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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

La «Storia» di Daniel L Horowitz 

Un americano alia 
scopertadel 

sindacalismo italiano 
Alio studioso USA, che parte da posizioni anticomuniste, sfugge la 
peculiarieta dell'esperienza e dell'elaborazione sindacale nel nostro 

Paese — Una falsa alternativa 

A quella del Candeloro, si 
BgRiun^e ora quest a Storia del 
movimento sindacale in Italia 
di Daniel L. Horowitz (II Muli-
no. 1900. papf!. 502. L. 0.000). 
utile opera di uno studioso ame
ricano che ricoprl anche fun-
zioni governative nel campo 
del lavoro. Si tratta di un pa
norama prcssoche completo — 
dall'Unita ai tempi nostri — 
sorretto da una vastn docu-
menlazione. 

Dati questi progi. nnn si uiu-
stifica il silcn/io sul periodo 
fnscista. lTn*analisi sul sindaca
lismo corporativo. quale stru 
meuto statale del potero capi-
talistico. sarebbe stata interes* 
sante fanto niu che 1'A. rileva 
come il padrnnato abbia dife-
so firm al 'fi2 prnprio quella 
slrultura contrattuale. rigida 
e cenfralizzata. che mediante 
il regime osso aveva introdot-
to. Forso V\. intendeva occu-
parsi soltanfo dello forme ca-
pitali^ticamente « pure » di sin
dacalismo- II ventennio fasci-
sta gli snrn nnpnrso allora una 
esernsccn7n che poteva unica-
mente liquidaro il sindacato. 
Vn enigma gli apnarr invece 
il ventennio successivo. poiche 
il « dnminin comnnista sul mo
vimento sindacale » non poteva 
che distorcerlo. Questo Yanimus 
che pervade e motiva esplicitn-
mente il libro. 

Certo P arduo enpire I'Tta-
lia contemporanea da posizio
ni nntienmuniste. E infatti. 
benche intclligenle. l'A. ne ca-
pisce soltanto una parte. Ci6 
gli impedisce di cogliere tutta 
la peculiarita dell'esperienza e 
deli'Glaborszione sindacale ita-
liana. che presenta ogfii novi
ta di rilevanza mondiale. Non 
lo diciamo per qrandeur o per 
nazionalismn. ma soltanto in 
base a quella serie di circo-
stanze storieo-politico sociali. 
fonte di quella tensinne in cut 
classe operaia e sistema han-
no fin qui tenuto il sindacato. 
imprimcndngli una dinamica 
vivace o schiudcndogli sbocclu 
senza precedenti in Germania. 
Inehillcrrn. Svezia e USA. 

L'A. non ha collo tali pecu-
Harit.'i p Csccondo un malvezzo 
diffuso anche da nni) guardn 
al mmimento sindacale italia
no niinr a un ritardatario. ri-
spetto ai paesi dove il eapitali-
smn ha promnturamente inca-
nalato. o tempestivamente im-
briglinto. le orcanizzazioni dei 
lavnratnri. Come se tutto fosse 
nrmai stato inventato la, e 
l'ltalia dovesse sbriparsi per 
andnre a qiiell'appuntamento 
obblignlo. per « s is temare» 
anch'essa i sindacati e < istitu-
zionalizzare » i confiitti. Come 
sp la CC.U.. la CISL e I'intcro 
p r o c e s s unitario in Ttalia nnn 
avpssero nulla da dire e da 
creare. p non fosse invece vo 
ro il enntrario: c'ae le varie 
DOB. T I C . \ F L r.:\0 c I.O - I 
•tenza una rinnn\7tn dinlottica j 
politica e sociale .n quei paesi i 
— nulla di nunrn [ ^ ' " n n o di- | 
re . Come SP l'alternativa an
che per l'ltalia fosse fra sotto . 
sviluppo P sovrasviluppo. fra | 
fl sindacato protestatario e 
quello integrato. 

T/A. comunque non misura il 
prado di sviluppo del sindaca
to. come fanno ccrtuni. dal ti-
po di procedure nepoziali in-
staurate . F.eli intuiscc che va 
valutato tutto rin<=ieme di ?tru_ 
menti. collocazioni e obiettivi 
che il sindacato ^i e sapnto da
re in rapporto alle forzp politi-
che. alle lotte opcraie. alia po 
litica govcrnativa. alle lecci 
del s istrma. ecc. I.a peculiarita 
dell'Tialia gli appare percio co
me dirersita rispotto al resto. 
Francia compresa. Diversity 
Inesplicabile se non si inda.Ca 
sulla forza del PCT. Cosicche 
egli deve porsi politicamente 
fl problcma del sindacato. in-
teso come parte del movimento 
operaio. E questo e un altro 
pregio del libro. (Che peraltro 
ha il riifetto di quasi tutta que
sta Ir t tcratura: la storia dolle 
orpanizzazioni non e ben col-
legata a quclla dclle lotte). 

