenti affermazioni >a-
ranno fatte neH'aula: M parlera di abbracci 
tra Giuliano e alti esponenti della pu l i /u , 
si par lera di una s t rana concorrenza fra 
poliziotti e carabinieri , si parlera di un 
sinistro e occulto personaggio, l'« avvocatic-
chio », anello fondamentale di una crimi-
nosa catena. 11 processo si conclude con 
dure condanne: Pisciotta urla al t radimento. 

A (Uiesto puiito, forse, il pubblico ben-
pensante puo respi rare , per un at t imo: be
ne o male, la giustizia ha trionfato... Si di-
silluda, il pubblico benpensante, e rav-
vivi la memoria. Siamo nel '54, in una cella 
dell 'Ucciardone. a Palermo: Pisciotta, nella 
sua cella. e avvelenato; morira all'infer-
meria, seniumandu orr ibi lmente da quella 
bocca che ha parlato troppo. e t roppo 
poco. Quindi. d 'un balzo. giuugiamo a ie
ri. a oggi. Anno 19G0: t ra la folia d'un 
mercato. una rallica di mitra spegne un'al-
tra bocca. quella d 'uno dei mafiosi che 
ordirono la line di Giuliano. II film si 
chiude su quest 'ul t ima sparatoria. la cui 
eco sembra moltiplicarsi, ai nostri oree-
chi, a t t raverso le notizie di uccisioni. tli 
s tragi , di efferatezze, che riempiono di 
nuovo a dodici anni dalla niorte di Giu
liano, le pagine dei giornali . 

Coraggio e spregiudicatezza 

degli aufori 
Francesco Kosi ha adottato, per rappre-

scn tare tu t to cio, un'audace, spericolata 
tecnica narrat iva, con intersezioni spaziali 
e temporali che sono, tuttavia. sempre di-
re t t amen te connesse alia progressione 
drammatica . Ha scelto a teatro delle r ipre-
se i veri luoghi dei veri fatti, ha t ra t to 
dalla vita gli interpret! , con qualche sin
gula e giustiheata eccezione (Salvo Ran-
done, magnilico nel ruolo doppiamente 
diflicile del pres idente della Corte d'Assise 
di Vi terbo) , ha chicsto ai suoi collabora-
tori il piu accanito scrupolo di esattez/a 
documentar ia . Ed e giusto r i levare, a q tu-
sto proposito, lo splendido lavoro com-
piuto dal d i re t to re della fotogratia, Gian
ni di Venanzo, e dalla costumista Marilu 
Carteny. Ma tanto rigore filologico v stili-
stico sarebbe aneora poco se. ad animarlo 
di ragionj civili e d 'arte. non fosse il chia-
ro a t teggiamento espresso, nell 'opera. dai 
regista e dagli sceueggiatori (Suso Cecch: 
D'Amico, Enzo Provenzale. Franco Soli-
na s ) : a t teggiamento che consiste nel ri
fiuto d'ogni colori tura romanzesca, nella 
affermazione perentor ia del valore ogget-
tivo d'una real ta che e aneora cronaca e 
gia storia. Certo, il film non puo chiar i re 
tu t te le zone in ombra, e in penombra . di 
questa t ragedia italiana. Ma puo porre 
quesit i gravi, pesanti , tormentosi cosi agli 
uomini pubblici , come a tut t i i cit tadini 
del nostro pacse. Ogni sequenza di Salva
tore Giuliano, possiamo dire, contiene una 
domanda, tanto piu argomentata quanto 
piu l ' immagine e sferzante, diretta, priva 
di lenocinio. II ras t re l lamento di Montele
pre, la s t rage di Portella, la maeabra mes 
sinscena della mor tc di Giuliano. l 'avvele 
namento di Pisciotta sono i momenti nci 
quali si raggiunge il massimo delta ten 
sione; e sono anche quelli che implicano 
la denuncia piu ferma e brueiante. F)n\o 
sono i mandanti della s trage di Portel la? 
Quale t r ibunale li condannera? C'hj ha im-
posto il silenzio a Pisciotta. per sempre^" 

Qualcuno si chiedera, forse, come (juesto 
film, che met tc sotto accusa il comporta-
mento della classe dir igente in rappor to 
al fenomeno del bandit ismo siciliano. ab-
bia potuto essere realizzato in Italia, e 
possa oggi circolare l iberamentc. Hisogna 
riconoscere anzitut to agli autori e ai pro 
duttori del film un coraggio e una spre
giudicatezza fuori del comune: es<;i hanno 
respinto pressioni. r icatt i . sabotaggi che 
accompagnano Salvatore Giuliano sin dal
la prima ideazione del soggetto. Ma se 
oggi il film puo appar i re nelle sale cine-
matografichc conservando pressoche intat-
ta la sua integrita (c stato effettualo. sulla 
pellicola. sol tanto qualche taclio brevissi-
mo e insignificante) cio non si de \ e certo 
a un'impro\ 'visa benevolenza dei cen»ori-
il mcri to spet ta alia lotta conseguente che. 
contro la censura. conducono da anni ;Mi 
intellettuali e i democratic! italiani: lotta 
che. in Salvatore Giuliano. ha trovato una 
delle sue piu nobiii occasioni 

