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Dove la Repubblica italiana ebbe il suo prologo 

una storia da ricostruire 
Con Amendola, alia ricerca dei domicili illegal!, dei luoghi di riunione, dei re-

capiti - La casa di Togliatti e i due momenti dell'emigrazione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8. 

E ' possibilc ricostruire una 
storia c materializzata» del-
1'antifascismo italinno a Pari
gi, una carta topografica poli-
tica dei luoghi — di abitazione. 
di riunione. di lavoro clandc-
stino — e le vicendo umano e 
politiche di migliaia di csuli, 
la cui avanguardia di allora 
costituisce oggi la elite politica 
cho ha dato vita alia Repubbli
ca italiana? Per Saragat. Lon
go. Nenni — per parlare degli 
uomini del presente — Parigi 
e stata. per venti anni, la capi-
tale politica. ha costituito Vhu
mus in cui banno affondato le 
radici le intelligenze degli uo
mini. in una esperienza essen-
ziale della lotta internazionale. 
dal Fronte popolarc alia Spa-
gna. alia guerra di liberazio-
no. e in cui 6 stato gettato il 
seme di una strategia politica 
antifascista, unitaria. che 6 
stata alia base della genesi del-
la Repubblica. e che in molti 
momenti ha segnato con una 
impronta originate la nostra vi
ta nazionnlc. 

L'opera di ricostru7ione sto-
rica appare tanto piu urgente 
in quanto il tempo sbiadisce. 
cancella le tracce lasciate dai 
protagonisti. gli stessi luoghi 
concreti della memoria politica 
scompaiono. sommersi da nuo-
vi edifici o semplicemente di-
strutti. Icri. per la prima vol-
ta. in occasione della cerimo-
nia in onore di Amendola. di 
Gobetti e dei fratelli Rosselli. 
abbiamo appreso che duemila 
emigrati antifascisti italiani so-
no caduti. einquecento in Spa-
gna e millecinquecento nella 
guerra di libcrazione francese. 
Di questn ennrme olocausto 
non resta in definitiva traccia 
dettagliata. se si eccettuano al-
cune lapidi erette dal PCF in 
memoria dei fucilati. anche di 
origine italiana. vicino al Mti-
ro dej Federali o nei cimitcri 
di Francia. Che la materia a 
disposizione sia eccezionalmen-
te ricca. che essa ahbia se-
gnato tin certo sviluppo parti-
colnre tipico della democrazia 
italiana. i cui uomini chiave 
sono stati tutti legati da una 
stessa matrice storica antifa
scista. e un fatto che si av-
verte tanto piu vivamrnte. av-
vicinando di persona in questa 
citta qualcuno degli c uomini di 
allora >. 

Quando. due anni fa Saragat 
— allora ministro degli esteri 
— venne in Francia. mi stu-
pi l'impegno e I'emozione con 
cui egli tentava il ritrovamento 
storico di Parigi. non solo rie-
vncando le vicende grandi e 
piceole. ma muovendo da un 
punto all 'altro della citta. e 
magari a piedi, alia ricerca 
delle vestigia del passato: una 
casa . un caffe, un recapito 
clandestino. Giorgio Amendola 
fa lo stesso. E uno che si im-
batta in lui a Parigi fara. come 
me. sette o otto chilometri di 
marcia — I'ex emigrato politi
co sembra orientarsi nella to-
pografia della citta soltanto 
quando ne calca a piedi il sel-
ciato — per passare davanti 
alia casa di Nitti in rue Va-
vin. all 'albergo di Lussu vici
no alia Sorbona. alia casa di 
Longo. dietro il cimitero di 
Montparnasse. L'intreccio tra 
questa « memoria da elefante » 
e I'uomo politico e cosi fitto. 
che non si comprende se Amen
dola da un appuntamento an-
cora oggi al deserto e polvero 
so Cafe du Napolitain perch£ 
e centrale. o perche lo solle-
cita ancora il ricordo di quel 
lontano 1931 in cui vi incontro 
Togliatti E se va a mangiare 
alia Coupale perche questa e 
ancora oggi la brasserie pin al-
legra di Montparnasse. oppure 
perch6 la memoria lo riconduce 

| al centro delle hattaglie che i 
giovani dell'ideologia e della 
azione conduccvano contro gli 
« antifascist! da tavolino » tra 
il '30 c il 31. 

