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1 5e si tollera il rauismo 

In pericolo 
le Olimpiadi 

Brundage e i suoi sos ten i ton hanno « ut-
ciso » 1c Olimpiadi e distrutto l'unita del 
movimento sportivo mondiale? L'interro-
gativo e posto, eon giustiiicata preoccu-
pazione, da piii parti, dopo la decis ions 
di ammettere il Sud Africa ai giochi di 
Citta del Messico, presa a Grenoble, con 
an <( colpo di testa » dal presidente iimt-
rionno del CIO (Comitato Olimpico In'.er-
navionale) e da una discutibile maggio-
ianza (un solo voto: .'17 su 71) interpella-
la in m o d o irregolare e influunzata dri 
una « m o z i o n e » , quella deH'australiano 
Weir, che csprime sul la situazione sudafri-
cana un giudizio falso rispetto ai (atti e-
spost i nel suo rapporto dalla commiss io-
iiu d'inchiesta a s u o tempo inviata m loco 
a « controllare la realo situazione » del lo 
sport sudafricano. 

I tre inviati del CIO, l'irlondese Lord 
Kil.'anin il signor Alexander del Kenia e 
il s ignor Ademola della Nigeria, hanno n-
m e s s o al CIO una relazione di 11)1 pagine 
nella quale, pur lasciando all'asseniblea 
del CIO ogni <:on{:lusione, i fatti sono e-
sposti con grande chiarezza, e tutti con-
corrono alia formazione di un giudizio as-
soltitamente contrario alia r iammissione 
del Sud Africa nella grande famiglia .spor-
tiva mondiale. 

.Su quel rapporto si e discusso molto al
ia sess ione del CIO di Grenoble, cui han
no parteeipato 5.'1 membri su 71, e si sa-
lebbe giunti s icuramente a una eonfernia 
dell'esclusione del Sud Africa dai giochi 
olinipici presa nell'ottobre del ltKJU a Ba-
den Baden e ribadita nel 1%7 a Teheran, 
senza il « d i v e r s i v o » della votazione per 
c o n ispondenza, « diversivo » illegale pel -
che le resole del CIO ammettono il ricor-
s o al referendum soltanto nei casi in cui 
il CIO non e riunito in sess ione. 

Ma non e stata questa la sola regola in-
lranta. Si e fatto di peggio: insieme aila 
scheda di votazione e stata inviata ai vo-
tanti una « mozione » che. nella sostanza, 
era una specie di sollecitazione a votare 
in favore del Sud Africa. In essu infatti e 
detto che il CIO, dopo aver studiato il 
rapporto della commiss ione di inchiesta e 
aver notato con profondo rammarico cne 
la politica di discriminazione razziale cic-1 
governo sudafricano impediva al Comitato 
o l impico di quel Paese di realizzare pie-
n a n u n t e gli scopi del CIO secondo il prin-
cipio <( numero uno » delle resole olimpi-
che < il quale rifiuta ogni discriminazione 
politica. razziale e religiosa - N.d.It.) si 
sentiva tuttavia incoraggiato dal fatto che 
gli sforzi positivi compiuti dal Comitaio 
o l impico locale hanno permesso di rea
lizzare dei netti progressi nelle proposte 
annunciate al CIO nella sessione di Tehe
ran del 1967. dove i sudafricani promise-
ro che avrebbero selezionato una squadra 
nuilti razziale sulla base dei meriti spor-
tivi. La « mozione » continua: « ... si deci
de ora che il C O . sudafricano possa pre-
sentare una squadra conformandosi al 
principio n. 1 della carta olimpico. ai gio-
chi di Citta del Messico, rendendosi con-
to che gli sforzi saranno proseguiti in o-
gni senso perche tutte le forme di discri
minazione razziale nel lo sport dilettanti-
st ico abbiano a terminare. II CIO riconsi-
derera la quest ione alia fine del 1970». 

Taie ottimistica « m o z i o n e » e stata in
viata dopo che le « p r o m e s s e » dei diri
genti del Comitato ol impico sudafricano, 
interrogati a Grenoble dai membri del 
CIO riuniti, si erano rivelate assolutamen-
te formali. 