Gli elementi della divcrsita 
Italiana. che l'A. individua. so-
no degni di rilievo. La nascita 
del partito operaio (1892) ha 
preceduto quclla del sindacato 
vero c proprio (1906). La stnit-
tura sindacale ha camminato 
su due pambe: quella territo-
riale (Camere del lavoro) e 
quella nazionale (Federazioni 
di categoriaV i pericoli rioi 
« mestiere * e della Tsteal, cioc 
dclle cspcrionze inplesi o amp-
ricane. son stati sventati. I-a 
tensione sociale che ha ptosma-
to quella s tmt tura ha anche 
diffuso la prassi — molto ita-
liana — depli scioperi gcnerali 
e di solidaricta. 

In compenso da no! l'affilia-
«ione sindacale e stata sempre 
Huttuante G'A. nota la magfior 

fedelta dei lavoratori al parti
to) non consolidandosi o scle-
rotizzandosi mediante clausole 
capestro. a cui fa ecce/ione la 
<t tessera del pane» fascista 
della quale abuso poi anche la 
CISL; o mediante quei colossa-
li fondi di rcsistenza che fan-
no della DOB un sindacato 
banchiere merc6 il « risparmio 
contrattuale » forzoso, proposto 
anche dalla CISL. In Italia 
inoltre il sindacato non 6 stato 
integrato nelle istituzioni poi-
che non si 6 trasformato in 
pompiere sociale (la parentesi 
fascista lo fece controllore sta
tale). Altro tratto distintivo e 
I'istituto dclle commission! in
terne. E infine. la cosiddctta 
« politicizzazione*. cioe il fat-
to che in Italia il sindacato non 
si e mai fermato alle rivendi-
cazioni andando sempre alle ri-
forme. 

La parte piu interessante del 
libro 6 quella sul periodo pre-
fascista. L'A. sepue le tappe 
dell'impegnn sociale dei catto-
lici dalla Rprum Nnvarum ai 
sindacati * bianchi »: e delinea 
le vicende dei rapporti CGL-
PSI. quando lo sciopero era 
giudicato la prima arma poli
tico dai rivnluzionari nel sin
dacato e 1'estrema arma eco

nomics dai rifnrmii>ti del par
tito. 

La faziosita deturpa l'altra 
parte del volume. L'A. e atton-
to soprattutto h cio che si fece 
per rompere la CGIL <t social-
comunista >: visto che il sin
dacato socialdemocratico non e 
servito. punla ora su un « sin
dacato socialista >: come Vi-
glianesi. del quale narra gli 
allettamenti fatti al PSI. prima 
che questi venisse <t catturato » 
nell 'area del coverno. 

Cosi facendo. I "A. ripropone 
senza accorpersone la prassi 
riformista. non solo italiana. 
del sindacato quale strumento 
operaio del partito per fitii di 
governo. Kppure ha criticato 
spesso. del l l ta l ia . la scarsa 
autonomia sindacale... Inoltre. 
essendo per un « sindacato so
cialista ». e contro l'unita sin
dacale che considera una mac-
chinazione dei comunisti. non 
un'aspirazione dei lavoratori. 
Dopo aver scritto che il Patto 
di Roma e le scissioni "48 "o0 
furono un fatto politico, perche 
non accorgersi che la nuova 
unita sindacale cresce appunto 
come fatto sindacale? 

L'anticomunismo acceca. tut
to qui. 

Aris Accornero 

MEDICINA 

// freddo porta 
anche la trombosi 
Un capitolo sconosciuto - La 
«guerra civile» nel sangue 

STORIA 

Chi l 'avrebbe detto. anche so
lo pochi anni or sono, chu di 
un attacco cerebrale si r»tes-
so incolpare 1'inclemenza del 
tempo, e non la solita arterio-
sclen).si e il solito colesterolo. 
Oggi e assodato invece clie — 
sia pure soltanto in certi ca-
si — e po~,~;ibile che la tempc-
ratura esterna troppo rigida 
abbia la sua parte, magari piu 
<li quanto non ne ha in quolli 
che sono ntenuti i classici ma-
lanni invernali. 

E' a questi infatti che si pen-
sa quando si approssima la 
cattiva stagione. al noiosissi-
mo raffreddore. all'influenza, 
alia bronchite. alle polmoniti, 
che son ritenuto appunto ma-
lattie da freddo. So poi si va 
a vedere. si trova che la pol-
monite e piu frequente ai tro-
pici che nelle zone abitate del 
1'Artide o deH'Antartide. E al
lora? 

La verita P clip il timore di 
codo>ti malanni non e del tut
to psattamente orientato. e a 
rivolgerlo contro il freddo sol
tanto si sbaglia perche le basse 
temperature ambientali e'en-
trano come fattore concomi-
tante capace di predisporre 
1'organismo alia comparsa del 
processo morlxiso. capace dun-
que di favorir* tale processo 
ma non di determinarlo. 

A determinarlo sono. come 
si sa. gli agenti infettivi. mi-
crobici (bronchiti. polmoniti) o 
virali (raffreddore. influenza). 
Senza di essi non ci si am-
mala, e quindi la definizione 
mnlattie da freddo e piuttosto 
impropria. essendo quelle cita-
te ne piu ne meno che delle 

I «tascabil i» della settimano 

Due combattenti 
del pensiero moderno 

Una settimana di alto interesse 
per la saggistica storiconiosotica 
nelle edizioni economiche: quat-
tro titoli di prim'ordine. che si 
impongono alia nostra attenzione. 