Ma solo qualche volta i luo-
jjthi resistono. a l ' r e volte la 
j traccia t labile o gia scom 
iparsa : sembra di bussare al-
[ruscio di qualcuno. la porta 
[si apre . ma colui che cercate 
Id morto. E ' successo ieri per 
jla cerimonia che dovova aver 
iluogo alia Chope Strasbourg. 
Move fu fondata quaranta anni 
| fa l'associazione dei giornali-
Uti italiani « Giovanni Amendo
la ». Alia vigilia della manife-
stazione. percorso su e giu il 
lungo boulevard de Strasbourg. 

si accorge che la Chope non 
psiste piii e I'cdificio e occu 
»ato da un tetro e insignifican 
le ufTicio commerciale Rigiria 

no con mesti7ia tra le mani il 
roglietto ciclostilato. dove fi 

irano i nomi dei fondatori -
Treves. Turati. Buozzi. Cian 
ra. Nenni - e le testate dei 
iornali - VArantif. la Voce 

repuhblicano. il Mondo la Giu 
ttizia — che cercarono qui nel 

un estremo riparo contro 
le leggi liborticide del fasci 
smo Ma le orme di questa sto 
ria sono gia cancollate Se uno 
Stato salva il proprio patrimo 
lio artistico. e possibile che 
psso non dobba salvaguardare 

patrimonio della sua stessa 

storia di nazione? II quesito 
— lo stesso con cui si apre 
questo articolo — viene posto 
da Giorgio Amendola. venuto 
qui per la cerimonia sulla torn-
bd di Gobetti. a me e ad un 
gruppo di giornalisti italiani, 
che con lui ci siamo dati ap
puntamento al Flore. 

« Oggi che alia testa della Re
pubblica e'e un ex esule — di
ce Amendola — la ricostruzione 
della storia dell'emigrazione 
politica italiana dovrebbe esse
re possibile. Tanto piu che mol
ti dementi della vita politica 
italiana furono fissati allora da 
uomini come Togliatti. Saragat. 
Grieco. Di Vittorio. Nenni. Lon-
go. Lussu. personality determi 
nanti nell'imprimere il corso 
futuro degli eventi in Italia. 
E anche le stesse, aspre pole
mic-he che divisero la emigra-
zione socialista e quella comu-
nista ebbero la loro necessita 
storica. Parigi appare. in con 
clusione. come il centro che ha 
salvato I'unitu antifascista. da 
cui scaturi quel patto di Lione 
del 15 marzo 1943 (Saragat fir-
mo per il PSI. Lussu per G. L., 
Amendola e Dozza per il PCI -
ndr). che fu prcmessa impor-
tante alia costituzione dei CLN. 
Una ricerca storica non dovreb
be ignorare i momenti europei 
delle grandi battaglie — in Spa 
gna e in Francia — anche per
che la nascita di una coscienza 
europea ha avuto le sue origini. 
ieri. in quella lotta antifascista 
che ha finito per proiettarsi og
gi cosi posscnte nelle battaglie 
operaie democratiche. 

« Fare una storia dell'antifa-
scismo significa passare dalle 
"idee as t ra t te" ad una concre-
tizzazione o cristallizzazione de 
gli eventi in personaggi. luoghi. 
nella cronaca minuta dei fatti. 
che offre talora un filone mae
stro per ravvisare la formazio-
ne di una personalita, le tap 
pe di un pensiero politico. In 
tal senso, il libro di Fiori su 
Gramsci mi sembra bellissimo 
ed esemplare. Questa sorta di 
materializzazione di un- gigan 
tesco periodo di vita illegale 
dovrebbe essere operata. nel 
modo piu qualificato. creando 
presso l'lstituto storico della 
Resistcnza una sezione dedica 
ta agli emigrati all'estero ». 