Alia domanda del signor Francesco Jo
seph de Liechtenstein, Principe reggente 
del Liechtenstein, se i dirigenti sportivi 
sudafricani fossero in grndo di mettere in 
m a n o un fucile ad un negro o comunque 

ad atleta non di razza bianca nel caso 
che questi fosse stato un campione di ti
ro essi hanno dovuto rispondere, pur a 
dent J stretti, che no , questo non era pos-
sibile. 

Ancora. Alia domanda se fossero in gra-
do di garantire selezloni dirette fra atle-
ti bianchi e negri in quegli sport in cui 

e a m m e s s o un so lo partecipante, i diri
genti sudafricani hanno dovuto ronies-
snre che selezioni dirette erano possibili 
so lo in. quegli sport in cui il confronto 
avviene attraverso tempi e misure, esclu-
so il caso dell'atletica leggera, dove ogni 
atleta e fisicamente separato dall'altro. 
gareggiando ciascunu nella sua corsia, o 
sulla s tessa pedana ma in moment i di 
vers i ) , m a non per quegli sport che ii 
chiedono una lotta diretta come il pugi-
lato o la lotta, perche le leggi sudafrica
no vietano ad un bianco di battersi con 
un negro. In questi casi il migliore vcr 
rebbe selezionato da un «appos i ta com
miss ione ». 

Ancora pin grave e la situazione per gli 
sport di squadra. per i quali i delegati di 
Pretoria hanno dovuto ammettere che non 
e assolutamente loro possibile costituire 
squadre miste di bianchi e neri in sport 
come il calcio o il basket, giustificanriosi. 
poi. col dire che in questi sport il Sud 
Africa non partecipera a Citta del Mes
sico. 

Di fronte a questa situazione reale l'in-
vio della mozione Weir e stato un gravis-
s imo errore, per non dire una provocazio 
ne tesa a « u c c i d e r e » le Olimpiadi del 
Messico e a creare una gravissima fra'.tu-
ra nel movimento sport ivo mondiale. 

Non si poteva non prevedere, infatti, 
che un voto favorevole. cosi ottenuto. a 
vrebbe suscitato energiche reazioni, rea-
zioni che sono puntualmente giunte. Etio-
pla, RAU, Algeria, Uganda, Mali, Ghani . 
Guinea e Tanzania hanno gia deciso di li-
nunciare ai giochi del 'f>8 se ci sara il 
Sud Africa ed altri lti Paesi africani, sisia-
tici e del Medio oriente hanno fatto sape-
re di prepararsi a seguire la s tessa strada. 

L'URSS da parte sua, dopo aver espres
so la propria solidarieta ai Paesi africani 
antirazzisti, si e riservata di far conosce-
re le sue decisioni. Signiflcativo, pero, e 
il fatto che a New York gli atleti soviytici 
hanno rinunciato, nei giorni scorsi , alle 
gare dl atletica indette per l'inaugurazione 
del nuovo Madison Squadre Garden in se
gno d: solidarieta con la lotta degli atleii 
negri boicottati dagli organizzatori per 
avere chiesto, tra l'altro, la dest ituzioae 
di Brundage dopo che il presidente del 
CIO aveva aspramente criticato la loro de-
cis ione di rinunciare a far parte della 
squadra americana per Citta del Messico 
in segno di protesta contro la discrimina
zione razziale negli USA. 

A questo punto della situazione. Tunica 
via di uscita resta una convocazione stra-
ordinaria del CIO per rivedere il provve-
dimento preso. Convocare una sess ione 
straordinaria e possibi le , e i dirigenti ila-
liani — che contro il razzismo s i sono 
sempre battuti — potrebbero prendere la 
iniziativa, considerato il largo prestigio di 
cui godono in Europa. in Africa e in Sud-
america. E megl io ancora il CONI pc-
t rebbe farsi promotore di una nuova riu-
nione dei Comitati ol impici che veramen-
te rappresentano le forze sportive reali di 
tutto il mondo — a Roma — per dlscute-
re in quella sede il grave problema. Una 
tale riunione metterebbe i « pro-razzisti » 
del CIO con le spalle scoperte e pot rebbe 
salvare e i giochi olimpici di Citta del 
Messico e l'unita del movimento sporti-
vo mondiale . 

