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// ciclo tu ha riproposto I'indomabile umanesimo 
rivoluzionario di un grande maestro del cinema 

grande scelta di Renoir 
Le opere del decennio 1930-'40 che influenzarono in senso antifascista i giovani - II periodo dei fronti 
popolari e il documentario girato per il PCF - La « Marsigliese » intonata dal pubblico alia Triennale 
di Milano durante la proiezione della « Grande illusione » - Contrapposizione di una classe che si 
decompone ai proletari dello «spettacolo della strada » - Una lezione di cinema oltre i quarant'anni 

II1° marzo convocate le quinte el ezioni generali dal '47 ad oggi 

300 milioni di indiani 
si preparano a votare 

Le operazioni elettorali dureranno alcuni giorni — Indira Gandhi conta sulla conferma del primo 
tentativo di svolta a sinistra — L'obiettivo & di conquistare 40 seggi in piu per una maggio-
ranza sicura — Eterogenea alleanza delle forze reazionarie nel «fronte unito » — II manifesto 

del « nuovo Congresso» parla di socialismo — L'occupazione delle terre e la repressione 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. febbraio. 

L'India e alia ricerca ch un 
suo nuovo equilibrio. I grandi 
problemi dello sviluppo econo-
mico e il cre.scente fermento 
sociale trovano un significati-
vo riflesso nell'incertezza die 
ha contrassegnato la vita poli-
tica del Paese in questi ulti-
mi due anni. I>a spaccatura 
del Partito del Congresso. nel-
l'estate del '69. fu il smtomo 
di una cnsi profonda. La sue 
cessiva affermazione di Indira 
Gandhi e stata a sua volta la 
conferma di un movimento 
inevitabile verso le attese di 
riscattn e di giustizia in un 
subcontmente di 550 milioni di 
abitanti il cui reddito med.o 
pro capita si aggira tuttora 
sulle -15 mila lire all'anno. So 
lo su questo terreno puo even 
tualm?nte radcvirsi la r stab: 
lita » che I'attuale govern» 
chiede ad un clettorato di 300 
milioni convrc.ito allc urne 
per il 1° di nmrzo. 

Le operaz:oni di voto si pro 
lungherarmo per van giorni e 
il nsultato finale verra annun-
ciato verso il 1011. Sono le 
quinte elez/oni generali dal 
1947 ad oggi. Gli antecelenti 
sono n.-.ti. Per 20 anni il par
tito del Maha'ma Gandhi e del 
Pandit Nehru aveva esoreita-
to un'egemon i indise:issa. Li 
quarts consu'tizoie d?!Ia 5e 
rie. nel 1957. merino il mono 
polk) del potere di un o t o di-
ngente che. mterprete dell'm-
dipendenza nel nome dell"* um-
ta nazionale » e del « sociali
smo ». sembrava a\er s-narri-
to il senv» di direzine e si 
era autocondannato al declino 
col propno immobilism >. Duo 
anni dopo veni\a la frattura 
fra i setton conservatori ar-
rvceati atlorno al t smd.ici 
to » dei Nijalingappa. Desai e 
Kamaraj. e ti.i innii-a G.»n I'M 
intenz;onala a sc;iote.-e il g.o 
go d^'le con-aietud-.ni e a o n 
qisi . i rs ' uni Mia a.itor>on.a. 
!«o scontro fra il « veechio » e 
il i n.i y\.» » . o lg V T > » b i- a g 
gravalo fiw a fa.-sj irr;me 
d.abile. 