II n. 15 della serie dei « Prota
gonist! > (L. 350) contiene due 
monografie dedicate a Galilei e 
a Giordano Bruno ris|K?ttivnmen-
te da Eugenio Garin e da Paolo 
Hossi: due grandi Tigure della 
nuova cultura italiana del sccon-
do cinciuecento. per opera delle 
qunli si infransero gli schemi 

tradizionali della morale e della 
scienza e furono impressi carat-
ten di potente originalita alia 
nostra letteratura. I due studiosi 
altamente qualificati ai quali e 
stata adidata la cura di queste 
monografie hnnno saputo tener 
conto anche delle csigenze di una 
sena divulgazione: pochi volu-
metti da edicola hnnno ragciun-
to un livello cosi apprezzabile. 

Sompre in edicola e iniziata 
la puhhlicazionc di un'altrn ope
ra di valore: la S'fnna della filo-

Omaggio a 

PICASSO 

In occasione deir85°complean-
no del maestro e in concomi-
ranza con la grande mostra re-
centemente inaugurata a Parigi 

gli Editori Rianiti 
e il Cercle d'Art di Parigi 

presentano al pubblico italiano 
300 opere di Picasso pittore. 
incisore, ceramista, scultore, 
nella piu completa rassegna 
della sua opera di questi 
anni magnificamente ripro-
dotta in due grandi volumL 

II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

In vendit.i ndl£ migliori lihrenc 

Testo di H Parmclin, (raduzionc di Ottavio Cccchi 
2 volumi rilc^Jti in tela con sovrjcopcrta patmata, iQO 
lavole a colon c illusuazioni in bianco c ncro. L 20 000 
o^ni volume. 

II piu bel regalo per Natale 

sofia occidentale del filosofo in-
glese Bertrand Russell, noto ol-
tre che per 1'originalita de! pen
siero anche per la costante pre-
senza nella vita del nostro tem
po e gli influenti interventi contro 
la guerra e il colonialismo. La 
opera e tradotta da Luca Pavo-
Imi. e si raccomanda anche per 
lo stile sinnolare e brillante che 
rende pariicolarmentt? viva la 
materia: il primo vnlumetto e 
dedicato alia Filosofm Grcca 
(Lotm.incsi. < I lihri pocket», 
L. 3.">0). 

Due novita infine nclia «Bi-
blio'.eca Sansoni >. Alio studioso 
inglese Dnnis Hay si deve un 
utile Profilo storico del Rinasci-
mento italiano (l>. 1.000). che. 
come nota il Garin nella sua in-
troduzione. lasciando da parte 
I'aspirazione a una sintesi gene-
rale e nersonale del Rinascimen-
to. preferisce puntare sulla fe-
dele presentazione dei risultati 
piu attendibili raggiunti dalla sto-
riocrafia moderna: viene copi of-
ferta una chiara \*i?ione dei 
principal! problemi. che potra 
es^ere tli valido aiuto soprattutto 
agli studenti. 

L'na delle p,u complete b:ografie 
di .Mao e u^cita nella medesima 
collana: Jerome Ch'en. Mao Tse-

| tunn e la nvohizwne cinese (Lire 
j 2.000). Si tratta di un minuzioso 

racconto della vita del genera le 
j stati"=ta e moluzionario. inserita 
j sempre pero nel quadro piu va-
! sto degh eccezionali event! di 

cui fu protagonista. Arricchlsce 
il volume la traduzione (a cura 
di Renata Corsini Pisu) di tutte 
le 37 poes:e scnttc da Mao. 

DAI « LAGER » 
U N MESSAGGIO POLIT ICO 

I,a recente assocnazione del 
premio Nobel ha fatto conoscere 
la poctessa Nelly Sachs, finora 
non mo'.to difTusa al di fuor: del-
Tarca s\ede«e e tede?ca. Nata 
r.el 1S9I a Berlino da una fann-
gha dcll'alta borghesia ebraica. 
dopo aver riccvuto un'educazio-
ne conforme allambicnte, inco-
mincio anche a poetare con 
versi di un convenzionale ro-
manticismo (la sua «autrice > 
era Selma Lagerlof. a cui dovette 
pOi la salvezza): poi venne la 
furia antisomitica. la fuga in 
Svezia. la malattia lunga della 
madre. e vennero le r.otizie dcl!e 
afocita dei campi di sterminio. 

Fu cosi che la vita della Sachs 
subi una svo'.ta esscnziale: la 
pnma raccolta di versi apparsa 
nel 1946 re r.\e!6 un volto nuovo. 
il volto di una poetessa che dal
le eccezionali vicende stonche si 
era scntita chiamata ad inter-
pretare la tragetlia della sua 
gente dando ad essa il valore di 
simbolo di un momento del cam-
mino di tutta la nostra civilta 
ed estendendo a un piu vasto 
s:gnificato il «ricupero» della 
religione che h senza dubbio al-
I'origir.e della sua isoirazione, 

L'na scelta de'.le sue poesie. 
dal titolo significati\o AI di la 
della polvcre. e u«cita recente-
mente pre>^o Einaudi nella tradu-

i zione di Ida Porena (I-. 800). 
con Tintroduzione premessa alia 
affine edmone « tascabile > tedc-
sca dal poeta Hans Magnus En-
zensbcrger. il quale ha sobna-
mente ma eflicacemente illustrato 
il significato delle parole-tema 
p.ia ricorrenti in questo breve 
« corpus >. 

a. a. 

infezioni. tanto vera the a com-
batterle si provvede con sul-
famidici e antibiotici, vale a 
dire con rimedi notoriamente 
antinfettivi. 