E. di Salvatore Giuliano. si discutera 
aneora a lungo. Pubblici dibatti l i sono stati 
indett i , per i prossimi giorni, a Roma, a 
Milano, a Pa lermo. Un vero plebiscito d'in-
tercsse si e gia de tcrminato . del res to . da 
par te di scri t tori c uomini di cul tura dei 
piu diversj o r icn tament i : da Mario Soldati 
ad Ar tu ro Carlo Jemolo . volendo ci tare due 
nomi var iamente indicativi. oggi. Propr io 
in un articolo di Jemolo (seri t to nel pro-
ficuo intento di smuoxere il film dalle 
secche della censura) ci c parso tut tavia 
di cogliere una curiosa s tortura, che vale 
la pena di sot tol ineare. perche i m e s t r il 
significato sostanziale di Salvatore Giu
liano. L 'eminente giurista suggeriva al 
governo (pu r dubi tando di condividere. 
pcrsonalmente . tale argomentazione) di 
far appor re all 'inizio della pellicola una 
didascalia. la quale suonasse, in conclu-
sione. cosi: •... Questa vicenda parra bnit-
ta, losca. a\*\'ilente per il prestigio dello 
Stato... Ma non si puo e ludcre la questio
ner " T r a il 1945 c il 1950 cos'altro si sa
rebbe potuto fare? " ». Ora Salvatore Giu
liano dimostxa proprio. con la nuda evi 
denza delle cose, che si pofern c dorcia 
fare a l t r iment i . Gli errori — c i crimini — 
possono essere sempre evitati. E ci vorra 
una ben radicale autocrit ica. una ben pre-
cisa ricerca di responsabili ta ai vertici 
perchd la classe dir igente italiana si scrolli 
di dosso. a lmeno in par te , il peso che grava 
su di essa. pe r quel le domande cui acccn-
navamo sopra. c alle quali non si e data 
aneora risposta. 

AGGEO SAVIOI.I 

Nuova risposta alia «Discussione» - La nostra concezione morale 
di fronte alia crisi della famiglia borghese 

ne donffi€>vann£» 

^ Nk "̂ . ̂  fie* 

I'lUi si'1'ii.i tli la\ orn/iinw' (!<•! lilni « Sa l \ aim i- (tililiulio ». 
CM allori IrtinW Wo I IT, nella parte til IMsriotla. (> PIITII 
t'liniiuarutd. in-1 la |Kirlc ill Clnl iano. luiutio pus.ilo In ultf^-
i;hiniiMil«i ident irit a i|iirlln in i-nl fiironu rnloKrurtiti II 
IMsc-tulta c il <il«ll«ni» il-.i tin li»iitrrp«»f*<*r ;»\ \ i-ntur«t«>^J 

siillc iniititdKiic <-lclllaiie nt'l l'.MS 

/ai Oisciissione e tuicora 
iiiiu roltu iiitt'rucHiita, in po-
lemien risposta, sui profile-
mi da »oi .s-olfertiti ne/ nostro 
nliiiuo (lrticolo ti proposito 
</e//» cri.s-i dei rapporti nel-
I'amhito della famiglia bar-

tjiiese e deU'impotenza dei eat-
tohci di fronte ad essa. f/ur-
ticofo del si'ttimanale d.e. 
reruato (incoru ttuu volta do 
I'aola G'uiotfi. porta un t'<-
tola elamoroso. a sensazione, 
a schiaf(o: « Le donne comil-
mste hanno paura tli tlire 
che sono per il l ibero nmo-
re ». f.u pofemicti e veeeliia, 
e pt'r.s'ino jiuteticd. iVef cor.vo 
della iiucrru del '15-'IS. dopo 
la rii'iifij*io»ie d 'Ottobre, vc-
niva diffuso neffV.sercifo itu-
liano, a quanto legyemmo 
anni or .--OIIO. »/»i pjccofo 
tipHxcofti nel quale, elcncali 
per on l ine (iffdfictiro, erauo 
riassunii i termini della rtro-
li'zmne sovietwa eon defini 
ztoni analogUe n qttelle del 
titolo dell'artiealo delta Di
scussione. Donne: vengono 
(fcstiiKitc aff'iiiiiinus.vo e pro 
stituite in hlwea: Amore: e 
fifiero e alimentato dalla so-
eializzaziaue delle gioraui; 
Figli: dircnti iuo propncfi'i 
dfflo ,<;tafo. e eos) via. Eri-
deiiteiiieiitt' I'opuseolo. per 
quanto la siguom Gaiotti 
non abbia potuto leqgerlo 
tieffV.vercifo italiana. ha an
eora dei seguuei. 