Nel frattemp.) an.lava <vn?r 
gend i un.iltern.it va nella m: 
§ura m cat il Prim.) Ministro 
— con la naz:on.«liz/.izione d:\-
le banche. col r.lanc.o del 
« non alhneamento ». c.»l nfiu-
fe Ai tentative dj ricatto im

perial ista e col raffonsamen-
to dell'amicizia sovietica — 
scopriva la forza della sua po-
polanta personale presso I'opi-
nione pubblica contro il vin-
colo corporativo e la pressio-
ne degli interessi settoriali 
rappresentati dai « notabili » 
del suo partito. Per diciotto 
mesi Indira Gandhi ha condot-
to un'abile guerra di posizio-
ne coi suoi avversari spingen-
dol| sempre piu a destra. Con 
228 seggi sui 523 della Lofc 
Sabha (Camera Bassa). il go-
verno ha trovato di volta in 
volta un appoggio condiziona-
to nei voti del Partito Comu-
nista d'India. del Partito Mar-
xista. dei Socialisti Praja e 
della Federazione Progressi-
sla Dravidica. D.MK. dello sta-
to Tamil Nadu (ex Madras). 
II veechio Congresso al quale 
erano r:m.isti 65 seggi. si e m 
testardito in una sterile cam-
pagna anti Ganrllu ma. sen>ta 
un programma e animato solo 
rialla dermg.>gia pn'i sfrenata. 
ha fimto c.»l perdere la sua 
credibihia. 

II manifesto 
elettorale 

Airim/io di settemhre il go-
vemo proced?va alia abolizio-
ne dei * su->>idi pnvali » di 3 
m lioni di sterline all'anno 
che \eni\ano ancora assegna-
ti a 2J8 pnncipi c.xne c>.n,ien-
s*i (pittuito s-">tto il dom nio in-
glese) p.̂ r la cessione dei lo 
ro dxttti ered'tan ne: vari 
stati al momenta d^H'Indipon 
donza. I*a proposta di legge 
(che imp'icava l'emendamen 
to della Co-.tituz;one) nchiede 
va la magg:oran7a quahficata 
dei due teiv.i: passava alia 
Lot Sabha, ma veniva boccia-
ta pĉ r un voto alia liajna 
Sabha (Camera Alta). II pre 
s di*nte (J.ri introlucvva alio 
ra un decrrto che. usando Tart. 
T66 della Costituzione. ritirava 
il * r.c nnscmento » agii esp> 
ni»n:i di s^ngue reale II 15 
d eembre scorso l'Alta Cone 
d:chiarava incostituz.onile il 
p ow-vedimonto II 27 d.c?mbro 
Ind'ra (i.in.lin diiedeva a Gi 
ri lo scioglimento delle Came-
re e la CiMivocazione di nuo-
vc elezioni. 

II mo:ln in cui 6 sLita fatta 
precipitare la cnsi e la scel

ta dei tempi riveiano una gran

de abilita tattica. L'obbietti-
ov, per il « nuovo » Congres
so. e la conquista di altn 40 
seggi: una maggioranza sicu
ra die deve passare attraver-
so la sconfitta delle forze rea
zionarie coalizzate attorno al 
€ sindacato > ma che dovra so-
prattutto significare una piu 
chiara conferma del primo 
tentativo di «svoita a sini
stra ». II « veechio > Congres
so. dal canto suo. ha formato 
un « Fronte Unito » col Parti
to Swatantra (portavoce del 
grande capitale indiano e ser
vile strumento dell'influenza 
americana). con lo J ana 
Sangh (la corrente nazionah-
sta-religiosa pio esasperata del 
fanatismo indu) e coi social-
democratici Samuukta (che 
mescolano l'opportunismo ideo 
logico all'appartenenza di fat-
to al c partito americano » in 
India). E" un'alleanza etero
genea. instabile. carattenz/a-
ta da un denominatore reazM> 
nario comune. I suoi unici 
punti di forza — tooncam?n-
te — risiedono nel chentelismo 
regionale. II « sindacato » d-ce 
di poter contare sull'mfluenza 
di Desai nello stato di Guj.i 
rat. di Nijalingappa a Bihar 
e Mysore, di Kamarai nel Ta
mil Nadu. 