A definirle malattie da fred
do sarebbe come chiamare ma
lattia da caldo il tifo. per il 
complice fatto che appaiv con 
mnggiorc frequenza di estate, 
mentrc non e necessario ricor-
dare che anche il tifo e una 
info/ione dovuta a germi ben 
noti e riscontr.ibilc in qualuii-
que periodo dell'anno. 

Si potreblx; anche sorvolarc 
su questo minuziosita termino 
logica se non ci fosse da e\ i 
tare la confusione con un grup 
po di altri malanni dovuti ef-
fettivamonte ed esclusivnmen-
te al freddo, e che pertanto 
essi soli meritano di chinmar-
si malattie da freddo: i geloni. 
per csempio. i congel.imenti 
piu o meno limitati. uli =t<«ti 
upuprali di a->sideramp;ito. (Jui 
d. iwero oltre alia temporal li
ra troppo h.i-^a noti e'e a l t n 
causa, e il danrio e tutto do 
vuto aH'azione psercitata d.il-
la suddetta temperatura su al-
cuni tessuti o parti deH'orga-
nismo o suH'organismo intero. 

Bene, chiarito cio. eccoci al
ia sorpresa di trovare nel 
gruppo delle malattie da fred
do (quelle autentiche) la trom
bosi. che mai si sarebbe im-
maginata in simile compagnia. 
Non sempre. beninteso. ma an 
che nei soli casi in cui cio si 
vorifica come si spiega una 
evpntualita del genere? E' sem-
plici=?simo. 

Ciascun individuo ha delle 
particolari suscettibilita. e sen-
sibile piu di altri individui a 
un determinato stimolo chimi-
co o fisico. Conosciamo gli 
iper.sensibili alle fragole. al 
contatto di un certo tipo di sa-
jKine, all'odore del fieno. ai rag-
gi solari. al freddo. Si. anche 
al freddo che talora andando 
a stimolare la mucosa nasale 
da I 'av\io a una serie di ster-
nuti senza che vi sia. n6 ap-
paia dopo. alcun raffreddore. 

In questo quadro e da con-
siderare la possibilita che iper-
sensibili alia bassa temperatu
ra esterna siano in alcuni sog-
getti certe loro proteine del 
sangue (globuline) che. sotto 
l'influsso del freddo soprav-
venuto in modo brusco. non 
riescono a mantenere la nor-
male integrita e si motlificano 
nella loro natura fisica e bio-
logica al punto da appnriro 
— cosi denaturate — estranee 
all'organismo in cui si trovano. 

Ne segue che 1'organismo le 
tratta appunto come estranee. 
sviluppa cioe contro di esse 
una reazione difensiva simile 
a quella che sviluppa contro 
ogni proteina eterogenea. pro-
veniente da un essere diverso 
animale o umano che sia. E' 
la famosa reazione immunita-
ria tanto utile contro gli agen
ti infettivi. e che invece e di 
ostacolo al trapianto dcgli or-
gani. 

Tale difesa si svolge median
te la formazione dei cosiddetti 
anticorpi, i quali nel nostro ca-
so vanno ad attaccare. non il 
germe di una sopraggiunta in-
fezione. non le strutture di un 
organo o tessuto trapiantato 
con cui vi sia incompatibility 
biologica. ma vanno ad attac
care quelle proteine denatura
te dal freddo present! nel san
gue dello stesso individuo e 
che a lui stesso appartengono. 

E ' come se ne! sangue si 
svolgesse una specie di guerra 
civile, dato che il processo im-
munitario di difesa non si op-
pone ad una sostanza proteica 
venuta dal di fuori. ma e di-
retto dallorganismo contro una 
slobulina ematica propria, mo-
tivo per cui il processo c chia-
mato auto-immunitario e le 
con-eguenze morbo^e che ne 
derivano malattie auto-immuni. 

Puo accadere allora che la 
suddetta guerra civile fra pro
teine denaturate dal freddo 
(denaturate per il fatto che 
verso il freddo quelle globuline 
di quel tizio sono particolar-
mente sensibili) e gli anticorpi 
prodotti contro di esse dallo 
stesso soggetto. e percio me
d i o detti c auto-anticorpi » per 
distinguerii da quelli norma'd 
volti a difendere da sostanze 
cst.rar.ee. puo accadere dice-
vamo che questa auto-aggres-
sione faccia precipitare in 
qualche panto i coniponenti del 
sangue e ne formi un coagulo. 
con relativa ostruzione vasco-
lare e cioe trombosi. 

Cosi pure questa forma pa-
tologica pu6 rientrare fra le 
malattie auto-immuni, o auto-
al!ergichc. ed anche se il mec-
canismo descritto si verifica 
in una limitata percentuale di 
casi rimane il fatto che lo si 
deve tenere fra le eventualita 
po>sibili. specie in coloro che 
pre^entino o altre allergie o 
segni di spiecata sofferenza 
da freddo. E' un motivo di 
piu. che si aggiimge ai classici 
malanni rcspiratori. perche gli 
anziani si riguardino dalle 
temperature troppo basse. 