Amendola continua a narrar-
ci che l'arco dell'emigrazione 
eomincia nel '24. con i primi 
episodi di lotta. do no il delitto 
Matteotti: nel '26 '27. con le leg 
gi eccezionali. inizia la vera 
emigrazione politica. Nitti. Tar-
chiani. Sforza. giungono in 
Francia. e trovano come punto 
di riferimento il giornalista an
tifascista del Corriere della Se
ra. Campolonghi. I comunisti. 
dopo aver tentato di creare una 
centrale in Svizzera. portano a 
Parigi il loro centro estero tra 
il "27 e il '28 — che sono an 
che gli anni della polemica 
accesa e della divisione sulle 
ragioni della sconfitta — e 
tutti intraprendono ad orga-
ni77are I'attivita nelle dure con 
dizioni della piu stretta illega
lity. anche per sfuggire alia 
presa della polizia francese 
Dal '29 al '33. gli anni della 
svolta. con l'esplosione della 
crisi economiea. matura una 
nuova ondata politica di emi 
grazione di massa. che porta in 
Francia. ogni settimana. una 
deeina di lavnratori; bisognava 
procurare loro un lavoro. dei 
documenti falsi, un alloggio. 
e offrire una preparazione po
litica. attraverso corsi apposi-
ti. Dal '34 al *35. l'emigrazione 
politica lievita sotto 1'empito 
unitario del Fronte popolare: 
nel .*36 '37 gli storici anni della 
guerra di Spagna segnano l'ac-
corrcre scr.eroso degli antifa
scist! italiani — tra cui Rossel
li e Longo — al fianco della Re
pubblica aggredita. Questa sto
ria si apre dunque. aH'origine. 
con due momenti parallcli e di 
visi: da un lato l'emigrazione 
legale, che fa perno sui gran 
di antifascisti. e dall 'altro il 
PCI. che organizzando le sue 
centrali all 'estero. alza la bar-
riera protettiva contro le re 
pressiom della polizia francese. 
e della polizia fascista della 
OVRA. .Ma la distmzione cade. 
e questi due antifascismi si in 
trecciano. in uno soltanto. nel 
1935. in qucH'Cnione popolare, 
con sede in rue Montmartre. 
che aveva oltre trentamila ade-
renti e il suo organo di stampa 
nella Voce degli italiani. 

Straordinario racconto quello 
della rete illegale del PCI. fat-
ta e disfatta cento volte per 
proteggerla dai colpi di un ne 
mico implacabile e agguerrito. 
Essa aveva i suoi recapiti chia 
ve in alcuni falsi uffici com 
merciah. dove sotto l insegna 
di un magazzino per 1'esporta 
zione. come in rue de Rennes. 
si trovava in realta una sezione 
di agit-prop: altra parte delle 
riunioni ristrette si svolgeva 
no nei eaffd — s a! prirno ia 
\olo a destra della brasserie x 
troverai uno che legge il Cor
riere > — mentre le riunioni piu 

ampie venivano convocate nel
le sale interne dei bistro di 
periferia. a Ivry. a Bagnolet, 
a Courbevoie. 

Anche questa ricostruzione 
politico topografica della vita 
illegale del PCI non e stata 
mai fatta. 

Per sedici anni, Togliatti. 
Longo e Grieco hanno abitato 
in case illegali. dove scriveva-
no e lavoravano la notte, men
tre di giorno tenevano le riu
nioni clandestine, in periferia. 
« Vi e a Parigi una casa di Le
nin. conservata a museo — dice 
Amendola —. Si sa dell'impor-
tanza di Lenin nel movimento 
operaio mondiale. Ma perche 
non deve esservi una casa di 
Togliatti, visto il posto che egli 
occupa nella storia d'ltalia e 
neUa vita desli italiani? >. 

C e r a una abitazione, a Le 
Vosmet. dove Togliatti soggior 
no per un certo tempo: ma esi-
ste ancora? Tutto e da ritrova-
re. come in uno scavo archeo 
logico. Presso un barbiere. alia 
Porta de la Villette. esisteva 
nel '31 un recapito cui doveva 
no fare capo i delegati al IV 
Congresso del PCI. « Quale sor-
presa — racconta Amendola con 
divertimento — quando, dopo 
tutte le precauzioni usate per 
arrivarci, e dopo avere pronun-
ciato la mia parola d'ordine. 

il barbiere mi dice con voce so-
nora: "Ah. compagno. sei ar-
rivato dall'Italia. ti aspettava-
mo. adesso viene a prenderti 
una compagna". La compagna 
era Estella. e anche lei mi in-
terpello a gran voce: "Sei tu 
il compagno di Napoli, allora 
vieni con me e ti porto da un 
compagno che vuole conoscer-
t i" . II compagno — che li 
aspettava in un caffe a La Mot-
te-Piquet — era Longo. Era co
si magro a queU'epoca. cosi 
mal ridotto negli abiti, che si 
racconta di un comunista napo 
letano il quale, dopo averlo vi
sto malconcio a quel modo. se 
la squaglid di corsa. dicendosi: 
"Se il centro del Partito e in 

queste condizioni. che sara di 
me? Io torno a Napoli" >. 

Una vicenda quotidiana, ora 
umile. ora eroica. degli uomini 
della tempesta. tutta da far ri-
vivere. Ad un lavoro siffatto, 
potrebbe venire un contributo 
non indifferente dal recupero — 
che andrebbe operato con un 
passo ufficiale delle autoritfi 
italiane presso quelle francesi 
— dei documenti che venivano 
sequestrati clalla polizia france
se agli esuli. e che sono tuttora 
chiusi negli archivi della Pre 
fecture de police di Parigi. 