II sovrapporsi delle questio-
ni locali. nei 17 stati mdrani. 
all'appe'lo nazx>nale per il rin 
novamento. costituisce l'inco 
gnita di Indira. Ma il 24 gen 
naio scorso le elez-oni sup,i;e-
tive nell'Uttar Pradesh le han-
no dato una clamorosa \itto-
na nella sua reg.one natale: 
•1 54rr e andato al candidato 
del « numo » Congresso. men-
tre il c Fronte Unito» (che 
deteneva il govemo locale) 
ha a\uto appena il 27'r. Î o 
stato piu p.»po!os->. Uttar Pra-
desli. c un puntochiave nella 
geografia elettirale indiana: 
ha 70 milioni di abitanti ed 
elegge 85 deputati alia Came
ra Bassa nazionale. Ne'le re 
g.onah del '69 il Partito d^l 
Congresso. al'ora unito. a\e-
va ottenuto il 2Hri doi voti. 
Ora la sigiora Gandhi, da so
la. ha quvsi rad.ioppiato la 
percentuale. Î e previsioni so
no quindi favorevoli par il 1° 
di marzo. 

II Manifesto Elettorale del 
f nuovo » Congresso (che con
ta sui patti locali o i sociali
sti Praja a Mysore. Bihar. 
Orissa) parla di c socialismo >, 

« pianificazione ». * limite del
la propneta urbana ». « lotta 
contro la disoccupazione > e 
promette la creazione di mez
zo milione di nuovi posti di ia-
voro nelle campagne. Quanto 
alia riforma agraria. la stes-
sa Indira — in una cerimo-
nia per il 23° dell'Indipenden-
za — aveva detto: « Certa gen-
te nossiede troppa terra men-
tre altri non ne hanno affatto. 
Questo stato di cose non puo 
in alcun modo andare sotto il 
nome di giustizia ». 

La legge 
sui latifondo 
La legge sui latifondo esiste 

da oltre dieci anni ma quasi 
tutti g!i stiti ne hanno ritar-
dato l'applicazione e dal 19S0 
in poi e stata distnbuita solo 
la meta del milione di ettari 
considerato «eccedente >. I 
contadini c senza terra » sono 
ancor oggi piu di 30 milioni. 
Fra tutti. questo c il prob!e-
ma piu impellente in un paese 
la cm pop.ilazione. al 90'r. di-
pende dalla campagna. L'anno 
scorso si c accelerata la spin-
ta verso l'occupazione delle 
terre. Ma Testate del 70 ha 
visto anche una repressione 
su larga scala. non solo de: 
«Naxaliti > nel Rengala Oc 
cidenta!e. nel Punjab, a Oris
sa e ad Andhra Pradesh, mi 
del movimento di redistnbu 
zione della propneta agnco 
la organizzato in varie regio-
ni dai partiti di sinistra. Nel-
l'agosto venivano arrestate piu 
di 20 mila persone: fra gli al
tri il segretano del PCI. Bu 
pesh Gupta, durante l'occupa
zione di terre di propneta del 
monop.-)lio Birla a Madhya 
Pradesh, e il presidente del 
PCI. S.A. Dange. a Lucknow. 

L'India non puo aspettare. 
i margini di tempo si fan-
no drammaticamente ristretti 
quando — come d;cono le sta-
tistiche — 200 milioni di per-
sone ogni sera cercano un dif
ficile sonno fra i morsi della 
fame. E questo e un fatto 
c.ncreto su! quale va commi-
surata la volonta di rinasci-
ta in ocrasione ddl'appunta-
mento elettorale del mese 
prossimo. 

. Antonio Brondi 

«higemiamente, laboriosa-
mente mi sforzavo d'imitare 
i miei maestri amencani. Non 
avevo capito che un francese 
che viveva in Francia, beve-
va vin rosso e mangiava for-
maggin di Brie nel griginre 
dei panorami parigini, pote 
va creare opere di qualita so
lo rifacendosi alle tradizioni 
della gente che aveva vissuto 
come lui». • 

Cost Jean Renoir, al culmi-
ne della propria arte, ricorda-
va le ineertezze e gli e-rrori 
iniziali della fine degli anni 
venti. Eppure i maestri * ame
ncani » che aveva amato di 
piu erano Chaplin e Stroheim 
che, soacciato daH'America. 
egli avrebbe acc^lto da allie-
vo devoto, come attore nella 
Grande illusione. 

i Adesso comincio a capire 
come si deve lavorare» (e 
aveva gia fatto Toni, 11 delit-
to di Monsieur Lange, La 
grande illusione. L'angelo del 
male...). «So che sono fran
cese e che debbo lavorare in 
modo assolutamente naziona
le. So anche che. cost facen-
do, e solo cost, posso convin
ces il pubblico delle altre na-
zioni e compiere opera d'inter-
nazionalismo ». 