f. g. = 
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Profonda commoiione fra il pubblico alia prima del film sui sette eroki fratelli 

«Questa serata antifascist!! e 
dedicata a te, mamma Cervi» 

Cosi ha detto il sindaco di Reggio - Papa Alcide (93 anni) non e venuto, ma ha detto che e stato un errore aver proibito il film ai 
ragazzi perche e proprio a loro che si dovrebbe raccontare cosa hanno fatto i partigiani - Unanimi commenti favorevoli della stampa 

REGGIO EMILIA 
u I fratel l i Cervi 

gruppo la famiglia Cervi mentre assiste prima mondiale del f i lm REGGIO EMILIA — La madre di don Pasquino Borghi, i l tacerdote reggiano mart ire della Retistema 
alia p r i m * del f i lm . 

REGGIO EMILIA 
Volonte. 

II regiita del f i lm , Gianni Puccini, e gli interpret! Carta Gravina e Gian Maria 

..••» .. • ' V * 

Viaggio nella buia Europa degli em ig ran til B ELGIO 

Perche abbandonano la Vallonia 
Giowni o vecchi: non e'e lavoro per nessuno - If destino 
mini era)) - C'e posto per sostituire i belgi che tuggono 

di passare a «sc/omoggfo» - Fine dell'industria a ubocca di 
- Un alto tuniionaho pieno di logica e di «co/nprens/one» 

DALL'INVIATO 
BRUXELLES, febbrao 

Nella sede della « Leonardo 
da Vinci ». associazione degli 
cmigrati italiani a Liegi. Giii 
c e il bar. qui. intorno a una 
piccola senrania , padri e tigli 
d iscutono con l'inviatu de 
.' Unita. AH'ordine del g i o m o . 
questa sern come ogni altra 
>era. c'e la questione della cri-
>i. la crLsi della Vallonia, cioe 
delle miniere e di tutti i ti-
pi di industria che s fni t tano 
il lar lnme. Una rete di minie
re e ormai caduta: Ciousson. 
Kessel . Val Benoit . Santa Mar-
i;hena: Bateria. Petit Biqui-
nor. Wentre... Patiance et Bo 
njon chiudera quest'aiuio txm 
alt re cinque miniere. 

- E i mina ton che fine Ian 
:.o? 

— Si sa, il g o v e m o ha sta-
hilito che si devono fare dei 
«-or>i di riadattamonto iier im-
}>arare un altro mestiere. 

Parla un ex minatore della 
Gouvson. padre di sette ra 
gazzi: 

— l o — dice — l'ho gia lat-
to quel curso. e durato cinque 
me>i e alia fine mi hanno da-
to un diploma di carpentiere. 
Ma naturalmente non basta un 
diploma per imparare davve-
ro un mestiere. S o n o stato 
per un certo tempo disoocu 
pato poi ho tro\-ato il pr imo 
lavoro: e in quattro mes i ho 
i-ambiato tre padroni. Perche? 
Perche preferiscono i giovani 
e quelli che veramente sanno 
il mest iere mentre io . dieia-
m o la verita, non sono altro 
che un ex minatore. H o accet-
tato anche di lavorarc a sot-
tosalario. m a appena scarseg-
gia il lavoro il padrone mi li-
quida. Insomma andare alio 
sciomaggio, alia dLsoccupazio-
ne ciofe, e il nostro dest ino: 
a 40-45 anni nessuno ti assu-
m*" stabi lmcnte. 

— I sindacati neanche t'aiu-
tano — dice un altro — e del 
resto c'e poco da fare: Ih 
vcarsezza. del lavoro obbliga 

gli operai al io sciopero. m a 
nelle assemblee operaie non 
e difficile che s'alzi una voce: 
« fuuri gli stranieri u. Oggi e 
qua come in Sicilia al tempo 
della guerra di Corea, quan-
d o e'era la crisi del lo zolfo. 
Nol lottavamo. ma le fabbri-
che chiudevano una dopo l'al-
tra. Eppure centinaia di emi-

j grati arrivano ogni anno, ven-
gono alio sbaraglio. come nau-
fraghi su un'isola deserta. Al-

| loggi? Pas des etrangers! IJD 
j scrivono sui giornali e anche 

nei (Hrtelli dei si luca. sut 
portoni. 

