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Si e aperta a Palermo la grande mostra antologica di Renato Guttuso 

L'impegno socialista 
in un popolo di figure 

Renato Guttuso: « Crocifissione i , 1941 

Renato Guttuso: c Pittore di carretti >, 1966 

Perche un volto di fanciullo 
guarda dai manifesti 
che annunciano l'esposizione 
L'approdo culturale della 
« Crocifissione » del 1941 
II passaggio pittorico 
dal mito solare mediterraneo 
alia presa di posizione 
combattente - L'importanza 
decisiva del periodo cubista 

Dal nostra inviato 
PALERMO, 13 

Dai manifesti affissi a serie 
di tre e di cinque sui muri 
di Palermo ad annunciare la 
mostra di Renato Guttuso che 
si e aperta oggi a Palazzo 
dei Normanni (alia cerimonia 
inaugurate erano presenti tra 
gli altri i compagni Giorgio 
Napolitano ed Emanuele Ma-
caluso della direzione del PCI, 
Amerigo Terenzi, Antonello 
Trombadori, Pompeo Colaian-
ni e il regista Francesco Rosi) 
un fanciullo guarda la stra-
da, ci guarda, con un mi-
sterioso sguardo sul volto 
senza lineamenti — sara la 
vita a modellarli umanamen-
te. Nella sera che inghiot-
te Villa Palagonia, sicuro co
me se avesse vinto, 11 fanciul
lo sta arrampicato sui mostri 
barocchi urlanti che sgranano 
orride bocche di pietra come 
le figure umane nelle croci-
fissloni dell'inglese Francis 
Bacon. Ha lo stesso sguardo 
awenturoso e interrogante, 
che quasi sempre oggi non ve-
diamo e non comprendiamo, 
del figli, dei giovani che van-
no per le strade del mondo e 
occupano i monumenti di un 
altro mondo e di un'altra cul-
tura che, forse furono umani 
un tempo ma oggi, certo, so-
no disumani. Questo dolce fan
ciullo, awenturoso e generoso. 
e una delle figure di cul e 
popolato il ciclo autobiografi-
co, iniziato nel '66, dove la 
SIcilla e « rivisitata » da Gut
tuso, con molto amore ma an-
ehe con molta drammaticita. 

C'e, nella mostra, un percor-
so pittorico che consente di 
vedere, anno per anno, prima 
l'awentura del ragazzo sicilia-
no e pol quella dell'uomo. 
Quadro dopo quadro, e con 
quelle a scorciatoie » umane e 
cultural! che sono sempre i 
moment! formalistl e contenu-
tisti di Guttuso, questo per-
corso cronologico consente dl 
vedere come e quanto la pit-
tura abbia accettato la pro-
Tocazione della vita oppure, 

quando essa abbia fatto espe-
rienza del deserto e del vuoto 
umano, come e quanto sia sta
tu capace di rispondere con 
Pimmaginazione della vita e 
con un senso umano che 6 
sempre ricco e concreto ma 
anche cosl innamorato della 
liberta e della costruzione da 
raggiungere la situazione di-
sarmata del fanciullo sui mo
stri di Villa Palagonia. 

Nella dimensione della Si-
cilia; in quella dell'Europa; 
in quella ancora del socialismo 
che c'e e del socialismo che 
vorremmo che fosse. Quest! 
colori della vita che Guttuso, 
in quaranta anni di pittura, 
ha dato ad un popolo di figu
re sono visti ma anche im-
maginati: la prova sta nel 
fatlo pittorico che questi colo
ri trovano spesso U massimo 
splendore di timbri nelle si-
tuazioni di massacro e dl 
vuoto. 