Maria A. Macciocchi 

La Fiera del Levante s' e attestata saldamente 
nel novero delle grandi rassegne internazionali 

Unpontetra 

I'Europa e 

il terzo mondo 
Partecipano alia XXX edizione 37 paesi 

e vi sono presentate merci di 80 nazioni 

Marcata caratterizzazione delle mostre 

Numerosi convegni 

BARI — Una immaglne parziale degli stands della Fiera (Telefoto) 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 8 

La Fiera del Levante ha 30 
anni. Non pochi per conside-
rarla ancora bisognosa di al 
tro tempo per consolidarsi, per
che gia la Campionaria inter
nazionale barese ha un suo 
posto nell'ambito delle grandi 
manifestazioni fieristiche inter
nazionali. 

Non e la fiera dei 115.400 me-
tri quadrati di superficie e del 
1355 cspositori dell'anno 1930, 
quando per la prima volta 
apri i battenti guardando ver
so i paesi del vicino e medio 
oriente. anche se gli scopi clie 
si prefiggeva il fascismo non 

«La curee» presentato ieri a Venezia 

L'opera del grande scriltore francese disinvollamenle profanata dal regisla - In virtu di quale compromesso il film e arrivalo alia Mostra ? 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 8. 

Dopo Laclos e Sade. la vittima 
di turno e Emilio Zola. II carnefi-
ce e sempre lui. Roger Vadim. il 
repista che non ha mai esitato 
tie a spogliare le sue mogli sul-
lo schcrmo. ne a saccheggiare la 
letteratura classica oltre a quel
la attuale. 

Dopo Brigitte Bardot. Annette 
Stroyberg. Catherine Deneuve. la 
ignuda di turno e Jane Fonda, che 
gia nel rHacimento del film La 
ronde (poiche Vadim non si arte-
sta ai lihri: quand'e il caso. pro-
fana anche il cinema) aveva dato 
segni tangihili. e per ccrtuni 
aspetti preoccupanti. della sua 
paripinizzazionc. 

« Un'orgia di came e di oro > 
era stato definito il romanzo La 
curee dal suo stesso autore. e fi-
guratevi se Vadim poteva trascu-
rarlo. Affarucci suoi. Quel che 
non si pud capire. anzi che non 
si pud tollerare. e che un film co
me La curee sia arrivalo fino a 
Venezia. e m concorso per giunta. 

II regolamenlo delta Mostra. e 
vew. consente a un paese produt-
tore di una certa rileranza di de-
signare un film in competizione. 
ma non impedisce al direltore del
la Mostra stessa di respingerlo. 
Chiarini ha nfiulato. qucst'anno. 
altre pellicole di altre nazioni. ma 
si e trovato impotente di fronte a 
Î a curee II problema e di sapere 
il perche 

Avevamo pid dctlo. nel nostro 
primo articolo dal Lido, che Va
dim aveva lavorato all'adattamen-
to zoliano con lo scrittore Jean 
Cau. e che quest'ultimo e molto 
amico di Andre Malraux. di cui 
si appresterebbe ora a sceneggia-
re (non osiamo pensare « come •») 
il tecchio e famoso romanzo sul
la Cwa riroluzionaria. La condi
tion humaine. Anzi un anticipo ce 
lo fornisce gia in questa c Cucca-

gna ». dove appare il personaggio 
di un cinese. un po' musicista e 
un po' ruffiano (ospita in fatti nel
la sua casa di campagna i due 
aiovani amanl\ incestuosi). e del 
quale non e'era evidentemente. in 
Zola, neppure lombra. 

II ministro francese della Cui-
tura dev'essersi dunque occupato 
personalmente di far accettare La 
curee. magari prometlendo in 
cambio la non ostilitd della dele-
gazione d'oltralpe nei confrontt 
del film algerino di Gillo Ponte-
corvo. II patto 6 stato mantenuto: 
ricorderete che i francesi « uffi-
ciali » si limitarono ad assentarsi 
dal Lido in quella — per loro. 
s'intende — infausta serata. 