Aria fetra 
— Ma forse per i piu gio

vani le ct>se vanno meglio? 
Rusponde un raaitzzo di 21 

anni. che e qui da 20 ed ha 
u n diploma da lattoniere 

— Ecco qua, dice, oggi ho 
girato cinque ditte e non ho 
trovato niente. Domandano: 
# Hai esperienza? ». rispondo 
« ho larorato un anno ». « non 
basta. non hai prattca. ci ruo 
le un'amiamta da cmaue a die-
ci ar.m ». S i . chiedono operai 
che hanno gia fatto l'appren 
dLstato. c'e tanta gente dispo-
nibile che possono scegliere. 

— A m e — dice un altro ra-
gazzo — hanno detto che s o n o 
troppo vecchio, dice che as-
sumono operai « da lti a 19 an 
r,i ». gli impiegati « massimo 
trentacinque». alle cristalle-
rie venticinque anni sono trop-
pi per lavorare. d altra parte 
per essere assunti bLsogna 
aver gia fatto il t irocinio co
m e apprendisti. . . 

E allora? E allora e c o m e 
la rete del tonno: ti ci trovi 
dentro senza capirne il moti-
v o e alia fine ti aspetta lo 
« sciomaggio » — la disoccupa-
zione —: domani forse ti toc-
chera l'obbligo di traslocare, 

J di correr dietro a un altro 
j miraggio di stabilita in un al 
I tro angolo del Belgio o del-
j l'Europa. 
j In efletti la Vallonia respi-
j ra l'aria tetra della decaden-
i za. della mancanza di invest i-
I menti . dell'abbandono e i pri-

mi a soffrirne sono natural
mente gli emigrati. 

» • • 

Perche. nella crisi mineraria 
che ormai dilaga. nella crisi 
metalmeceanica che in parte 
ne deriva c'e poi anche una 
particolare crisi della Vallo
nia. di questo angolo della 
vecchia Europa industriahzza 
ta? 

Si tratta. innanzitutto. di 
una industrializzazione parti
colare. imbottita di aiuti ERP 
MI famoso Piano Marshall del 
dopoguerra* poi abbarbicata 
alia politica di sussidi della 
CECA per riifendersi dalla 
concorrenza del carbone ame-
ricano e, si)prattutto. del pe-
trolio. impingnato infine. in 
vent'anni. da contributi gover 
nativi pari a 12.00H miliarrii 
di lire. 

Nel \i9 e mcominciata la 
cri>i. con la chiusura del B*>-
rinage; continua pero. >olle 
citato, l'afllusso di utranieri 
perche la migrazione dei bel 
gi. la loro fuga dalla Vallo 
nia, lascia\-a anc-ora larghe 
possibilita d'impiego — pur se 
a condizioni oeggiorate — 
malgrado la riiminuztone dei 
posti di lavoro. E continua ct< 
si ad arrivare gente. zo'fatan 
siciliani e pesoatori di spugne 
gTeci. campesinos spagnoli e 
fellah turchi. E per qualche 
anno ancora ognuno trova\-a 
un posto nelle viscere della 
terra, nella polvere nera della 
vena di carbone sempre piu 
difficile da scalfire. 

Passano gli anni: al t empo 
della tragedia di Marcinelle 
tla miruera che costo la vita 

a 262 italiani* erano circa -Vi 
mila l minatori del noMro 
Paese impiegati in Vallonia. 
ora questa cifra e appena rau 
giunta a s sommando tutta la 
forza-lavoro impiegata in nu-
niera. dai belgt agli italiani. 
dagli spagnoli ai turchi. dai 
greci agli jugoslavi. agli algc 
rini. La crisi si allarga anche 
alle industrie tessili del nord 
del Belgio. In etfetti questo 
piccolo Paese sia cambiando 
pelle r la nuova i> pellr » e 
nella industrializzazione della 
Fiandra. in particolare intor
no ad Anver^a • pe'rnichimica 
e '•idenirgia* e >ulla linea 
Anversa - Rotrerdam ruaiu 
*tna a bocc;i di mmiera viene 
*-«»>tnuita dall ' industna * rnx • 
ca di mare, in''>m<i ai port:. 
c'e appena bisognvi di dire 
che questo cambiamentu ci: 
scer.a viene tinanziaTo . o n : 
canitali della CFCA 