Direi, anzi, che In piii di 
un quadro, dietro la folia che 
si pigia, c'e un vuoto pauroso: 
allora e il pittore. quasi in so-
litudine, che nutre con un co
lore assai energico di idee e 
di sentimenti, un popolo di fi
gure. Insomma, e questa una 
mostra che va vista anche « a 
foresta », come una costruzio
ne tante volte iniziata, tante 
volte distrutta e ripresa e rial-
zata in altro luogo umano e 
poetico. leri e oggi stanno in 
una stessa mano di pittore 
proprio come que] due dadi 
nella mano della figura — gia. 
angosciata ma incrollabile nel
la energia come lo e sempre 
in chi non ha altro —, dietro 
il cavallo, che e l'autoritratto 
nella o crocifissione » del 1941. 

Ecco io comincerei 11 per-
corso da qui, da questa gran
de pittura dell'Itaiia moderna 
e socialista, da questo inter-
vento, a quella data, che voi
le colpire e colpi con esattez-
za poetica, pigliandn un sog-
getto cosi comprensibile da es-
sere abitudinario e sacro ma 
anche, nellltalia di allora po-
polare. In una pagina del 
diario di Guttuso — ottobre 

I 1940 -— e scritto: «... II com-
mittente vuole una crocifis
sione da mettere in capo al 
letto. Come fara a tenere so-
spesa sui suoi sonni la scena 
di un supplizio? Questo e tem
po di guerre e di massacri: 
Abissinia, gas, forche, decapl-
tazioni; Spagna; altrove. Vo-
glio diplngere questo supplizio 
del Cristo come una scena di 
oggi. Non certo nel senso che 
Cristo muore ogni giorno sul-
la croce per i nostri pecca-
ti... ma come simbolo di tut-
ti coloro che subiscono oltrag-
gio, carcere, supplizio, per le 
loro idee... Le croci (le for
che) alzate dentro una stanza. 
I soldatl e i cani — le donne 
scarmigliate, discinte, pian-
genti — al lume di candela 
(la candela dl Guernica?) «... 

J.P. Sartre, a questa data 
aveva pensato al massacro In 
un interno: come tale fu di-
pinto da Max Beckmann. Bul
gakov, In a II maestro e Mar-
gherita », ha narrato una cro
cifissione « Circo e massacro, 
al sole con l'uragano che ar-
riva». E, naturalmente, 
« Guernica » al centro di tutto 
per Guttuso. 

Era un clima europeo dl 
supplizio e di massacro, 

Negli anni "30 sta un fanta-
stico cosmopittorico di quadri 
familiar! e quotidiani di auto-
ritratti dove il volto e esplo-
rato col desiderio di liberta e 
di awentura per il mondo 
quail soltanto pub avere un 
giovane dalla grande immagi-
nazione prigioniera. Intern! 
dopo intemi: i vecchl sono 
presi dal sonno; I giovani. 
ragazzi e ragazze. spiano la 
strada e la lontananza del 
mondo di la dalle persiane ab-
bassate. 

Pol, tutte queste figure di 
giovani e di vecchi, con tanti 
fanciulli spauriti, tutti questi 
quieti intern! mediterranei 
precipitano nello sconvolgen-
te esodo dalla Sicilia che e 
«Fuga dall'Etnan del 1939 e 
nella presa di coscienza com
battente che e nella « Fucila-
zione in campagna ». In que

sto colore della vita che come 
lava corre e in sasso di colo
re si rapprende e secca, la 
coscienza dell'Europa risulta 
una scoperta che tocca non 
soltanto l'arte d'Europa ma I 
fatti grandi e piccoli, fasci-
smo, le idee politiche rivolu-
zionarie dei comunisti. Tale 
coscienza segna anche il pas-
saggio pittorico dal mito sola-
re mediterraneo e dal lirismo 
siciliano alia realta della lot-
ta, del sangue, del massacro, 
dell'esodo, della presa di po
sizione combattente. 