Etichette 
La volta scor.su, MUIIIU xfti

le aecusate dalla Discussione 
tli avere conce/ioni l ibert ine 
perehe spiegavamo e doeu-
mentuvama I'ipoerisia della 
uttuide legislazione matrimo-
male. Paala Gaiotti. e.sxeiidti. 
rt noi ulTannate a spiegarle 
rlie la nosfni riln si era mos-
sa m ttitt'altro senso nel din-
logo eon le donne del ('it. 
deU'A.C. della IK' (Hie mm 
mi si diea abbia tpialehe en 
sa a ehe rcdere eon le que
stions drfl'iimori') vitorim 
.s»//'<irf;onit'iilo iter direi ehe 
lei intendeva l ibertiuo JMUI 
olfn prrcttiiiiiiosti iiitiiiicrd 
eattolica, ma nella accezione 
illutninistica, « come riferi-
mento riiltnrtife uufi c.s-tilttito-
ri setteeeutesehi della pa<i•no

ne », e quindi non e'e da di-
spiacersene. If raoionamento 
non fa una grinza: il liberti
uo, eome eroc della ragione, 
della libertd dei costtimi, tfet-
f'tiiKicoii/onii/siiio, e un per
sonaggio di rilievo e di pro-
fondo (iitt ' irsse nef .situ 
aspetto di rottura dall'ipo-
crisia moralistica. e ,\e v tie-
stinato aneora oaai a ttirfiaro 
i .soy»i (fei « bacchettoni » e 
non turba iiu'cce quelli di 
I'aola Gaiotti. tie .simno fie-
ti per lei. Ma, aneora una 
rofla. non ei siamo, 

« iVt> iiionaci, tie <fou Gio-
raiini ». .sVriuet'a Lenin, per 
quel che riguarda I'attitudi-
ne tfei coniiMiisti rispello ai 
problemi dell'amore. Ne li-
beriini. ne predieatori del li
bera amore, dieiamo noi. Le 
etichette non ei fanno sen 
tire offese. come feme la 
Gaiotti, ma solo infastidite: 
pror iamo pvr esse il iiooifc 
tedio intellettuale. m quan
to uu.vt'ondtnit) qHa.si .sempre 
un iifinto al ragionamento, 
una ostilita per fa /or:a ra 
ciocinaittc tfef pen.siero. 

Tnffo if no.stro sforzo, og
gi. anehe nel rispoiulen; uyfj 
articoli della Discussione «'• 
lino sforzo modenio, compo-
,sfo di due elementi di fondo: 
metlerei sul ferreno dei fat
ti. della realta, oude eoii.sen-
fire if (fifiaffitt) su problemi 
del tutto nuovi. c dimostrare, 
affermare, far penetrare (an
ehe tra noi) una superiore 
eoneezione della famiglia e 
della morale ri.spe/fo a qt/ef-
fa della .\oriefa fiorj/fie.se. /\ 
fafe fine, anche sulle eolon-
ne dell'Vmtii. abhiamo ayjr-
to un dialogo eon i lettori 
franco, onesto, libero. Pni-
elie non siamo dei baciapile 
tntolleranti. non eetisuriamo 
ne te opintoni di b'aiista Cia-
Jenfe. tie quelle di aleuni in-
terloeutori ehe la pensano 
alia manicra opposta della 
scrittrice, e ehe purlann tlef-
la tegge Merlin eon il lin-
guaggio di aleuni prociiratori 
ueiu'raii tlelfa Kepiifiblica. 
Far eollimare il parere tfef 
/'('/ (parere ehe d'altra par
te e. stato espresso tanto nef-
/a ultima sessione del Co 
tnitato ('entrale. uttanto nel-
I'Mitert i.sta tli Touliatti a Vie 
N'uove sui problemi della U 

Gli anabolizzanti e I'aumento del tasso di azoto nel sangoe 

L'azotemia si pud curare 
con ormoni di nuova scoperta 

I ri.Miltuti sono quasi s<>uipr«' sodilisfatoiUi p< rthr In curu inula in sinso favo-
rcvoh' Pinh r<> ijnadi o rlinico dilla nialallia t- consriilc 1<* |n<visioni piu oltimi-
slirlic: salvo in quci <*asi partirolari in <*ui la Irsiom: rrnale sia rosi avan/ata <la 
aiiuullar<' quasi per iutrro la rapacitsi fiin/ionalc «l«'ll'or«jano roinproinrsso 

A c e a d c u<"> ti' radu d i e . 
nel CJMI ill n i a l a t t i a , il m e 
dico i jell ied;! fr:i l e unal i s i 
c l m i c h e l.i r i e e i c a t leU' . i /o-
t e m i a . e a c c u l e t a h o l t a tli 
s e n t i r t i n e e h e u n ti/u» tp n i o i -
t,i p i o p r m ;• t a u s . i t l e l l ' a / o -
t e m i a . I | t e r i n i n e <• t i inui i ie 
,ir;ini;ii tli u - o . i ! )bastan/; i t i e . 
. j u e n t e e p c i n n i ioto tpia^i 
i till11. a n e h e M- IH>II tutt i 

ne ronoM-oiio 1'es.itto Mgnili-
>.-.itu. 