A Bruxelles 
I !a gt-nie'1 V \.t Valluma'* 

Si parla nauiraimente molto 
di t riconrsrssorc K del la Val 
Ionia, una riconversione che 
riovrebbe dare nur>vo lavoro 
a?li ex minaton e ai loro ti 
gli, ma m effetti dopo j pran 
iii *-i'ioperi del *fiO niente -: 
e fa:to o'.tre che parlarne Nei 
lo >te-so ten;p<i pero — e 
mentre i belgi emisravano ver 
•-o le Fiar.dre - il goverr.o 
continuava a ^ollentare l'ar-
n v o di emigrati <anrianrioli a 
prendere fir.o nel Giappone* 
non tanto per bisogno di brae-
cm quanto per bi>«">2no di >op-
perire con gente nuova all'in-
vecchiamento anche demogra-
fico della zona, una partico
lare K politico di natalita», 
per esempio , veniva autoriz 
zato l'arrivo di interi nuclei 
Tamilian, cosa che nelle Fian-
dre non e permesso. 

E quando s a r n v a . inco 
nuncia il ca lvano della ricer-

f.i d t i n lavoro. d'un tetto. 
d u n asilo per i l is l i . il cal 
vario dellV inserimento >» m 
una zona in decadenza come 
eittadini di sc-onda cateeoria. 
i-o--Tn-tti a contentarsi degli 
avan/i o degli >~<-arii 

I);i Liegi sono tomato a 
BnL\elle>. nel grande palazzo 
del MEC ho aviito una con 
versazione con un funzionano 
as>ai gentile e eompetente. 
]iieiio darchiv i . di n f r e e di 
iinee teieioniche D x u t i a m o 
cieila rri-i del carlxine. della 
Riihi fif-i!a Vallonia. dei <ar 
Imnieri rhc fiomandano >.i 
• ••>nti:iii.i/;oT.e (iei >-nv<ifii j>»-r 
tenere aj^-rtf le miniere n in 
t)i'" IXT - >nh irr >• que: poven 
mina ion . -m po* perche. n(̂ T. 
-i -a n:a'.. ;1 earnone re»ta 
una lorite fi; rnergia font*:. 
H":enTa".e 1T1 f'lirop.i — -\il r.o-
-»tro cor.Tir.ente r,nii c'e p»--
trui'.ii- v n;-cutian".o ancor.« 
(il r iel l t r i . O; '•• rr.cdia r!; ntu; 
::0",r » <che >arebbe JK»I il r.i; 
m e m medio cii ar.r.i in cui u:. 
:;alian< • r«-^is'r- --ui'.o •.te»*><i 
po-:<. <i; lavoro. ::eH'einiCra 
/;o:ie' . fi: « »r.»;; » i un italia 
no r i i n ! ' . > — pe: prep^irarlo 
;il i . i \oro — ill. rr.ilione. i;:. 
Jiirrn 2i»» :r.i!a lire, alrr.er.o 
qut"-i«i -o-ien^or.o ; Tede>f~h: >. 
ancora "r^ i eltett: « slrani r 
rie; Trail at i -ull.» libera circo 
lazior.e riella mar.o d'oper.t 
r.et Pae-; ne. MFC pt-r i n : 
-1: •.•al:a:-.: - - :i r..<-:ro Pae-c 
e-»er.do. T.cl MFC. '."unico 
e^portatore rii mar.o d'opera 
— vengono (ianr.rg^i.tti rialia 
cor.corren/a <iei porToghe^i. 
liei furcht. e<< . j quali co-la 
ii.i di menu in quanto -»)r.o 
riite>: ri: ir.en. i Ci:a jx-rihe 
tra 1'alTto uh italiani « circo 
!arn> tritprm hbemmenlc r »• 
del re>to — *• logico no? -
« una mano a opera piu earn 
e piu protetlo c ar.chc la r»»' 
no richiota > 