10 credo che sia stato declsi-
vo, per il realismo socialista 
di Guttuso, e per tutto un cor-
so proletario e internazionali-
sta della pittura italiana, il 
fatto che l'immaginazione pit-
torica arrivasse a liberarsi 
dawero, in un mondo cosi 
ostile all'uomo e alia poesia, 
proprio e soltanto nella tessi
tura unitaria di autobiografia 
e di storia. E fu cosl che 
l'immagine della Sicilia medi-
terranea e contadina pote 
prendere le figure pittoriche 
di una immagine del mondo, 
del Sud del mondo, come 
grembo di tutte le speranze 
proletarie e intellettuali. Og
gi, ad esempio, tutto 11 periodo 
del cubismo proletario di Gut
tuso, da a il merlo » a «tron-
chi e scuren, dagli azolfata-
ri » a! « contadini », e alle tan
te variazioni sulla nOccupa-
zione delle terre incolte in 
Sicilia», si rivede come 11 
momento pittorico piii autenti-
camente sociale e socialista 
di Guttuso cul il cubismo, a 
nostro awiso, da I mezzi pit-
torici piii efficaci. 

11 senso costruttivo dato da 
queste forme e da questo 
a formalismo» e un vertice 
poetico per Guttuso e per tut-
ta la pittura italiana: la Si
cilia, qui, appare un luogo de-
cisivo della nostra storia, una 
officina della vita e delle for
me della pittura. Se esalto 
questo periodo cubista di Gut
tuso. non e soltanto per con-
trapporlo a quella grande 

composizione in cui egli « rivl-
sitb » la Sicilia contadina con 
le idee della lotta di classe: 
il Garibaldi che torna con I 
compagni alia «Battaglia di 
Ponte Ammiraglio» (1952); 
ma perche questo periodo cu
bista, dopo il cubismo «ne
gro » di Picasso e il momento 
della cultura artistica europea 
piii vicino all'Africa, al sud, 
al mondo povero fatto dallo 
imperialismo. E' II momento 
pittorico che ha una sua « bar-
barie» salvatrice. E' il mo
mento di quella radicale de-
molizione del mondo delle for
me che consentira a Guttuso 
di costruire diversamente. E ' 
la mia una sottolineatura ten-
denziosa. 

Un'altra potrebbe esserae 
fatta sul carattere «tedesco» 
(tra Durer e Cranach) che 
viene a sostenere, nelle pit-
ture degli ultimi anni, la gran
de energia di Guttuso, ad 
esempio, nel recentissimo ri-
tratto « Lo scrittore Goffredo 
Parlse visita a Pechino la fab-
brica dei libretti rossi». In 
un polittico, pure recentissi
mo ma qui non esposto, che 
e titolato « Le visile », Guttu
so ha immaginato, in un gioco 
di iuterni la giovinezza in for
ma di bellissima adolescente, 
Picasso, Diirer e Marlen 
Dietrich, e infine, a bloccare 
la costruzione, Mao e 
Lin Piao. E ' un quadro dipin-
to come un murale; un qua
dro, forse, che potrebbe ave
re dipinto un giovane, oggi. 
che recuperasse la gioia del
la pittura dopo una necessa-
ria nausea. Eppure, di la dal
le stanze di queste visite c'e 
di nuovo una luce desiderata 
di mondo lontano, forse un po' 
serale, un po' tedesca antica. 
Certo e quasi tutto ancora da 
fare: cosl come era per il 
fanciullo awenturoso sul mo
stri di Villa Palagonia. E ' one-
sta, e utile, e anche sublime 
la pittura quando accetta di 
ridarsi forma sulla vita che 
si forma. 

Dario Micacchi 

Gli incontri 

del pittore 

con gli operai 

palermitani 
PALERMO, 13. 

Operai e student! avevano 
festeggiato a lungo, ierl a 
Palermo, Renato Guttuso nel 
corso di due calorosi e stl-
molantl incontri avvenuti 
l'tino all'lntcrno dell'Aerosl-
cula (uno del stabilimenti 
metalmcccanici piu Impor
tant! della cltta) e l'altro 
nella sezione comunista del 
cantiere navale. A questo 
seenndo Incontro hanno par-
tecipato anche il compagno 
Emanuele Macaluso, lo scrit
tore Leonardo Sciascia e il 
poeta Ignazio Buttitta. 