Se la spiegazione e esatta (e 
per la verita non riusciamo a im-
maginarne un'altra). vien da chie-
dersi se valga la pena d> rovina-
re la Mostra. subendo certi com 
promessi; e diciamo compromes-
si per non usare un diverso vo-
cabolo che pero, all'occasione. 
sembra piu appropriato. In ogni 
caso non si pud lasciare il solo 
Chiarini ad affrontare situazioni 
del genere. Se la formula cui-
turale deve continuare. bisogna 
assolutamente che il < comitato di 
esperti > torni ad essere una vera 
e propria * commisswne di sele-
zione ». e possa non soltanto af-
fiancare e assistere il direttore 
nelle scelte. ma confortarlo con 
il peso dei propri voti negativi al-
lorche si tratt't di resistere a 
pressioni esterne. 

Gid I'anno scorso (per Umitar-
ci a esso) dovemmo inghiottire. 
sempre dalla Francia. e anche al
lora negli ultimi giorni. un film 
di Marcel Carni che. oltretutto. 
il regista di Alba tragica avrebbe 
avuto Vinteresse di nsparmiare a 
noi. per risparmiare anche a se 
stesso. e al proprio passato. una 
umihazione cocente. Se poi si 
pensa che Roger Vadim non ha 
neppure un passato da difendere. 

la presentazione di un suo film 
alia Mostra d'arte cinemalogra-
fica assume il carattere di una 
provoc"zione delirante. 

Ma vogliamo espnmere — gid 
che ce ne viene offerta I'occastone 
— tutta ta nostra meraviqlia an

che all'ambiente della produzione 
e del commercio cuiematografico. 
Non abbiamo mai capilo perche 
Ccvfi valentuommi si accanisca-
no tanto a voter mandare per for-
za alia Mostra dei film inadattt. 
Son ci risulta — per tornare alio 

VENEZIA — Roger Vadim e sua mogtte Jane Fonda, regista 
ed inlerprete del film francese c La curee», durante la con-
ferenza stampa. (Telefoto ANSA* l'Unita ») 

« Cambiare vita »: un buon film portoghese 

La storia di un amore tradito sullo 
sfondo di un 'iniqua condizione sociale 
l)a ono dei nostri inviati 

VENEZIA. 8. 
Un'altra cmematograna giova-

ne. che bisognera terere d occh;o. 
e quella portoghese. presente qje-
st'anno nella < sezione informal! 
va > con Cambiare vita di Pauk> 
Rocha. Il regista. oggi trenten-
ne. si segnald gia net "63 con Gh 
oiini rcrcfi. sorta di omaggio poe-
tico alia citta di Usbona. La vi
cenda delta sua seconda opera s> 
svolge invece tra la campagna 
e it mare, nc-J cuore e nel retro 
terra d'un villagg:o di pecca'on. 
dove la famiglia Rocha e vissuta 
— com'egli stesso ha voluto met 
tere in rUievo — e che ora tende 
a scompanre, per rmclemen2a 
della natura e per lesodo della 
gente del luogo. 

Cambiare v.ta e la stona d: una 
scelta. a lungo nmandata: Ade-
Iino. il protagomsta. torna dal-
PAfriea. e trova che la sua don
na. Julia, ha sposato il frateUo 

di lui. Raimundo. Adelino e inca-
pace di rassegnarsi ail'abbando-
no; la sua cnsi sentsmentate e 
aggravata e complicata aalle dif-
5co!ta che incontra nella ricerca 
di un lavoro: una lesione alia 
schiena. riportata durante il ser-
vizjo mii;tare. gli impedisce d"in> 
barcarsi sui motopescherecci. Su-
perata. con l'aiuto di Julia, una 
sena malattia. Adelino e assunto 
da un bovaro. tnaao. e ne cono 
see la sorella. Albertina; una 
stramba ragarza. reduce da un 
tentato suicidio. la quale si e inv 
p:egata in fabbrica. ma non di-
sdegna di rubacchjare in chiesa 
o nella casa del frateUo. Intanto 
Juba si spegne. col cuore spez-
rato daH'emozjone per aver avuto 
assegnata una nuova casa. Ion-
tana daUc cnd£ che dtslruggono 
U borgo a poco a poco. Quella 
morte d& iiuzio. in qualche modo, 
alia liberarione di Adelino; egli 
decide di partire per 1'estero con 

Albertina. ma r.fiuta il denaro che 
eUa ha sottratto ad Inacio. il 
quale infatti sta inseguendo la 
sorella armato di fucile. Le loro 
braccia — dice Adelino — baste-
ranno per corrunaare una diversa 
esistenza. 