Sembrano molto lontane da 
q u o t o ufficio I neri pronli di 
Liegi. la nebbia del Limbur-
go. e soprattutto ogni cosa 
tiirna logica, ndot ta a nume
ro. Mati>tica. legge economica 

" / c mi ix (•://«» di uxsistei:-
Lu (tali t'Tingrati — dice inti 
ne il mm compito interlocu-
tore - c quindi soprattutto 
di quelli che entrano n? cho-
mage , m disot c :ifXiz:onr. F.h 
>>t-ne. uuard::te ('i)\|i ri du o. 
vorrei fM't-'rrj rritrwe u> >/cv 
MI ;'" chomage. qiucche questo 
sarebhe il segno che non c 'e 
hlsoQtlo del rn:o lavoro > (.'u 
me sono cambiati ! tempi' 

Vecchia storia 
Da ra^d//o iia Setto 11. oilal-

(iu- po--to di queli'amhascia-
'i.n- ita'uano c.'.e viaggiava iri 
prima <-la^-e ^u una nave ai 
:e::,t in America e un ^lort.o. 
v . imin -»u: ponte i-o:» iirut l)«-i 
la ^""nora \:cie giu ammas-a 
Ti tra ; ta-jotii (if, viagaiator; 
ri'al":o oe-M^o 

— Suiin :*a.:an: ' i i : ri.in.a;.-
rii' l.i -ianora 

— No. ^ono em:gran:i — r: 
-IXI-C r.>:nba~cia?ore 

>or.o < ii i i ibu:: i Temp; e 
(•'..»• ~.u.o cambiati ; Uu<?i,< 
r.ar: S.'. an~.h.'!-» :aton e--i 
t.or. n;..-:rai.o piu dispre//«» 
al'-u:.o an/i coniprf-ii»ione e 
>:mpaTia. :i;tTa ia niniprir^in 
lie c .a Mmpatia ciie *jra*":> 
ixn-'itui ri;>Tnbuire vorreh 
b> ro rin.ir.co er.trare ::. cho 
rn i :cr 

Peccjitii < :t- la eolidlZioi.e 
tii t-n.j^rai.te non >i;, cambia 
la r.fllo -:o^i» modo. re>'a 
a:*.»; ma:e(iettamente >-;rriile a 
qut-Ka delle \ecrhie <an/or.i. 
delle \e<-ch:e -o!!eren/e . fiei'.a 
vf-ci-hia ^torta d'ltaha. >' a»>e-
dia qut-sta Bnixflle-. del MFC 
c«m le >ue mi>erie »• la sua 
tri>tezza. il Beleio membra an 
cora la vecchia r-tiva di uria 
nave (ferma per sempre. ri-
masta senza carbone* 

Almeno il Belgio che inte-
ressa me. il Belgio degli emi
grati 

Aldo De Jaco 

DALL'INVIATO j 
REGGIO EMILIA 13 t-ohra,:; \ 
\h\ silenzio attento e teso. I 

ten sera, nella bellissuna an ' 
tica sala del Teatro munici- I 
pale di Reggio. durante la j 
proiezione del film « I sette j 
lratelli Cervi». Un silenzio j 
rotto soltanto. di volta iti 
volta. dal sommesso coin- j 
inento di qualche spettatore ! 
«Guarda. le Reggiane... quel i 
ia e al pia/za di Correggio... >-. ; 
dal frusciare dei lazzoletti j 
nei momenti piu drammatici ; 
di questo film pure cosi j 
a ic iut to e libero da ogni ten J 
tazione di tacile retorica. Ma | 
un nodo saliva alia gola. gli j 
occhi di molti si sono riem 
liili di lacrnne durante certe ! 
scene, non solo raccontate. j 
ma vere: il giorno terribile j 
della dichiarazione di guerra. t 
la partenza per la montagua } 
dei sette fratelli partigiani. ;I j 
bestiale assalto dei ta.-c:sti : 
allit vecchia ca>a dei Cervi. ;i ' 
l>ercor.«.o del forgone d i e poi 
ta I iratelh e un loro com 
pagno verso la morte in u n a ! j 
ba grigia. attraverso le vie j 
di Reggio ;uicora addorinen | 
tata. il s ecco crepitare dei fu-
< ili che U abbatte uno aecan-
t<i all'altro nel campo del JXJ 
l igono di tiro i 