Quarant'anni di lavoro cine-
matografico. ma e stato il de
cennio dal '30 al '40 — e piu 
precisamente il quinquennio 
dal '34 (Toni) al '39 (La regie 
du jeu) — che ha consacrato 
il suo genio. E' il periodo stu-
pendo a! quale ha attinto la 
televisione italiana per il gran
de ciclo che sta per finire, 

Ebbene, e solo un caso che 
proprio in quegli anni del suo 
fulgore artistico il cineasta 
Renoir fosse particolarmente 
vicino al Partito comunista 
francese? E' solo un caso che 
egli risentisse in modo cosi 
altamente positivo il clima 
del Fronte popolare? E' solo 
tin caso che nel resto della 
sua lunga. straordinaria e, 
tutto sommato. non facile car-
riera. egli non abbia piu raffi-
gurato con tale naturalezza e 
poesia i gesti e 1'animo dei la-
voratori e il contrasto tra le 
classi sociali? 

No. non e un caso. natural-
mente. Lo e soltanto per la no
stra televisione e per tl suo in-
tervistatore ufficiale Gian Lui-
gi Rondi. che si e ben guar-
dato dal mettere nella luce do-
vuta questa realta solare. an
che se non ha potato impedi-
re che lo stesso veechio arti-
sta vi alludesse ogni tanto. con 
1'onesta che gli e propria e 
con la Iucidita della sua me
mo rta. 

Come quando, dopo II de-
litto di Monsieur Lange. che fu 
girato in cooperative (il grup-
po « Ottobre »). egli ha tesiual-
mente dichiarato ai telespet-
tatori: c Avevo sotto i miei 
occhi, a Parigi. lo spettacolo 
della strada, lo spettacolo di 
tutti i giorni, che e di una 
immensa ricchezza. Io ho im-
parato di piu osservando una 
donna che puliva il cortile, o 
delle lavandaie che lavavano 
la biancheria. 

Oppure. dopo La Marsiglie
se: c Intanto va detto che il 
film potc essere realizzato gra-
zie all'aiuto finanziario che ci 
offri una pubblica sottoscri-
zione, grazie all'aiuto finan
ziario di partiti politici e di 
sindacati di sinistra... Tutto 
sommato. si puo dire che La 
Marsigliese sia stato il risul-
tato di un impegno anti hitlc-
riano». (Purtroppo. come ha 
gia rilevato Tino Ranieri nella 
presentazione del ciclo. anco
ra una volta e mancato alia 
rassegna. e non poteva non 
mancare. il cortometraggio La 
vita e nostra che Renoir giro 
nel 1936 per la propaganda 
elettorale del partito comuni
sta. con la collaborazione. tra 
gli altri. di Jacques Becker e 
del fotografo Cartier-Bres-
son...). 

Negli anni trenta. mentre in 
Italia il cinema era fascista. 
1'autore della Grande illusio
ne divenne a sua volta un 
maestro per chi si accostava 
allora. g ovanilmente. a que-
.st'arte. Ma un maestro la cui 
opera era in larghis.v.ma misu-
ra ignorata. Gia passato il mo-
mento magico di Rene Clair 
(il cui film ..\ noi la liberla 
era uscito col titolo A me la 
liberta. ritenuto mono sower-
sivo). totalmente sconosciuto 
il geniale anarchico Jean Vigo 
(morto nel '34 a meno di tren-
t'anni). il cinema francese ci 
entusiasmava con Duvivier e. 
a un grado piu elevato. con 
CarnC 