A / o t c u i i . i v iml d u e l.i 
. n i a n t i t a di a/t»to r o n t n i u t a 
ne l s n n g u e . c<>nie p l i c e in ia n 
. •olestcr . i le i i i in s i g n i f i c a n o n -
s p e t t i v . n n e n t e la t juant i ta <li 
- -ucchero e di r t ' l o t e i d l o pre_ 
- e n t e ne l s . m g u e K p o i e h e 
I 'a /nto ( e o m e lo / u c c h e i o . il 
.-ole.-terolo t i l a l t i e s o s t a n z e ) 
g ia nor ina l i i i e i i t e si tit>vn ne l 
N.inmie iM u n a cer tn inis i irn. 
il U'ini ir .e n / n t e m i a non 
e - p r i n i e u:ii» --1 -**«» patolo i i i -
,->> I 'mcie roi lc^to t o n t e n u ' o 
- ; iiKi:i'.!tr.e rii' .ro • lirmti 
li Il;i n o n n n l t.i 

I.,i Mtu.i/.:<>:ic ( l : \ enKi p.T-
t t o l o g i c a M- il c o n t e n u t o ?an-

^ u i m i o d] . i / o t o Miper.i il Ii-
v e l l o l ift ini . i le. « , | a l lor . i si 
pat l.i d, iperazntenna. I / i p e . 
rn/oU-mia ha s u l l ' o r g a n i s r n o 
e f fe t t j tti««iei «* *-e n o n si n e -
s r e a c o r r c c g e r l n il s o g g e t t o 
; h e n e M I r o l p i t o si acgr . i -
va s e i n p i e piti fino a cat le-
re in u n o M.ito c»>mnto<o c h e 
p r e l u d e la t ine. P e r c h e c m 
.limit i m h v i t l u i >j p u o ver i -
firare ti.in *;itii.i7:one p .mi l e? 

P e r e o i i i p i e n d e i l o f.ieil-
n i e n t e c n w r i c coi it i .seeie d u e 
dat i : 1) t h e I' . i /oto .--i e l in i i -
r:.i at t i . iM'i •> le v i e l e n a l i . 
v a l e a t in , - t o n I'm i n . i / i o n e . 
21 e h e es.:o >, o i i g n i . i da lh i 
•hsgieg. l /K'IK' d e l l e Mi^t.lll/e 
: l i e lo i i u i U i i g o n o . e c i n e 
la l l e p i o t e . n e t h e s m i o no 

te . ippunt i i i n ine s o s t a n / e 
i / o t a t e . In e i i i i t l i / ioui n o i -

mal i t iu tuuie t u t t o l ' a / o l o e h e 
-i l ibe i . t d. 1 i n a t e n a l e jiro-
tt-ico c l a b o i . i t o i l . iU'orgai i i -
i i n o V.i .i f in i te ne l s a n g u e . 
> polt 'he que^to l ion t l e v e 

j w-ontenerne . I t i e Un e e r t o li-
n u t e j | di p iu M e l i m i n . i m n 
ru r in . i . 

I ' e i t h e i n \ « ' e t .de c c c c s ' i i 
r i^tamn nel "-.mgue — d e t e i -
n u n a n d o c o - i u n a i p e r a z o t i -
nii.i t o n Je '•uu r o u ^ e g u e n -
/*: t t o c i v f *• t . i l vo l ta tno i t . i l i 
— si d e v e t i .m- u n a di tjue-
-*.e d u e «•:( '• l . u l / e : o il l e -
'-.e n o p fun/.< ii.t b e n e «• ucr-
r io in'ii e i:i ^i.uh» tli t i i l i a - j 
•<• I ' . i /oto i.) ' -upe io l i b e r a n - i 
.l.iiii' r n i ^ . n . - i i c eon la e l i - j 
iu : i i . i / i one uriu.it ui. «>ppure \ i, 
.• nell 'oig. ini .-Mio mi.i d i s t : u - j 
/ t o n e di p r o ' e n i e ensi m.ie-
>irc..i d.t p r o d u n e u n a t p i a n . 
l . ta ill . i / o : , , n o t e v o l e al p u n . 
to e!ie m u hi* nn renp b e n 
(un/ :on; t : i t e non i ie>ce a 
s m a l t i r e 

In altri Ur.- in.^ l i p e r a / o t e -
mi.i II e d.>\iit.i a mal . i t t ia 
.lej rone g iunt . i n u n g r a d o 
i v . i n / . i t o '•• la si d e H n i s c e 
M o r i c i n e :••;).i!e) o «• «lov u-

Seminario di studi 
marxisti al «Gramsci» 

Si e j n a u g u r a t o p iesso 
r i s t i t u t o Gramsc i u n semi
na r io dj s tud i m a r x i s t i d i re t -
to dai professori Lucio Col-
let t i c Francesco Valen t in i . 

I I.ivori del s e m i n a r i o si 
svolgono lungo d u e filoni di 
in teressr . il p r i m o . o r i c n t a t o 
e i n t r c d o t t o da i prof. Lucio 
Col le t t i , conce rne lo qucs t i o . 
ni de l la d ia le t t i ca jn Hegel e 
in M a r x ; jl secondo . affidato 
nl prof. Francesco Valen t in i . 
s tud ia e,j i nqundrn nel pen* 
s iero di M a r x I 'u l t imo m a n o . 
se r i t to del 1844. 