La sommaneta e I'ambiguita 
del finale sono da asenvere. pro-
babilroente. sut all'arduo intento 
di concludere. in maniera dicia
mo positiva. un dramma colmo di 
sofferenze individual! e collettive. 
sia agli a«taco!: che. in un paese 
come il Portogallo, si frappongo 
no senza dubbo alia trattanone 
di determmati temf. Paulo Ro 
cha dimostra tuttavia coraggio e 
intelligenza neirarticolare i per
sonaggi e I'azjone su different) 
piani. pur connessi fra loro: cos! 
che Ia disperazione per un amore 
tradito s'innesta sulla durezza e 
I'iniquita di una condizione socia
le arretrata. con effetto di reci-
proca illuminazione. Certo. non e 
facile tenere in mano con salda 

misura le fila a"un racconto sif
fatto; e si awertono dunque scar-
ti di stile — ma vane pagine so 
no ncehe d'una spogha intensita 
—. lungaggmi e vuoti. Xell'insie-
me. Cambiare vita s'impone co 
munque al rispetto e all'interesse 
del cntico e dello spettatore (cal-
do e stato. infatti. il successo di 
pubblico): anche per la singolari-
ta delTambiente rappresentato — 
che tante analogie pud del resto 
proporre. fin nei suoi forse trop-
po insistiti scorci folclonstici. con 
alcini aspetti del nostro Sud —. 
e per il sobrio cakvre della reci-
tazior.e di Geraldo Del Rey (un 
attore brasiliano. ben nolo agli 
appassionati di quel cinema). Ma
ria Barroso. Isabel Ruth: cm si 
affi2ncano. con altri interpret! 
professionisti. con pochi volti au-
tentici. presi dairimmedjata real
ta della Sjtuazione. 

Aqqeo Savioli 

escmpio di prima — che Trois 
chambres a Manhattan abbia rice-
vuto molto beneficio dalle stron-
cature veneziane. e questo nono 
stante il premio all'attrice. E 
cosi capiterd. assai probabilmen 
te. a La curee che tra I'altro 
prima sard falcidiato dalla criti-
ca. e poi dalla nostra censura, 
perdendo dunque I'unico suo mo-
tivo di curiositd. anche sul nostro 
mercato. 

Dopo queste premesse. d lettore 
ci consentird di liqutdare in fret-
ta il film che nel catalogo della 
Mostra viene presentato col titolo 
La preda e. nella eopia provvista 
di so'.totitoli italiani che ci e sta
ta esibita. con il piu ridicolo: In 
preda a due voglie. In realta ba-
sta aprire I'ultima edizione popo
lare apparsa nelle nostre edicole 
per sapere (dalla bella inlrodu 
zione di Edda Melon) che il ti
tolo originate del romanzo. come 
del film. « indica innanzi tutto la 
parte della bestia che. nella cac-
cia. viene data in pasto a/ can't. 
e poi, in senso figurato. Vas.salto 
agli onori, la spartizionc delle ca-
riche. ecc. »: Insomma. la « Cuc-
cagna » anche in senso politico. 

Senonche il mutamento di titolo 
operato sul catalogo non e del 
tutto ingiustificato. dal momento 
che nel film la denuncia sociale 
contenuta nel romanzo. e stretta-
mente legata alia descnzione dei 
piaceri morbosi c insani dei suoi 
protagonisti. e scomparsa. Specu-
lazione edilizia? Fornicazione a 
scopo elettorale? Tutto cid non 
mteressa piu ne a Cau ne a Va
dim. o li interessa troppo. Vo
gliamo dire che. attualtzzando il 
libro. hanno prefento abolire una 
cornice che. applicata alia nostra 
epoca capitalistica. potrebbe far 
impallidiTe I'onesta reqinsitoria 
zoUiana. 

Cosi Anstide Saccard. lo spe
culator. cambia name diventan-
do Alcssandro: e sempre un uomo 
(Faffart freddo e occupatissimo. 
ma non lo vediamo mat mescola 
to al suo mondo. Suo figlio Mas
simo nmane Massimo, ma non e 
pm < Vuomodonna delle socictd 
marce » di cut parlava Zola, sim-
bolo della « decadenza prematura 
di una razza che ha vissuto trop
po in fretta »: e un « plap bop > 
un po' infantile e. tutto sommato. 
abbastanza romantico. 

Quanto a Renota. la giovane 
moglie del padron di casa che se 
ne lascia attrarre. che quasi sot
to gli occhi del marito si porta a 
letto il suo erede. non esprime 
piit — cowe voleva lo scrittore — 
% lo sqwlibrio nervosa di una don
na che un ambiente di lusso e di 
vergogna ha reso dieci volte piit 
avida di piacen > e tantomeno Q 
ruolc di dominatnce sessuale nei 
confrontt dell'ejebico figlioccio: 
bensi e diventala una sana spot-
tivo un po' c ire-stern >. che in 
pose piu o meno gmnastiche si 
concede all'amante, ma che pian 
piano ne e conquistata e avvinta 
m forme sempre piit melodram-
matiche. 