II « realismo » di Renoir, in-
vece. filtrava malamente e de-
bolm?nte attraverso il poco 
riuscito Verso la vita e il cen-
suratissimo Angela del male. 
Che tuttavia. con la sua t sin-
fonia del treno». con i suoi 
ferrovieri. il suo macchinista 
e il suo fuochista, con il rac-
conto dal vivo che Luchino Vi-
sconti aveva recato da Pari
gi sui modo di lavorare del re-
gista, di cui era stato aaai-

Un'inquadratura del film « Une partie de campagne > del 1936 

stente (e si noti che tutti gli 
assistenti di Renoir avrebbe-
ro avuto un futuro), influenzo 
il gruppo — da Alicata a De 
Santis. da Puccini a Pietran-
geli — che da Zola avrebbe 
spostato l'accento sui nostro 
Verga. e con il film Ossessio-
ne avrebbe anticipato il neo-
nealismo del dopoguerra. 

Ricordiamo ancora la stori-
ca serata alia Triennale di Mi
lano. La guerra alia Francia 
era stata appena dichiarata 
(e lo stesso Renoir aveva ap
pena lasciato precipitosamen-
te Roma, dove stava girando 
una Tosca). quando, su ini-
ziativa di un altro gruppo di 
< guastatori >. apparve sullo 
schermo La grande illusione, 
che >alla Mostra di Venezia 
era stata accolta come un film 
€ bolscevico >. Ci fu una gran
de tensione silenziosa fino al 
momento in cui i prigionieri 
francesi, nel teatrino del cam-
po di concentramento. intona-
no la Marsigliese. A quel pun-
to il silenzio si rupoe. e non 
pochi tra il pubblico si alza-
rono in piedi, unendosi al coro. 

Ci son voluti trent'anni e piu 
perche i maggiori film di Re
noir fossero presentati final-
mente a centinaia di migliaia. 
forse a milioni di spettatori 
italiani. Tra questi film, al-
meno quattro erano completa-

mente inediti (e qui la televi
sione va elogiata per averne 
effettuato il doppiaggio. come 
gia in occasione dei prece-
denti cicli su Dreyer, Bresson 
e Welles). Uno. il piu grande 
di tutti. La regola del gioco. si 
poteva dire sostanzialmente 
inedito. almeno nella sua inte-
rezza. fino a pochi arnii fa an
che in Francia. 

E' il film che a Renoir e piu 
caro. andie perche e quello 
che la borghesia parigina ave
va respinto. nell'imminenza 
della guerra. con maggiore ot-
tusita e determinazione. La 
«prima visione > del '39 era 
stata un crollo, la platea del 
Colysee lo aveva ingiuriato e 
fischiato. la stampa naziona-
lista aveva additato il suo au-
tore al pubblico disprezzo (un 
po' come sarebbe accaduto in 
Italia, successo a parte, a La 
dolce vita di Fellini). Cosic-
che. partito Renoir per 1*AITK>-
rica. entrati in Francia i te-
deschi, il film rischio di an
dare perduto per sempre. 

La lezione di cinema che La 
regola del gioco impartisce. 
non soltanto non si e affievo-
lita con gli anni (mentre La 
dolce vita resiste assai meno 
al primo decennio trascorso), 
ma addirittura s'e rafforzata. 
quasi ingigantita a dispetto del 
piccolo schermo. II suo ritmo 

esaltante (che denuncia qual-
che effimero sintomo di allen-
tamento solo al termine della 
recita nel oastello. rialzando-
si pero prontamente nel gran 
finale), la spontaneita subli
me degli atteggiamenti e dei 
dialoghi. la conoscenza perfet-
ta sia del mondo dei signori 
sia di quello dei servitori. fan-
no di Renoir non il regista di 
uno spartito predisposto. ma 
il testimone, anzi il «moto-
re > di un movimento umano 
e sociale, di un libero mecca-
nismo di rara precisione. 