Gaatano Lisi 

UN'ANTOLOGIA DI GRAMSCI 
PUBBLICATA A PRAGA 

E' u-oito a Praga per i tipi del
la Casa editnce Odeon il roman-
zo di Laura Conti «Cecilia e 
le streghe •». 

La Casa c litrice ceco^lovacca 
Orhis ha p.ibh'ic.ito nella su:i 
colle/ionc f Ritratti s un hhro d: 
Jaro-ilav Pokorny, aUualniente 
as^istente di lingua ce:a a'J'Isti-
tuto orienta'e di Napoli. dedica
to a « Dante». Si tratta di uno 
studio di carattere divulgativo 
sulla vita e sull'opera del gran
de poeta italiano, comp'etato da 
brani delle sue opcre e da giu-
dizi espressi da letterati e per
sonality di varie epoche. 

II programma echtoriale per il 
1007 della Cas.i editrice ceco<Vv 
«. aoo.i Mlach'i Fronta prevede, tra 
r.iltro. la pubblic<i/ione di una 
.mtologia di scntti politici di An-
loiiio (irainsci. Que^t'antologia 
te^timonia del vivo interesse in 

Cecoslovacehia nor l'opera di 
cui il mc<c scor~o e usoito pres
to la Casa editrice Svobocla di 
Praga « 11 materia!i>mo storico e 
la fi!o-ofi,i d\ Hened"tto Croce > 

La Casa clitnoe di Praga Na-
5e Voj-ko annuncia por il pros 
SIMIO anno la pubbhea/'ono di * I' 
sergente nel!a ncve» di M. Rigo 
ni Stern e di c Una quest tone 
privata » di Beppe Fenoglio. 

II dramma c Heatnce Ccnci » 
di Allvrto Moravia figura nel pro^ 
gramma editonale della Casa 
editrice slovacca Tatran. la qua
le inteiuic pubblicare anche « II 
Decamerone» di Giovanni Boc
caccio. 

Inline, il pro gram ma editoria 
!e [x'r il HH>7 della Casa edi-
tr.ee --t.i'alo di .:\r:\ per 1'infan 
/ia di Piaia oo'iiprondp tie a.i 
ton ltalan.: Cii.unii Rolan, Do 
menico Comparotti e Gughclmo 
Z'.iccoiu. 

Una testimonianza di Pia Leonetti Carena 

sulla lotta antinazista 

Gli italiani 
che non 

pugnalarono 
la Francia 

Nelle file del « maquis» se ne contarono circa 
cinquemila > II sacrificio di intere famiglie - Un 
patto fraterno tra le forze della Resistenza e i 

partigiani d'oltralpe 

Mag.go 11M1: la d;>.o:ua/ia dol-
Li Re.iiA'.onza e in moMiiHtro. 
Prima a Barceloiiette p̂ >i a S;i 
ivtto due delega/ioiii del CI.N 
italiano e del vuuims franco.se 
si uitontratio. 1 n.itt: che stipu 
k.no. I primi direttamonte fra 
rappreseii'.anti del popolo co:n 
battccite al di fuori dei canali 
tradi/ionali della d'p!oni.i/M dei 
govorni, pi>trebl)ero e->-c"e olua 
nia'-i «li * :mi'.ua a.s.sis:cn/a ». 1 
:e,>arti al di <ria e al di la dolle 
Ai;>i si p-ostor.:i'cio aiuto o-itu 
vol'..", che saiai'.uo i:npeg'ia'i oo! 
r.o'ii to. -i p.!.c-o".i('ti'» lo a"'iii e •. 
vivon (.) i.iinlo Nu:«» Kovolli c<xi 
: ~'u>i utt n in .<ara costre'to a ri-
fugiar.-̂ i m Francia tro\ora aiuto. 

COMICS 

Da Bibi e Bibb agli Addams 
la iunga avventura dei fumetti 
I fratellini ferribili di Rudolph Dirks — II « piccolo re » 
di Soglow: il potere smitizzato — Si giuoca fra vampiri 
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Del ro--!o. tin dal M-l. gli ita'^ani 
conhat'.ovano tiel nhuntis e si po 
t:el)bo d.re iho ;x>ohi roparii rr.ui-
ee>i in u a\o*<ero mi italiano 
cio !o propr.e tile. 

OiMiMo -a (ni.into sia stato 
giando I'aaito tra'.onio deH'anti 
Ia.-.oi.imo france.-e agli emigrati 
;v>litici ltakam. ai por.seguit.m <lal 
l.isci.-mo e to-n.- IIIO'.'.I. emigrati 
in Fiatieia c...ii>ii>-.tm.mut)to. ab-
li.ano liiiuo pi-i M-iUir.-i parte 
v \a <iol ii.'.e^e in cm e:\uio 
g.'in'.i. 