Qui tinisce :I film, torna Ia 
luce in sala. un attiino di si
lenzio. poi un lungo a])plauso 
e uno stringersi del pubbli
co intorno al regista Gianni 
Puccini, a Gian Maria Volon 
te e Carla Gravina. al produt-
tore Moretti. T'n pubblico 
numerosissi i i io e composito: 
esponenti p o h t n i di ogni par 
te. uomini d; cuittira. coman 
danti partigiani di tutte le 
tendenze e associazioni. ;KJ 
mini e donne i-hc hanno fatto 
la Resisten/a ai montagna. m 
pianura. nelle I'abbriche. ne: 
le case contadine. nei mille 
miKli e lorme di quella gran 
de v.cenda d; ma- -a che e sta 
ta ia lotta di liberazione :n 
questa reg;one emihana t'n 
pubblico d: antifascist; <-omu 
nistr. socialist;. cattol;c:. de 
mocratici unit! ancora una 
volta non tanto e solo nel r: 
cordo. ma che nella c o m m o 
zione pariecipe a una vicenda 
viss;ita. rrovano un rinnovato 
iegame un i tano ',yer 1 oggi V. 
tanti giovan: curajs; (U vede-
re. conos . ere . guidicare I'na 
serata. insomnia, che trova 
neir«»ccasior.e di un "opera iu-
raggio.sa. anche per le enorm: 
diJficolta che ha post(» a: rea 
l izzaton. un s;gnifa-ato poli
t ico e democrat:co importante 
e dest ina'o a rintiovarsi via 
via che ;1 film eompira il sun 

lie p;ccnle e gra:. 
P.n'sc ,- aticne. i : 
a., t-s-.-ro 
aticne g.. s-ra.*i.t-
giornaiis;: »• rap 
<i. ciiverse amba 
.Kite 1<jn'.'.r.i. • t : 
c d.».la cor.t.s, r: 

d: cues'a :..> 
iiar.r.o ar)pre/ 

percorso ne 
di citta del 
s.; auj'.ira 

N'umeros; 
r; present:. 
presentati". 
sc:ate cr.e 
oi-vie ra/io:. 
/ a piu tninira 
stra Vnria. r.e 
/a to calorosatl leire :: \a!.-:e 

In platea s(,i,o sf-riut! .;. 
una ilia c:i pol ' ioi .e at..-r.- -.ri 
yniptxi cieila lait.i.'li,-. ('»-r'.: 
It- ir.ogii rii Aldo. An-eiior-. 
Agostii.o. ti'jh - iiipiit; Hat. 
:.o •><jiir.i venire pur »,,;«•;, 
do eosa sa;rbbf- loro l o s i a ' o 
Ijf- d o r . ! . - i..i.'..'ii. i - . i s i ~ - ; ; . 

.' >: gi: o ( ! u gor.r; ci i.c-ri 
me II cinema ('.«'. la Ml,-, lei • 
ribile efJi<vicia ha 'ra.'loito ir. 
immagu.i r.i.r. ^oi.i la part.-
oeila loro nr.iinm.itii a -.-orta 
vissuta. ma anche quella < ne 
era -"Tata loro raccontata. < ht-
avevano immagir.ato e costr.il 
u, nel pen- ie io la «-t?lla o"i 
i arcere. il tragitto del tur^.^ 
r:e til.o al i>is'.> riello -cri-
oio. ;1 ma->s;;( ro 

* Sianio distrutti. (ia e una 
(ieile tlglie. noli si puo pa! la 
te ades^o. i-erto se s] (iovesse 
raccontare tu'to. t'.Itte le <o 
se succes-e . gli episodi. tutti» 
quello che abhiamo vissuio. 
qiiann film «. l vorrebbero. pe
ro il film e buono. e rui-ci-
to... ». Papa Cervi. il vecchio 
Alcide che compira 93 anni a 
maggio. non e venuto. Le nuo-
re. i nipoti. 1 "hanno dissuaso: 
gh anni sono molti c l'emo-
zione sarebbe stata troppa. 
a: che se il vecchio padre con-
s.t:r\a ancor* tutto il suo spi 

nto e il suo coiaggio Lab 
biamo visto leri pomeriggi > 
nella casa di Campegine dove. 
come sempre. ha intrattenuto 
un gruppo di visitaton par 
lando lucido e mordace. di 
mille cose. 