Come suo padre Auguste ri-
peteva con compiacimento la 
massima di Montesquieu L'uo-
mo 6 tin animate socievole (ne 
fa fede il figlio nella sua bio-
grafia del pittore). cosi Re
noir e quanto di piu lontano si 
possa immaginare dalla «in-
comunicabilita •*. Del resto An-
tonioni e stato, semmai, allie-
vo del fatalista Came, non del-
1'estroverso e altruista Renoir. 
I cui personaggi hanno una 
capacita di comunicazione. una 
socievolezza da uomini esem-
plari. Eppure non e'e un so
lo istante (alludiamo. e ov-
vio, a tutte le sue opere mi-
gliori) in cui egli dimentichi 
la loro origir.e di classe. An
zi la conosce e la circoscrive 
a meraviglia. Cosicche. men
tre ammiriamo l'eguale verita. 

la fedelta balzichiana con eui 
sono ntratti sia i suoi prole
tari sia i suoi borghesi. mai 
ci succede di confond?rli tra 
lorn. Perfino di fronte alh 
guerra. perfino di fronte a un 
sentimento di npulsa della 
guerra che accomuna france
si e tedesrhi, il nobile va a 
braccetto col nobile. e il pro-
letario col proletario. E' il 
classismo internazionalista del
la Grande illusione. 

Descrivendo. dunque, il mon
do com'e. diviso in classi. Re 
noir contribuisce col magico 
impulso dell'arte alia sua tra-
.sformazicne. In 7'oni non ci 
avvilisce il tragico destino del 
muratore italiano. bensi ci sti 
mold la genernsiti'i del suo 
cuore. Nel Delitto di Monsieur 
Lange. Jules Berry disegna un 
magnifico. affascinante ritrat-
to del padrone amiffone e ipo-
crita. prepotente e disonesto: 
ma chi lo sopprime e procla-
mato innocente. avendolo fat
to per una difesa di classe piii 
che legale. 

Cosi. nella illarsifllicse. il re 
e visto con la massima simpa-
tia, eppure non sorge neanche 
il sospetto che i rivoluzionari 
siano gente esaltata; anzi. non 
10 sono abbastanza. E nellVln-
gelo del male, quell'insondabi-
le sguardo. colmo di profon-
dissima umanita, che il fuo
chista Carette rivolge al suo 
compagno Gabin appena que
sti gli ha confessato di aver 
strangolato la donna che ama-
va. non coglie forse tutba 
l'estensione della fraternita 
che unisce chi lavora insieme? 

Piu tardi ,nel Renoir invec-
chiato forse piu dalle delusio-
ni che dall'eta. puo accadere 
die qualche c nemico » si af-
facci nell'interno dell'uomo. E* 
11 testamento del mostro, che 
ha una seconda parte (quella 
esplicativa), veramente mode-
sta. Ma l'unghiata del leone 
si avverte ancora. Tra il dot-
tor Cordelier die ricalca Je-
kyll, e monsieur Opale che e 
il nuo\ro mister Hyde, tra lo 
scienziato impettito e condizio-
nato e la sua bizzarra reincar-
nazione belluina. dii sceglie 
I'indomabile umanista. questo 
gran sacerdote della libera na-
tura? Chi sceglie. vogliamo di
re, artisticamente? Anche qui 
nessun dubbio e possibile. Tra 
il borghese e il mostro. Re
noir preferisce il mostro. 

Ugo Casiraghi 

0CGI La cravatta Pirelli 

UN LETTORE milanese, 
che ci domanda di 

non essere nominato (non 
lo avremmo fatto in ogni 
caso), ci manda riprodot-
ta in fotocopia nna cir-
colare della Pirelli invia-
ta dalla « D.R.PJ. Segre-
teria» (Comunicazione 
N°/4 del 211-1971) alle 
Direzioni delle Filiali. Si 
tratta di un documento 
cosi import ante, che non 
sopporta parole di presen
tazione. Cominciamo su-
bito, dunque, a riportar-
lo, e gitidicate voi, che 
troppo spesso rivolgete 
aspre critiche alia societa 
di quella Uicente lama di 
Solingen che e Ving. Lco-
poldo Pirelli, se i suoi di-
rigenti, con il loro capo 
alia testa, non abbiano di-
ritto al nostro rispetto, 
non fosse che per eerie 
opere a cui' si dedicano, 
appassionatnmente intesc 
al bene dei lavoratori. 