La S e g r e t c r i a dc l l ' I s t i t u to 
G m m s c i (Via Tag l i amen to , 

n. 39. te l . 8.457 049) e a d i spo . 
S!7ionc degli m te r e s sa t i P e r 

t u t t e le no t i / : e n g n a r d a n t i le 
moda l i t a di :scri7ione e di 
pnr tcc ipaz ione al s emina r io . 

«Boccaccio 7 0 » 
al festival 
di Vienna 

VIKN'N'A. 1 — Dal 15 al 22 
i.u^no. nel tpi idro del Fe.sti-
va! di Vier.ni, c ' svolijer.t .-irv 
clie nn fr.-t.v;.! del film, in cui 
vfrrsnno pro.ettato. tra le al
tre. Ic pelbcole Italian^ - B o c -
ciccio '"0 - c - tliudiz.o uni-
vers.de -. 

ta a una ecce.^Mv.i t l istru-
zione di ] ) io teme n l i inentar i 
'.> dei te'-suti (e la si de l in i s ie 
,li o r ig tne e x t i a r e n a l e ) . (Que
sta .veeomlii e v e n t u a l i t a si ve-
tiliea m e e i t e forme yi.ivi 
ii anemia o di leiieeiuia. nei 

t iauinatiMiii , nel le ustioni 
. s t e - e . ;n >eguito a in t e iven t i 
o p e i a t o n , a ina la t t : e infet-
t ive acu te , ad avve lenan ien -
t;. eve. 

I'.Mstono auehe a l t i e cireo-
-;t.in/e n ieno fre<iuenti su en; 
non ei s o f f e n n i a m o jjer bre-
vi ' . i e t b i a r e / / . ! . T a n t o piii 
j h e un l e n e in p iena cfli-
rien/.'i ( lovrebbf po te r eliini-
n . i ic l ' e rcesso di a /o t , , (» ehe 
M' eio non a v v i e n e nei ea-u 
. h e abb iau io c i ta to e d.i u -
t e n e i e ( b e \\ sia s en ip i e , ))ii-
ie j , . s o p i a v v e n u t a in secon
do t empo , una in i imra / ione 
i en .de . pe r cui anche in si-
niiI: e.i^i ;1 ta^so a/oteiui(i> 
e l eva to e m det ini t iva sem-
p i e di o n c i n e r ena le 

La e o i i e / i o n c te r . ipeu t i ra 
l o v i e b b e r inu iovere tali rau-

-e. d che s m n i t u a v,ipr.it-
' i i t to U K U I . O I . u e l.i fnn/ .ona-
bt.i d e | u n e M.i t un i i e |o 
-eop.i non si taggi i inua (am-
Mies^o ciie lo M po-,s.i i;n;-
guiiiger!-. p i ' t o o niol to ff-
. o n d o j I-;I>J) »• ur i ina di ognj 
a l t r o u r g e n t e l i be ra r e i | san-
gue t lal l 'eccesso tli azo to che 
.icciimtilandiiM in misur. i 
>oni|iro m.'iggiore minacc ia la 
e.sistcn/.i de l l ' in fern io . . 

I nmci l i t inora in u^o pe-
ro. p e r lo m e n o nc l l e for
me piu g r a v i . sono di nssai 
-cai.-.i e n^^.n di ibbia eflica-
c:a 

Qualcosa di conc re to invc-
re si ir rea l izza to solo d a po-
i.-hi>.-.imo t e m p o con I 'uso de
gli « anaho l i / 7an t i >. Si chia-
m a n o cosi d e l l e sos tan7c ehe 
f avonscono i | cos ide t to ana-
bol i smo. c ioe la c resc i ta dei 
tessut i . il c h e a v v i e n e per
che esse s t i m o l a n o u n a nuo
va fo rmaz ione di p ro te ine . 
(nfat t i gli anabo l i zzan t i so
no usa t i d a a leun i nnn j pe r 
la c u r a de l l e magrezze . dei 
d e p e r i m e n t t . dej ritardi di 
•ivihippo ecc., e fanno au-
m e n t a r e di peso non p e r c h e 
a u m e n t i n o ii g rasso m a pro
pr io p e r codes ta nco- fonna-
zione di p r o t e i n e c h e essi 
agevo lano e c h e p o r t a a tin 
m a g g i o r e sv ih ippo dei tes
suti o rgan ic i . 

A b h i a m o gia de t t o perd 
che lc p r o t e i n e sono compo-
sti a / o t a t i , p e r cui a fo rmar -

lo o e e o u e fia l 'a l t ro l ' a /o to . 
pre i i^anie i i te t |tiella sos tan-
/.i ehe sj t rova in Mipeio 
nel s a n g u e tlegli i p e i a / o t e -
miei ; ne segue che in tali 
in ler iui glj ; m a b o l i / / a n t i nel 
l om ( o m p i t o di fabbr ica re 
uuo\ ' e p i o t e i n e lini-<eono ap 
pi iuto i on l 'util i / /ai*e cotle-
-to eecesso tli a /o to . (> ijiun-
:li eol i i d u r r e r . i / o t emia ele-
v.ita 