Q undo il na/ MHO mi«o m .m-
no.eh o !.» Ft.iucii e Mi-.-olnu la 
puii.i.o a l e .•.•li.le •• p:o-e for
ma l.i prima op;H>M/i<<ie armaia. 
(iando vita alia prim I Ht'.s.-ten-
/~i. in.u.ia;.i <ii italiani divemie-
10 « re.-:simti >. 

l'na Aton.i ill questi uoaviu & 
dilTieile: i|ii.iiiti tari-no? Migliaia. 
con coiitmaia d, morti. 

Di (iiie.sti cornbafrtiti e delle 
loio inipre.-e ci m.uua una s'o-
n.i. Ma Pi.i Lectio"ti Carena ha 
scritto !a bog-.if.i ;K>: ale me 
centma'.i d le-i-'erO' .: I!..IM . 
un 'ur:go fa'ico-o l.i-.o-o .!• ,m 
111 Oii'l in- i- n: 'ui'i ,; . (<i._ 4 ,o 
. - : ) . ' - ~ i> - . •« '<i . i i i . « i !.! ; H - < • 
bir'a -li -.•• ve i' ->><> •»•• ;>,» ri 
glie. o ta;>>o o.-.-eii/.a.i a \o!:e 
atuor.i ( K V : C deila vit.i <ii IMI 
iMvmi l*r i C.irt'i.i t-!ic ncorde 
remo es-ere -".i".i la -ogrotar.a di 
Ati'on-o tlr.rn-ci osu'o JHT lun-
glii ar.cn .n Franca, non ha .sctit-
to Li -uina degh avvetiuuiiiii che 
.ibbi.uio \i.-to gh iiali.icu j)^r i>-<i-
tag<tr-.M. ma li.i ino-^) al cetiTu 
del 5uo l.iui'o T'loaio. l'.itit fa-
-i i-:.i. :l lo'ii'ia;"! M"e. il m.iit.-
re. K tir 'o .-: .s»i»;go a".t«)'iio a.l 
e^.-i. anche gli a> Viiiimetiii che 
nco.ui.st.itio ii'ia nusiira nutio so-
lotitio. ma certanirtito piu um.iiia. 
(Hi italiani del vwaui* (Milar.o. 
C.no del Duca. pp. 241) s<xio iiu.n 
tii ii simbolo di una fratomr.a tii 
!<>:'.a e tli anni che mareia. al 
di sopra di'i conliiu, verm) un 
utiico obk-<ti\o di liberta e di de-
tnoera/.:.). 

(Hi epi.'oh di fraterri'ta co'iun-
ci.iiio prima aucora tleli'll -of.om-
bre. A-ag<xi ricortla un e.-vmpio: 
5 VogJio rainnufitare wi soo e;u-
.soi.ii: tlurante un Line o d'armi 
n me/./o di p.irac.idute. o!!.> g <ir-
ni prima tleir.irm s'.iz.o dcg'i mi-
m.ni che eratio .s".a".i ?tirp.-i'-. da 
elemip.ts it.ili.ni ojcupanti .-i ,-i«;o 
creil'iti perdu"! ' C<xr:n i.ite in 
frvtta! Mttr.re r.oi ,-:.atno t|'ii i 
tetie.-ehi n<ti vetK'ti.t '" Kcco la 
ri->->.-.!a ih-j,'.: IM.MIII ». 

For.-r in rj ie.1.1 p tMg la di va 
liani \i e.-.iu.i .-oMati che dopo 
i'Jt -ct'^mhre p.i--era:ino nel.a I\e-
-:.-UfiAi fr.iiico-o. S. ca.cola the 
gli italiani nel msi/iin s..mt» stati 
c.rca cntj le.nila. K stato acevr-
tato c<ti 5icurt-/Ai che seictnto tli 
essi .sono caduti. Ma (jaanti altri 
sono nioiti ."-onz.1 una refti-traz.o-
ne sicura e sono stati sepolti co
me anonmii. come .-conoscniti? 

Fra q iclli di cm Pia Careim ha 
rtcostrmto Ja bografia vi st*io 
ciom. falgidi come qit-llo dei F'«i-
tanot: Xerotic. Giaco-no e S;JJ.--
taco. I. primo a capo di un 
tuifiws d<\.a V'tiine arrvsMto e 
f.iiilato iK-1 l»i:{; CI:aco:iKi arre-
•-•.a'o a 17 ;K ni perche ^>rp-t"m 
a ti.fT.xi !ere ,s" nip.i clande-t n.i. 
•a-xi-o tie! g 'i.'iw 1911 e infine 
Spa.-taco (••»"! 1.inn.To a mor'c nel 
f- b')r.i-o l'J4» do;i) i s :o: .v.t'nMli 
c*r ro \MI Sc'ia .'-.ntK-rg e Hitter. 

Ci .->".O f . n r g l t e :n"ere come i 
Kids a di Rudolph! L n n f r a n . h i p j K t T n u a t : che si 
Dirks, gli ormaij <-:h.erar.o r.-S.'.a battagl.a st.tua 

Una tavola de 
< K i l z e n j a m m e r 

ssttantenni fratel
lini noli in Italia 
col nome di Bibi 
e Bibo. 