Partlcolare rilievo politico 
ba assunto l'incontro con le 
maestranze dell'Aerosicula: 
si e trattato dl una vera e 
propria assemblea, promossa 
dal comitato unitarlo di fab-
brica. A nome del comitato 
l'operaio Romancini ba sot-
tolineato che questa era la 
prima volta che un artista 
cntrava nello stabillmento. 
« Per noi e un momento mol
to importante perche signi-
flca rompere con I canonl 
tradizlonall che hanno sem
pre tagliato fuorl le masse 
lavoratrici della cultura», 
ha dctto Romancini. 

Commosso, Guttuso ha re-
plicato ribadendo l'impegno 
di mettere sempre il suo Ia-
voro al servizlo del Iavora-
tori. Ricordando i'intreccio 
vivo della propria forma-
zione di pittore con l'lngres-
so nella milizia rivoluzlona-
ria. Guttuso ha Infatti ag-
giunto: « Del resto vengo da 
una famiglia dl lavoratorl, 
e ho trascorso la mia giovi
nezza qui a due pass! da Pa
lermo. a Bagheria, tra la po-
vera gente, tra i hraccianti, 
tra uomini tagliatl fuori dal
la clvilta. Esscre qui tra vol 
rorrisponde ad una preclsa 
scelta: sono un comunista, 
metto al servizlo dell'arte 
quel che ml avete fatto ca-
pire. Insomma sono forte 
della vostra forza ». 

II confronto tra Guttuso e 
gli operai dell'Aerosicula si 
e pol fatto diretto. incalzan-
te. Ad un operaio che gli 
chiedeva perche avesse ac
cettato la Regionecome sede 
della mostra apertasi oggi. 
Guttuso ha risposto (e sulla 
questione ha avuto modo di 
torna re piu tardl durante In 
Incontro con i cantieristl e 
gli student!), chr 1'iniziativa 
non era del gnvernn ma del 
parlamento siriliann. « u n 
orrani<mo di cui fa parte il 
mlo partito. un istitntn di 
demorrazia connnistato dal
le lotte pnpolari che rap-
presenta qnesta Sicilia di 
cui ho sempre cercato di 
Interpretare I dramml. le 
lotte e le speranze». 

La Gran Bretagna esce dal mito mentre 
termina il secolare «isolamento » 

la nuova poverta 
def hgWIterr a 

Due milioni di senza letto e abitanti di tuguri, olfre due milioni di bambini al pure 
livedo di sopravvivenza mentre il 5 per cento dei «r icchi» possiede il 96 per 
cento di lutfa la proprieta privata • Le gravi comeguenze, in tutti i settori, della 
politica del governo conservatore - Aumenta il costo della vita mentre si accelera 
il processo di europeizzazione • Gli scioperi hanno raggiunto un livedo che non si 
registrava piu dal '26-'29 - L'esempio del ponte di Londra venduto ad un calitorniano 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, febbraio 

La nebbia si dirada sulle 
isole britanniche. Non e che 
le condizioni meteorologiche 
siano mutate negli ultimi due 
anni. Ma da quando le pre-
visioni del tempo vengono an
nunciate in centigradi oltre 
che in fahrenheit, la pressio-
ne sembra essere in aumento 
sul versante sociale. Domani 
la nuova moneta decimale sot-
tolineera con una svalutazio-
ne nascosta I'aspra ventata di 
realismo che gia soffia sulla 
economia. Fra non molto il 
sistema metrico cancellera. le 
miglia accorciando le distan-
ze sul terreno di un costume 
fin qui rimasto eccezionale. 

Dopo essere stata anche 
troppo a lungo diversa, 1'In-
ghilterra sta diventando sem
pre piu « uguale»: i prezzi 
salgono, la disoccupazione va 
allargandosi, le lotte si mol-
tiplicano. Vistosamente per 
certi aspetti. e nei mille mo
di impercettibili della vicen-
da quotidiana, la vita cambia 
in questo paese: c'e meno si-
curezza, i servizi funzionano 
peggio. intolleranza e violen-
za escono fuori del manto del
la imperturbabilita nazionale. 
L'isolamento (che da un be] 
pezzo ha cessato di essere 
« splendido») giunge al ter-
mine. 