Come a i i . ihol i / /an t j se rvo-
no j v .n i i le i ivat j de l l ' o rmo-
ne s o s u a l e niasehi le , e 1'or-
m o n e ipotisario del la cresci
ta. I r i su l t a t i sono quas i 
•ieitipre soddisfacent i . tali d.i 
' t iut . ire i t ) .st'iis,) favorevole 
I ' iu te io ( | i iad:o cl inico del la 
malat t i . i 

<;.\r .T.\No I . I S I 

La nuova rosa 
dei candidati 

a I Premio Crotone 
L.i gin: ia del » I'ien>i> C io -

tnn .• ». pre-i 'edllt 1 d.i (i iaco-
mo Debene lelti .-.i e ruinit i 
a Koni.i e h.i co-;i ri->'.:e''o l.i 
ro-. i de l le o p e r e in ?:-'ra: 
F r a n c o Cos tab i l e : « La ro<a 
n e | b icch ie re » <C.incM), 
(Ii.in An ton io C ibo t to : « Sc.i-
no IJoa > (H i / zo l i ) . H e n / o I)e 
Fel ice : « Cl i elirei so l to il 
fasctsmo > (Kinnud i ) . ( J iu -
seppe- F ior i : «Haroni in l a g u . 
na» ( ( iua t le rn i del Hogino) , 
Augt is to Fra.s.vineti: « L 'un-
ghi.i dcH'asiMo > ( G a r / a n t i ) . 
G invann i G u a i t a : * F lo re s t a -
iio c i l adroni » (Va l l ecch i ) . 
A l b e r t o . lacoviel lo: < L.i coc-
sis ten/ . i difficile > (Fe l t r i -
ne l l i ) . A n t o n i o Mal la r . l i : r \\ 
Ievant . i7 /o > ( L e o n a r d o d.t 
Vinc i ) . G i u s e p p e M n z / a g h a : 
« La dam.i se lvat ica » (Fe l t r ; -
n c l l i ) . Ca r lo Mtiscet ta : « Cui-
tt tra e poesia tli G.G. Helli > 
( F e l t r i n e l l i ) . Fabr iz io Ono-
fri : « Roma 31 t l i cembre > 
( K i n a u d i ) . Michele Pr i sco : 
* La d a m a di piazza * (Hiz-
zol i ) , I ^ o n a r t l o Sciasc ia : #11 
p io rno del la c ive t ta » (Ki 
n a u d i ) . S a v e r i o S t r a t i : * M a 
ni v u o t e » ( M o n d a d o r i ) . R o -
dolfo Wilcock: « II caos > 
( B o m p i a n i ) . 

I>a gittria t o r n e r a a r i t i -
nir.si p e r la decis ione de f i -
n i t iva nel la seconda d e c a d e 
di ntar/.o. Il p r emio , di l i re 
u n mi l ione , v e r r a nssegna to 
a C r o t o n e la s e r a de l 31 
m a r z o . 

gislazione. iiiatririionidft'), orn 
con {'uiiti ora con I'oltra po-
.si;ione, a seconda di quel ehe 
fa comodo, fa parte di quel
la disoiu'.sfa uttcIU'duuk', o 
di quella rozzezza e di quel 
primitivismo nel trattare > 
temi (finora proihiti) del co
stume, e che non solo non ci 
trovino imprepara t i , ma clie 
dura mo jjiii per scoidtifi <il-
I'mizia di questa discussione. 

Imperativi 
K tidesso, .syomhrtito il 

rniiipo, .s-perttuiio, t/dj;/i coin-
foci iittcrvs.s'titi, o troppo 
seiiiplicistiei, eccoci tli ttiiocti. 
di buona lena, pciniti in ma
no. a rispondere all'articato 
della Discussione, assai mi-
gliore del precedeute perehe. 
tolta la faccenda del libero 
amore, e put serio dell'altro: 
e unit jinn non interessarei 
vi>%amente, aggiunyiamo, in 
tutta la sua prima p a n e , do 
vc si ricoiiONiv exp/icifaiiieii. 
le I'esisteuza della crisi ehe 
scuote I'istitnto familiare. l.u 
Gaiotti. dopo aver eolloeato 
le « radici di tale crisi agli 
alhori del mondo tiioderno » 
(co.s'tt vecchia, insomnia), e 
a r e n i e /et;a(o le origmi al-
/'« c.s"p/o.sione dell'individua-
lismo maschile, tamponata e 
nascastu dalla continuata ea-
pacita di sacrificio di tante 
donne» rienc all'esame di 
quel ehe uccadc ai nostri 
giorni, quando « .s-ollo la 
.spinhi eoiiahfaria della civil-
ta del benessere, le segretc 
forze dell'animo della don 
na non resistono piii. la t•^^i 
scoppia e. si fa evidente*. -Kd 
ora — soggiunge I'articolista 
— in Itaha. questa fenome
no ha assunto proporzioni 
macroscopiche. Sotto questo 
aspelfo, .siiHa crisi, I'ipocri 
A-/a. I'utilitarismo della fami
glia moderna e'e ben poco da 
dire ». 