Ha un bell'atteggiarsi. la po-
vera Jane Fonda, nella sinvositd 
del suo corpo nudo. e in primi 
piani perversi. Altro che Secondo 
tmpero. altro che « jevnesse do I 
ree > e t dolce vita » europea. ET j 
rimasta la ragazzema di Cat Bal- ! 
lou, e oli stivaletti potrebbero 
servirle per andare a cavallo nel
la prateria, non per avtoltolarsi 
in amori illectti e indecenti in 
una serra soffocante. 

Kon ci faccia ridere, prego, si-
gnoT Vadim. 

Ugo Casiraghi 

Per «l piacevoli servi» 

II Premio 
« Pozzale ii 

a Pier Giorgio 
Bellocchio 

Dal nostro inviato 
EMPOLI. 8. 

Pier Giorgio Bellocchio ha vin-
to. c«xi / piacevoli sem (editore 
Mondadon). il !»• Premio lettr-
rano Pozzale - Opera prima 
* Luifli Russo». ch un milione 
di lire. La decisione c st.ita 
presa a maggioranza dalla giu-
ria. composta da Sergio Anto-
nicelli. Roberto Anzilotli. Luigi 
Baldacci. Silvio Guamieri. Ma
rio Gozzini. Cesare Luponni. Kr-
nesto Ramonieri. RafTaello Ra-
mat. Carlo Salinan. Bruno Scha-
cherl. Adriano Seroni. Mario 
Soldatt e Giovanni I-ombardi 
fsegretario). 

L'attenzione della giuria. dopo 
un e^ame delle 31 opere di nar-
rativa. di poesia e di saggistica 
si e soffermata in modo parti-
colare sui saggi di M.G. RO-.M 
Francesco L. Ferrari dalle Le-
ahe bianchc al Partito popolare. 
Nicla Capitini Maccabruni. La 
Camera del Lavoro nella vita po 
litica e amministrativa fiorenti-
r.a, X.S. Onofri La grande guer
ra nella ctttd rossa. e sulle OJJO-
rc narrative di P. Barbaro Gior-
nale dei lavori. Pier Giorgio Bel
locchio J piacevoli serri, R. Pe-
glia Mala castra e M. Zorzi / 
nemici m giardtno. 

Dopo ulteriore discussione. la 
* ro^a > per la scelta del vm-
citore del premio si e ns'retta 
*ui due hbri di M G. Ro^>i e di 
Pier G;org:o Bellocchio. N>1 
saggio storico del primo e stata 
nle\ata la novita e la «eneta 
della ricerca compiuta dal g.o-
vane studioso S J una finora non 
adeguatamc-iite vahitata figura 
del movimento cattolico italiano: 
ricerca che reca altre«t un con
tributo innovaiore alia storia del 
movimento stesso nel suo com-
plesso. 

Nei tre racconti che costitui-
scono il libro di Belk>cchiO e ap
parsa di notevole in teres t * la 
testimonianza che il g'ovane nar-
ratore reca di uno «tato danimo 
"arrabbiato" assai diffu=o e C3 
ratterizzante akruni aspetti della 
letteratura p u recente >. II Bel
locchio — rileva la giuria — 
t afTrorita la sua materia con 
sicurezza e onginahta di scrit-
tura. nu>cendo a dntine:ier«i 
dai moduli pii facili e scontati 
deU'anticonfonnismo e rajriiun-
gendo in alcune pagine note\o'.i 
n^j'.tati artistici >. 

La cenmonia ha avu'o luoeo 
nella sala della biblioteca co-
munale di Empoli. 