La circolare comincia 
con queste parole: « Mol-
ti clubs e societa hanno 
una cravatta che porta il 
marchio o un segno di-
stintivo: la cravatta vic-
ne venduta ai soci o re-
galata - agli amici come 
segno di simpatia per 
farli simbolicamentc par-
tecipi della " grande fa-
miglia " ». Qui il testo va 
a capo per fare nna pan-
sa, come succede nei re-
parti maternita delle cli-
niche dove all'ultimo gri-
do della pucrpcra succe
de prima del pario un 
attimo di attonito silen
zio, c poi lapidariamente 
dice: « E' stata ora rea-
1iz7ata una cravatta Pi
relli ». Ah, era tempo, 
lngcgnere, era tempo. 1 
suoi operat, quando im-
precano per le paghe, per 
le qualificazioni, per i rit-
mi, per Vappltcazione dei 
contralli, finiscono sem
pre con un lamento: 
« C/ic societa e mai que
sta che non ha neanche 
una sua cravatta? ». 

Adesso abbiamo final-
mente la cravatta Pirelli 
ed ecco come e fatta 

(sempre secondo la cir
colare di cui sopra): « II 
disegno, studiato in esclu-
siva per noi da Elisabetta 
Nava, rappresenta una li
bera interpretazione del
la P lunga: puo essere 
letto da chi ci conosce, 
ma non comporta una 
precisa qualificazione "Pi
relli " e consente quindi 
la massima liberta d'uso. 
Sono disponibili cinque 
assortimenti di colori: 
viola/verde; vcrde/rosso; 
bleu/bianco; bleu/azzur-
ro; ruggine/beige. Ogni 
cravatta e contenuta in 
una busta, che porta 
stampato in ncro il segno 
prafico. La cravatta e sta
ta realizzata da Florio, 
una delle migliori case 
italiane, molto nota an
che alPestero >. In queste 
righe e'e tutta la direzione 
Pirelli, col suo stermina-
to amore per la liberta: 
« libera » c infatti la • in
terpretazione della P lun
ga 9, e il disegno compor
ta « la massima liberta 
d'uso ». col che, molto op-
portunamente si intende 
dire che se uno fa tanto 
di entrare in possesso di 
una cravatta Pirelli, pud 
poi fame cid che vuolc-
Si apre per lui da quel 
momento un indimenti-
cabile periodo di liberta: 
vuole circondarsene i 
fianchi a mo" di cintura? 
Padronissimo. Preferisce 
usarla per legare tin pac-
co? Faccia pure. Gradi-
sec tcnersela nascotfa, gi
rando per la strada col 
misterioso sorriso di chi 
pensa: « Ma io a rasa ho 
una cravatta Pirelli »? 
Anche questo c pcrmesso. 
nello stesso modo che 
sempre mirando aWidcale 
della liberta e stato deci-
so di creare la cravatta 
in cinque assortimenti di 
colori, in modo che nts-
suno pos.ffl dire- • Lei vc-
de questa cravatta bleu/ 
bianco? Ah non me ne 
parli, io la volero rnqai-
nc/bcige Ma cosa vuole, 
non e'era...». Inceve e'e, 
ed i a questo pnnto che 
alia direzione della Pirel
li si e presentato un ter-

ribile problema: « Lc era-
vattc dove le mettiamo? 
In una custodia da violi-
no? ». Ma il dottor Du-
bini, che c un uomo ge
niale, ha avuto una idea 
sfolgorante: « Ogni cra
vatta sia contenuta in 
una busta ». c cosi si e 
deciso. Bisogna riconosce-
re che le pensano tutte. 