Hemssimo. Siamo soddi 
sfatte che si convenga sulla 
nostra deiimicia. Ma il pro 
blema e: quale soluzione of-
frire jtcr ttscire dal marciu-
me, dai /eiiomeiii di decaden-
:a. dalla dissolutezza nella 
vita matrimaniulc (e sessua-
lc) borghese? Qui la porer-
h'l ideale dei eattolici e dar
rein f/raiidi.s-siiiia. ed essi di-
mostrano di essere alle car-
de. pnvi di un asw ideolo-
yica moderno lungo il quale 
mnoversi. e cio risulta bene 
anche dalle eitazioni che qui 
trascriviamo dell'articolo i>> 
questione: • Occorre dare al 
la nostra convinzione della 
nidissolubilitu del matrimo 
mo, oltre ehe la forza della 
dispostzione giuridica. la ea 
rica ideale eapace di svilnp 
pare le tenderize positive del
la giovane famiglia moder
na ». • O la forza di un im-
perativo morale, o lo sface-
lo » (o Roma o mortc). < Si 
tratta di una battuglia inte-
riore che avra certo te sue 
vittime (inutile feracia!) ma 
ehe non cessa per questa di 
essere la grande occasione 
del coraggio. il vero banco di 
prova delta forza morale del 
luomo ». Come si rede, ci M 
trova di fronte ad una serie 
di imperatixi categorici, jut/ 
che morati moratistici. la cm 
logica conclusioue, poielte la 
sacietil borghese non sa e non 
pun suygcrirnc ultra, e quel 
la paradossale della cocrci 
zionc, del codificare le ptuu-
ziom, del comminare le peue 
per i trasyresson dell'* ordi 
ne familiare » in disgreya-
zione. 

Ma tptale « carica ideale . 
portano insiti in se qua va 
lori che, per essere protetti. 
hanno hisouno delle galere 
per centinaia di miyltaiit di 
persone.' Quello ehe difetta 
puurosmneiife, Jo riprfuutio. 
e non a caso, da parte dei 
eattolici, e la mancanza di 
una praspcttii-a morale nuo
va, nel tempo del neocapita-
/I.SIIIO. per la famiglia via 
dcrna, soprattutto verso 
quelle giovani famighe. le 
quali, come la Gaiotti sen-
ie. ' sono piu consapcvolt. 
put unite e coragyio*c ». Que. 
A to accade verr'he lideologia 
in cui le donne democristia 
ne .w iMiiororm, »"• jj»r tempre 
quella del mondo nel quale 
le forze monopoli<itiche ne 
scono ad imprimere in pieno. 
nel campo dei problemi «o-
irttJlrtiftHrfl/i, la loro dirc-
cio::r reazionaria. cut i eatto
lici pin avanzatt non sanno 
aneora apporre una loro cl-
ternativa, una loro piattafor-
ma ideale. 

II modernismo della Gaiot
ti e in tal senso. meno avan-
zato di quello dei suoi colic-
ghi di parfifo i quali. di 
fronte al nuovo configurarsi 
delta realta economica e so-
ciale e alia sptnta delle ma.-. 
S'\ non bandiscono crociate 
in difesa deglt istituti. guar. 
to tentatio di atlcguarh al 
nuoto. Qui, inrece. il ma*-
simo cui si giunge sono le po-
sizioni femministe di cui si 
diceva e forse esse non sono 
nemmeno tali perche la tcsi 
e che. ahime, chi ha ceduto 
nel pnntellare tie/ tempo no-
ttro la famiglia sono: le se-
gre le forze del l 'animo fem-
minile. Ma non si possono di-
staccare questioni di qucsto 
tipo dal etintexto storico e 
socialc in cui si pongono! 

O si rischia che I'analisi 
che vienc compiuta sia viz'iata 
fin dalle origini, come nel ca
so della D i s c u s s i o n e , in 

quanto non vi si comprende 
come Ie rjiiCAtioni del costu
me e del matrimonio sono 
parte tntcgrante della <jue-
Atiotie xociule, e questa e in 
potlero-io movimento, e m 
cvo'.uzione, con I'tntreccio 
(HI protdcnij economic! e po. 
Ittici, non solu. ma tra que
stion! striitlnrali e sovra-
•strKtlnrah. con hi tm.«rita d 
tmore esigctize moralt, c! e 
questa « societit del benes
sere » tioa puo soddisjare. 