.' E" uno sbaglio avere proi
bito il film ai ragazzi... sono 
loro che dovrebbero vedete 
cosa sono stiiti capaci di fare 
i partigiani ». <Questa stessa 
opinione. del resto. e stata 
espressa da tutta !a stampa. 
i cui giudidizi sui film sono 
stati unaninamente jiositivii. 
E Mil Vietnam: « ... Mi sein 
bra che 1'America comincia 
a stare alle strette... fare 
morire tanti giovani e igno-
nmza e cattiveria... quel Pre
sidente . non mi sembra un 
bravo uomo. . «. u ... Abbiamo 
gente che non e. eapace rii 
goveniiire Io Stato... e una 
vergogna dare certe pensioni. 
sarebbe inet'liu taghargli 1 
collo piuttosto ai vecchi... io 
che ho lavorato lino a !Mi an
ni mi danno 12 mila lire il 
inese. . noi che abbiamo ado-
perato la testa e le braccia 
per questa terra... ». 

Davanti al teatro. prima an
cora delle nove — lo sjjetta-
colo iniziera alle 21.H0 — c'e 
una vera folia. E' gente ri-
masta sen /a biglietto. che spe-
ra di trova re in qualche mo
do. al l 'ulnmo momentu. la 
possibilitii di cut rare. La sala 
intanto si v;i aflollando. gre 
mita la platea e tutti l palchi 
lino alia galleria. non c'e un 
buco libero. II sindaco di 
Reggio. Bonazzi. porta il sa-
luto della citta. Tutta Reggio 
ha seguito e lavorato col re 
gista e gli attori. per questo 
piu che ringraziarli « noi vo 

gliamo deduare quest a seia 
ta a tutta la Resisten/a nella 
nostra provincia. ai (>25 i-a 
duti partigiani reggiaui. alle 
alt re famiglie decimate come 
(liiella dei Cervi, alle tneria 
glie d'oro della Resisten/a 
reggianu... ma in particolare 
vogliamo dedicare ((iiesta se
rata a una figura s imbolo e 
perno di (piesta nostra sto 
riii, a Genovella Cervi. la ma 
dre dei sette fratelli » 

Poi il regista Gianni Pucci
ni: <( ... Devo solo rammaricai 
mi di avere fatto un film che 
per la censura italiana e i-«. 
si condannabile, tanto sgnide-
vole da meritare quel veto 
Un film che indipendentemei. 
te dalla sua riuscita, l raga/ 
zi sotto i 14 anni in partico
lare dovrebbero es.sere por
tal i con i pullinan a vedere. 
per il MIO conteimto. [)er la 
storia che racconta. i valot: 
fonnativi che esprime e intii 
ca, impegno di conquista di 
liberta e progresso. . ». 

E' quasi mezzanotte quan
do lii proiezione termina. Ma 
la serata con tutti i suoi con 
tenuti e valori di vera e pi > 
pria manifestazione unit aria 
antifascista, non celebrazione 
o commemorazione di un'epo-
ca da conservare sotto la cam 
pana di un museo, continua 
sulla piazza davanti al teatro 
Fino it notte tarda gruppi cii 
persone discutono. commen 
tano la storia di leri e quel 
la di oggi, la vicenda che ini 
/ lata oltre venti anni fa. im 
pegna nei suoi modi e nei 
suoi contenuti e obbiettivi 
]iure diversi. giovani e an/.ia 
ni. nella vita, nella bvittaglia 
di ogni g i o m o 

Lina Anghel 

Mai cosi gradita 
un'efiigie di re 

MONACO DI BAVIERA — Ouetta ragazia si tla preparando alia 
saraband* degli ultimi giorni di carnevale. Scgvendo una moda atiai 
in uto, si fa dipinger* sui corpe un'immagin*. quella del re bava-
rese Ludorico I I . Si prrrede che i suoi amici gradiranno non poco 
leffigie del monarca ottocentesco quando rerra esibita nel cor io 
di seratc damanti (Teefcto ANSA i 
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