« Pensiamo — continua 
la circolare — che la cra
vatta realizzi una somma 
di qualita positive per un 
regalo: e in esclusiva e 
quindi puo venire solo 
dalla Pirelli e non e ac-
quistabile in un qualsiasi 
ncgozio; — ha un valore 
che non impegna chi re-
gala e neppure chi rice-
ve; — e un classico arti-
colo per uomo e non ri-
schia di creare doppioni; 
— c un tipico prodotto 
italiano: la seta e la mo-
da. Questa caratteristica 
assume owiamente mag
giore importan7a aU'cste-
ro; — ha una identifica-
zione Pirelli molto di-
screta: solo la scritta sui 
risvolto della busta c sul
la fascetta di carta, am-
beduc da gettarc; — si 
puo portarne in valigia 
senza ingombro». A'on 
e'e dubbio che tutte que
ste sono * qualita positi
ve », ma ce n'e una che 
ci pare particolarmente 
da sottolincarc: la discre-
zione della cravatta. a cui 
la circolare gift accenna-
va in principio quando 
spienava che in rirtii del-

, la libera interpretazione 
della P lunga il disegno 
* puo essere letto da chi 
ci conosce ma non com
porta una precisa qualifi
cazione Pirelli ». put ri-
pete Vavrertimcnfo qua
si con le stesse parole, il 
che dimostra come la di
rezione della grande so
cieta milanese si sia pre-
occupata che uno trovan-
dost con la cravatta Pi
relli per la strada o in 
tram o a una festa si sen-
ta apostrofarc: « Tel chi 
el Pirelli » c u e seguano 
disdiccvoli lazzi. Cosi, in-
vece, si rcsta tra iniziati. 
• Dica la verita: lei porta 

una cravatta Pirelli?». 
« Si, ma mi raccomando. 
11 nemico ci ascolta ». 

Ci avviamo alia fine. 
« Le cravatte, complete di 
busta, vcrranno addebita-
te al costo di L- 2200 cad. 
Le richieste dovranno 
pervenire alia Segreteria 
D.R.P.I. (signora Tremo-
lada, tel. 4211) specifi-
cando la quantita, l'assor-
timento verra dato secon
do le disponibilita. Per 
ragioni pratiche suggeria-
mo alle Direzioni di te-
nerc una scorta dalla qua
le attingerc secondo ne
cessity. Anche il nostro 
personale potra acquista-
re la cravatta al prezzo 
sopra indicato ». AToi sim-
patizziamo con la signora 
Tremolada, la quale avra 
il suo daffare a difendcr-
si non soltanto dalla pe-
tulanza dei richiedenti, 
ma anche dalle spirito-
snggini dei buontemponi 
che, com'e noto. sono nu-
merosissimi nelle Direzio
ni Pirelli: « Signora Tre
molada, avete anche dei 
fazzolctti? ». 

Ed ecco I'ultima avver-
tenza. che ci pare un ca-
polavoro di diplomazia 
conccntrazionistica. Scn-
titela: «Preghiamo di 
non regalarc la cravatta 
a persone Dunlop, perche 
ci riserviamo di offrixe 
loro la cravatta in occa
sione di futuri incontri >. 
A parte la considerazione 
che alia Pirelli le perso
ne non rcstano il signor 
Ma?ctti o il signor Gal-
buscra o il signor Picro-
ni, ma dir.entano « perso
ne Pirelli » o « persone 
Dunlop * o « persone Fi
restone » o « persone Mi-
cheltn », i7 che dice mol
to still'idea che ri hanno 
degli uomini, sappiate 
che la borsa che Ving. 
Pirelli porta con sc quan
do si ai'vin alia scalctta 
drll'acreo e piena di cra
vatte drstinnte alle « per
sone Dunlop ». JVoi lo ab
biamo sempre detto, voi 
lo ricordcrcte, che i gran-
di industrial! sono gente 
cstrcmamcntc scria. 

Forfcbracclo 
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