1S97: il < comic >. con lo Yellow 
Kid di Out caul t. ha apperui un 
anno di vita, quando so.TAmen-
ci-.n H imori.-t di Hearst appare 
la prima srri.>c:a dei K-.tzctijam-
:r*?r Kitis. i fralellim lerrib'h che 
ann: p,u tardi il Cornere do, Pic-
c l : dorcva rc^derc celchri in 
I'.al'a -o'lo il nome di B bi e B bo. 
Co~i quc*to norr.e ce h rtpropone 
mai la Garzar.'.', n w.n dei nuovi 
tolumt dcl'.a co'.'.an.i « l.'e'.d d'oro 
dei jurncV.t •*: otfrcndoci una dch-
z o-.a rantd. Le stone, mfalti. 
non sono Quelle — cosi do'.ciastra-
mente disneyane — dei nostri 
giomi. bensi le lavole originah 
di Rudolph Dirks: proprio il gio-
vane dtseanatore che. seltant'an-
ni fa. ha dato r i 'a aV.a piu an-
tsca « stnscia » oggi esis'en'.e. 

II tagho e irJatti aaqressiro. 

nca'.urista dell'o'tocento; d segno 
nervosa, b'vlale la deformazio-
ne; e oqm v.cenda si libera, senza 
rpetiz,om. nella put sfrenaia 
iamasa: sempre rib-idendo Quel 
gusto acre dello sberleffo alle 
con.-ueludtni piu care (patna ja-
migl'a e religione) che 6 il pane 
quotid.ano degli esasperanli Jra-
tellim. Insomnia, ben altro da 
quanto si conosce in Italia: giac-
che e bene aggiungere che ai Kit-
zenjammer e legata una curiosa 
vicenda editoriale. Rudolph Dirks 
infatti. dopo quindici anni di \e~ 
delta rrmpe i rapporti con Hearst. 
nel W2. passando al World di 
Pu.'it^r. 

.Ve sepui uT.a cau~a. al lermine 
della quale il giudice decise dt 
lasciare a Hearst la proprieta del 
Xilolo originale e dei fratellini. 
concedendo a Dirks la possibilird 
di contmuare la storia sctto allro 
nome (che fu difatti: The Capta;n 
and the KidsJ. Dal 1913. dunque. 
Bibi e Bibo vanno av-anti in due 
versimt: e la seconda. inizial-
mente curata da Harold Knerr. 
4 qpella nota w Italia. 

Sella .~ies*a co'.'ana. la Garzan-
ti ci propone a'.tre granite rariid: 
le lavole xru an'.iche di Arciba.do 
e Petronili'a. di Geo McManus, e 
II piccolo re dt Soa'.ou: Ed e alia 
seconda. sripralut'.o, che qualc'ie 
nota supplementare va d. d caia: 
(I'acchc l'opera d: So ;.'o r. p-rn 
Jortunata m ltal>a (ma i'Unita n> 
ha pubhheato le strisce per lu-i 
no pTiodot. c ir.vccc. grancami-n 
te. uno dei « come > piii fc'. ci. 
Il piccolo re. infatti. non e altro 
che il simbolo del po'.cre: deriso 
c umanizzato alio stesso tempo: al 
quale si strappa la maschera del-
I'ufficialita. restituendo — con un 
somso ed un ghigno — la sua 
natura umana: tolta a volta 
commorente. ridicola. esasperan-
te. maligna. 

E questa esplicita po'cm-.ca (tl 
r rri-mT >, fra Valtro. fu prnih'tn 
i i I'aba per il Umore d< una di-
re':a allusione a Vitrono Emanue 
le III) c resa a'.traierso un di 
segno in punta di mat>ta. mmuto ! Ja'o. <i presenta I.a ci^ia del ri:a-

gr.cchd si pcrdc quel b3.o>->n (fu-
metto) che ne sembra la caratle-
riil-.ca pit nstosa. E tuttavia i 
punti di contatto sono a^^ai frc-
quen'.:: tanto piu. n quanta G l 
Addanis di Chas Addams catliiui-
sroiri — at'raueno ogni smgola 
11 jnetta — u-ii rtcenda c'tc ha un 
:\r> pr^cso s: iluppo. avia'.cndo-
.-> r,Tr,j,T.o di q-ielln r^vl / ; f/,ic iU 
u-i ti,rna cara'.'.eri^tiro della mi-
7••/-».•.» irnd'Z'r>ne del < comic >. 
Q-n la coi'ante e qnclla del ma-
cabro. del sopTannaturale; si gio-
ca fra vampiri. xn'omma e si 
r'de dove gli altri p-anaono. Tut
ta: ia c da trent'anni che queste 
vignette — pubblica'.c dal New 
Yorker — ottengono un incondt-
Zionato favore di pubblico; e si 
collocano certamentr alia testa 
di un ornrre che. ,.cl rnondo 
/7^7'o>/i->'i'..'. g oca un IUO'.O di 
prima p-a:o 

In termini a'-olu'.amer.Xe div-er-
-'. mo con q-uilche fel:ce risnl-

nelle larigz.om. xralico r.->i!a 
sua essenz:alita. L'na corona, una 
barbctta amccia'.a e una pelic-
cia di ermellino sono i tre segni 
graftci di questa b:zzosa maes'.d 
che tanto da presso ncorda gli 
anni piu felici dc'ilo Chariot d: 
Chapbn (e le date, del resto. 
comcidono: Soglow inizta la sua 
opera nel 1930). 