Alle 21.30. al cinema Eiceliior. 
ha avuto luogo un grande con
certo sinfomco di musiche bu-
«oniane per Tinterpretazione del-
lorchestra do! Maggie musicale 
fiorentino Siamn informati che 
I'anno pros^imo — nella ricor-
renza del ventennale d?l Premio 
Pozzale — la cerimonia della 
premiazione avverra nella fra-
zione deU'empolese che per pri
ma ha contribuito al successo 
di questa grande iniziativa de-
mocratica e cultural?. 

g. I. 

era no certo tutti miranti agli 
>c,imbi o al toinmorcio con quei 
popoh, ma na»condovaiio moti-
\ i egemomci di vana natura. 
Ne e piii la liera doi 200 mila 
metri quadrati con I 21G0 e.^po-
•>itori del 1047. I'anno in cm. 
foiulusa la triste \uviula della 
guerra e del dojxiguerra. ri-
piv-ie la sua attivita con il de-
cisivo contributo — e bene ri-
cordarhi — anche del nostro 
Partito. che si a dope ri> non po
co iwrche la munifostazione 
npreiulos.ie la sua vita 

La XXX Fiera del Levante 
si presenta anche qiieat'anno 
inscrita nel pacifico dialogo 
con tutti i popoli e in partico-
Kire con i pae.si di nuova for-
ma/.ione; anche se il processu 
di integrazione eurojva della 
nostra economia e delle nostre 
istitu/.ioiii econom'che e politi
che si va sempre piu ritlctlctulo 
sulla Campionaria i:be questo 
anno ha come p.irola d'ordine: 
« Una liera industrialc per un 
nuuvo impegno del Mo/^igior-
no neU'Europa e nel Mediter-
ranei) ». 

Partecipano a qucata edi/ione 
37 paesi esteri. di cui 20 cu-
roiK'i. 7 asiatici. 7 africani e 
tre americani. mentre nel com-
plesso sono present! in liera 
merci di 80 paesi e.sposti lun
go un fronte espositivo di 40 
chilometri. Le esposi/ioni si 
dividono nei tradi/ionah setto-
ri deH'agricoltura, dei beni stru-
mcntali. deU'arredamento e del-
I'abbigliamento. con un numcro 
oomplessi\o di 5401 cspositori 
italiani e 2831 esteri. Positivi 
e visibili. sotto molti asj)etti. gli 
sforzi compiuti nel cor«o di 
questi ultimi anni dagli orga-
niz/atori per dare alia matufe-
stazione lieristica il carattere 
sempre piu di rassegna specia-
Iizzata. ormai necessario. data 
la quantita delle merci. anche 
se e 'e da aggiungere che in 
questo senso occorreranno an
cora ulteriori sforzi. 

La partecipazione dei paesi 
esteri e qucst'anno maggior-
mente quahficata nel senso che 
i singoli paesi tendono a ca-
ratteri;.zare la loro presenza 
con specifiche iniziative o con 
la esposi/.ione di una gamma 
unitaria di prodotti. E" il caso. 
per escmpio. degli Stati Uniti, 
che sembra abbiano colto la 
occasione della « grande sete » 
del Mczzogiorno e della Puglia 
in particolare. II padighone 
USA e stato adibito ad illustra-
re i piu recenti progressi scien-
tifici e tecnici statumtensi nel 
settorc della desalimzzazione 
dell'acqua del mare e di quella 
salmastra. Anche l l ta l ia e pre
sente in questo settore con una 
iniziativa della Breda. 

I paesi del mondo socialista 
sono rappresentati con le par-
tecipazioni della CecosJovac-
chia. Jugoslavia, Albania, Un-
gheria, Polonia e L'nione So-
vietica. 

Nei H giorni deila Fiera ac-
canto a quella che c I'attivita 

commerciale che ha il suo epi-
centro nella «borsa degli a'-
fari > (una organizzazione cb« 
la campionaria barese mette • 
disposizione degli operatori eco
nomic!) si svolgono numerosi 
incontn. 

Di particolare interesse il 
convegno nazionale sui traspor-
ti ferrovian. mantt imi . aerei 
e stradah del Mezzogwrno in 
rapporto al Nord e al terntorio 
comunitano. uno sui rapporti 
tra scuola e mondo industria'e. 
un convegno sui problem! del-
ia desalimzzazione delle acque 
salmastre e m a n n e organizza-
to dall'istituto di merceologia 
del lUnnersi ta di Ban in col-
laboraz^ne col comiiato ra i io -
nale delle ricerche. La CGIL 
c pre.^ente con due convegni or-
2an;zzati dai comitati regiona-
li p ighese e lucano su proble-
mi di grande attualita: irriga-
zione e ortofrutta. Non manca-
no purtroppo anche quest'anno 
dal calendark) delle manifesta
zioni convegni che si rivelano 
tali solo di nome e quasi sem
pre finiscono col rappresentare 
solo una occasione di propa
ganda governativa. 

II che non eleva certamente 
il tono di dibattito e di studi 
sulla tenia tic a meridionalista 
che ha avuto e continua a 4 
avere nella Fiera del Levant* 
momenti di notevole clabora-
zione. 

Italo Palasciano 
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