Lenin scriveva: « La deca-
denza, la corruzione. la pm-
eheria del matrimonii) hoi -
ghese. col dirorcm difficile. 
la Ithcrta per I'uamo e f.i 
sehiavitii per la tlt»iiia. la r<-
jtellente ipocnua della wo 
ralita e delle rclazioni se<-
suali riempiono di proiondo 
disgitsto la gente mudiore c 
]>iu semil'ilc -. Eeeo queUo 
ehe accade oggi. da noi. a"i' 
persone pin oiic-fe. Che en-
>a vauliamo, dunque. AO<*'-
fuire a tutto quello ehe cc-
danuiamo'.' L'amore come un 
biechier d'acqua. »7 liherti-
naggio amoroso? Lenin ha 
rispo*to. molti anni or sono. 
a tutte te sionore Gaiotti del 
mondo, quelle che vi sono e 
ipielle che verranno. ehe « la 
liberta d'amore non e nr 
nuova. ne comnni<ta: che 
verso la mcta del secolo scor-
so fu predicata come emanei-
pa/ione del cuore nella let-
teratura romantica. Sella 
pratica borghese, tlivcime 
una emancipazione della car-
ne '. A noi. questa vecchut 
mondo. alia cui difesa. nei 
fatti. visto che non si sa con-
trapporre ad c*so altro che il 
iiHtrulisnto. ci si impeqna 
strcnuamente. fa ribrezzo. 
.\l)l>i(imo mm coiit;e:ioiie 
niiora della famiglia e della 
morale noi. si, da far valere 
e da conl rapporre , la piu cle-
vata e la piti otie.sta che esi-
sta, organicamente collegata 
al roresciameiito tli un ordi-
naiiieiito sociale inqiusto. 
fondatu sull'emancipazione 
economica e sociale della 
donna, e sulla liberta del ma
trimonio (capisca bene, si-
gnora Gaiotti) iutcso come li
bera scelta perche privo di 
tutte le contrattazioni e gli 
equicoci che spesso sono al
ia base di questa sacieta. K 
reso dnratnro non dalle ma-
nette del murcscialla dei ca-
rabiuieti. o dalla minaccia 
del custiqo eterno (una giar-
nalista del .Messaggero. spe-
eializzata in ugiografie di re-
gine, quando Coppi mori. ri-
veld ehe all'origine di tale 
jtrematura fine vi era la pro-
fezia fatta da padre Pio. per 
la quale il campione doveva 
ftnire in malo modo in quan
to uveva abbandonato la pri-
ma maqlic). ma perche ba-
sato siiU'egnaglianza di due 
individtti, senza ipocrisui 
vitritana, ne caaismi piccolo 
borghesi. ne 1'individuali'ono 
esaspcruto dei moderni ben-
pensanti. 

«Modernismo» 
Si tratta della concezione 

proletaria. una concezione 
o n e s t u , leale. coraggiosti. 
Gramsci scriveva a proposito 
ill essa c/ic tl nostro costt ime 
e tn) al tro cos tume , da quel
lo della « borghc-'ia granule e 
piccolo •. »"• quello ' per t' 
iniale fa doiina e I'nomo non 
sono pin soltanto niu^col: 
uerti t tl epidermtde. t ta so 
n o t 'ssenri itf i i ' iMite ^ p i r K o . e 
per i! ipiale la donna, nor. 
e piti A-oiuiiifHfe la f i ' m m n a 
d i e tint re di se i piccofi na-
ti e ^ente per t'N*.! un amore 
che e fatto dt ^pawnif dePa 
ca r i i e e tuff' tlel marque, ve i 
e una creatura i iMd'ia a A<\ 
che ha una i o.-vienM a "•<*. 
che ha dei h i - oan t in'enori 
suoi. che In 101a prr.vonaftra 
umar. 'a t'ttta s<ta e una digu'-
tii di r v s c i t ' indipendeitc • . 
.Von facciati:o la campagna 
pro divorzio. wri qncVa. ?»»• 
Fimiri lnfo . ner far rrton'/tre 
la itftstra concezione dc*hi 
donna e dc'ht ftifiuiha. D: 
questa eoncezuvie. ianno re.r-
te s1refta. lu'egrante, r?a »<» 
lata, la l i b e r t a del lc oro p « " 
/<i do'iF.a. la su.i pcxtihih'ti 
tli P I M T I ' i r t r o ' i O ' i i d i Y O ' i O m • 
camenie. e. daU'altro. .'-t li
berta <ii srioo/iive un matri
monio. quando quevo sia fa'-
Uto. proprio in rtrfu di quel
la piti alta concezione della 
famiglia che po«scdiamo. e 
che iio'i p-io eontondere* que-
sta. mai. con un semplice or-
ganismo di di(e<a e di prote-
Ttnnc materiale della vrole. 
a'la s're'Ti-* <!• nt","<t rh.- rr--
vtcne nel mondo della natura. 

A prop.-^ifo dt qucit'ultim.i 
tan'o ddut'.fita auesiiore. 
iio'i e'e altro da rtpetere ehe. 
cowe <ni>im stan fermi n 
p*\ssato nel re<pmgere Tin-
dissolubihta del matrimonio. 
afierniiamo ogoi che. in una 
sttuazione nuova. per millc 
aspetti mvtata. e di crisi 
ar*erta della vecchia famiglia, 
cone riconosce la nostra in-
terloeutrice. oltre ad una 
arc.nde battaalia ideale per 
dare contrnuto titioeo ai va-
lori fnn'linri secondo i nrin-
civi dclln no'*ra inornle. e 
della nostra dottrina. occor
re intervenire sul rtiano del
le U'ar>: tlf'lo Stnfo Of'rrhe' 
»"/»*/ J'tn/"rttrt <-li»» 1» r"o« , , *»-

zione non pone come ittdi.<-
toluhile. e che auindi e so-
luhile. venga sancito come 
tab' e>fhc dnl leaitlotore. 

.MARIA A. MACCIOCC*! 
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