Le novita non sono terminate. 
La Comic Art. infatti, e giunta 
alia quarto avventura del Ca\er-
n.eolo U-p di Hamlin, accoppiato 
ad alcune gu*to?e tavole di I 
perdefT.i di Art Sansom. (E la 
nuova avventura e felicissima: 
Uup tra gh dei dell'Ohmpo e. 
come si puo faalmente immagina 
re, una inesaunbile fonte di irri-
verenti gags / 

La Miiano Lihri. quindi. pre
senta il primo rolu77J« di una 
nuova serie dedicata al cartoon. 
Tecnicamente siamo ai margini 
( 9 fuori del tutto) del comic, 

•.oo d: Damlo. raccolta di car-
to-n dove sacrn e profano qareg-
giaro r.e I'-.rri'arsi. e nel deryder-
5i. a vcenda. Mentre. n conclu-
f r.nc. una scanalazione portico-
lans^'ima spcVa di diritto alle 
illu<trazioni con ad Ronald Searle 
— certamente il maggiore cartoo
nist ii7le.se — accompagna un 
delizioso. irriverente volumetto di 
Geoffrey Wiltons (Abhasso la 
scuola!. ed. Milano I.ibn). 

I+i diretta d-scendenza di que 
sfc illustraziom dalla maaaiore 
produzione di Searle & etidente: 
e ba.^tcrd pen^are quanto il St. 
Canard di quest'ultimo volume. 
possa ncordare quell'altro college | riella 

:ti-1 ig: e .=«i/a Tinori. O la fam:-
glia M.oz/o che a Oadoir-.Hir-
GLicic. Ia .M-ir/awto di Francia. 
la.-Lia o*o <k< .- ;•>. :r.v-iib:i iH Îla 
ca'-i.-ta di a-.-a--mat: dai naz.sti. 

L"in r.cerca l-.r.ga e appass.o-
nata q>.-«a di P.a Carnw. che 
r.> »i li.i '.-.iscsr.r.o la r cerca qua.-i 
-t it.-:;ca. c(*-i.-e I t 'ento (k-i de-
•i-t.-'.a'i ;'.•;..:».: <l,i.;a Francia Mt 
Gern\.n a. <:vg.i i \ '.oltntan di 
S lag;; i :>j.t dt-po.'ta'i dopo 1'oc-
t .-. i/ .<." f.a/.-a. r.=-:».Tie a!.a 
r i t ' i ' T i / " ••> deg i -for/i fat i d.-.i 
n.!.—.it: i . ' - . r t i ; . ;-)7-iie p> r ur..-
Te e am i.g.iHi.irt. g:.i nc la j tun-
r.o del iWI. le p.u Avar.ate cor-
>ti:i id-^»:og,che e tnc-onalarle 
\er=o la Hcs.-tcn/a Nacqiie :n 
:al rr^>io :! t Com.--aV> d'azkwie 
per r-jn.one dogl: ral.ani imm-
prati contro t, naz <xo e d fasci-
srno > Non .wlo r-j-ono pres<»iti 
r*-I comiuato PC. PS. Par. to di 
Az-rr.e. nw p-:r.^o .1 de'.ega'o 
dttlle die - L^gJt- mas-on:cbe iti-
I.ar>'> » .r> Vr.-nc:.i 

Alia fsr.e **.••'. "41 rvi-ailelamen-
"e a..a ra -c "a t-- LLN in Italia. 
narr|-.>e il < Con: ta'o d, l.bera-
7,.ir.o n.a7-n.-.e r.-z.: Kaltani TI 
Fr . . rva > Q>-I CIA cb""*e on sixt 
g.oT".a.e:to. I'al a libera, di cui 
u ' c . v r o c r . ' i i ; r. n.er; fkvo a"a 
Iib-'*azyne ti: Par.g.. 

Gli italnni nel maqms. e un 
lib'o che p'.r a\n:-d-> pjntato to-
prat* i".o a"..a r.costruztiToe delle 
b:o?rafie dc-2li uorn r.i che mor;-
ror.«"» per la liberta de'.Ia P'rancia 
:n nome delia democrazta. ron 
tra-scura as^>lu*amente di mdica-
re per qia'.i v e i'uomo sia g-unto 
alia !->va o da qjali acqiLsiz:orii 
tii cot-Ct-nza parti.--e. prima di 
iv-ttarsi .n pt-rva CiTis ape vole zza 
e abbraccianio i m tc^i d; fra"oI-
lanza .tite-na/ioni e. n una lo'.ta 
ip.ea'a c«T«ntro ;1 fa.sci.smo. 

P\>.-5e una rruicgiore or^nici ta 
formula gene.-ale del libro 

immortototo dalla sua penna: il 
tenebroso. ossessionante Su Tri- _ i 

nian, luogo di quelle stone che j qwlio lavoro della'"u-oneuT Ca 
rena il quadro deli'impegno degli 

sarebbe stata possibile. ma non 
si puo dire che non esca da 

hanno definitivamente affermaio 
la polcnza grafica del cartoonist 
britannico. 

italiani per la lotta della liberta 
anche in Francia. 

Dario Natoli 1 Adolfo Scalpelli 
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