Quelle che cadono sono so-
prattutto le sapienti cortine 
fumogene che fino a ieri in-
doravano una c tradizione > 
alimentata prima dal vigore 
della sterlina imperiale. con-
fermata poi dal disimpegno 
coloniale quasi senza scosse. 
infine sorretta dalla capacita 
(apparentemente illimitata) 
del sistema di autoriformarsi 
per conservare gli equilibri 
di fondo. Quella inglese era 
una esperienza storicamente 
irripetibile. Tuttavia una at-
mosfera liberale e socialdemo-
cratica poteva ancora darle le 
sembianze di un modello. La 
brusca schiarita contempora-
nea spazza via molte ambi-
guita. II barometro indica un 
clima meno ovattato e tran-
quillo. 

Affitti 
proibitivi 

II disagio lo si awerte su-
bito: in casa e al supermer-
cato. Secondo i dati ufficiali 
i] costo della vita e aumenta-
to dell'8% nel 1970 e cosa ac-
cadra quest'anno e al di la 
deirimmagtnazione. I bigliet-
ti sui trasporti urbani sono 
praticamente raddoppiati. Lo 
ultimo rincaro deH'elettricita 
e del 14%. gas 10°S>. tasse co-
munali 27%. Con la scusa del 
€ D Day ». francobolli e tele-
fonate. in alcuni casi. scatta-
no del 40 50%. Gli affitti sono 
proibitivi. Anche gli alloggi co-
munali sono saliti. Cami e 
salumi. frutta e verdura. og-
getti domestici e abbigliamen-
to si sono messi al trotto. 

Uno scellino a destra e un al
tro a sinistra, le cifre si ar-
rotondano ogni volta piu in 
alto. Ed e solo l'inizio. Se 1'In-
ghilterra vuole dawero en-
trare nel MEC, la caduta del
le preferenze tariffarie e la 
riduzione delle sovvenzioni al-
l'agricoltura nazionale porte-
ranno ad un'altra stretta. 

Frattanto la paga media ha 
il poco invidiabile primato di 
essere fra le piu basse d'Eu
ropa. II divario con le neces-
sita vitali viene compensato 
dagli straordinari. Cosi il mi
to della < settimana corta > e 
volato dalla finestra mentre 
da cinque anni la porta e crol-
lata addosso al « pieno impie-
go >. I disoccupati sono sette-
centomila e probabilmente ar-
riveranno ad un milione en-
tro quest'anno. L'economia ri-
stagna. Si fa tanto chiasso 
sull'c inflazione >: ma all'attua-
le tentativo di blocco sul sa-
lario non corrisponde alcun 
controllo dei prezzi. 

II volume e l'intensita degli 
scioperi non hanno preceden-
ti nell'ultimo quarantennio: 
bisogna risalire al 1926-29 per 
superare il totale di undid 
milioni di giornate registra-
to I'anno scorso. La Ford e 
bloccata da due settimane. I 
postelegrafonici sono in lotta 
da piu di un mese. Non era 
mai accaduto prima. Da quan
do i corrieri di Sua Maesta 
Britannica avevano preso a ge
sture il servizio, nel 1660, il 
flusso della corrispondenza 
non si era mai interrotto. Un 
postino ha una paga base di 
25 mila lire alia settimana. 
Era inevitabile che una volta 
o l'altra si lasciasse scivola-
re di mano la lettera e con 
essa la Ieggendaria p'untuali-
ta inglese. Un altro tabu e ca-
duto. 

La triade lavoro-casa-salute 
ha perso l'aureola e il piedi-
stallo. Lo c Stato Assistenzia-
le > aveva perduto la sua uni
versality sotto i laburisti. Coi 
conservatori rischia di crolla-
re. II governo nega da un la-
to i finanziamenti al servizio 
medico nazionale. Dall'altro 
apre la via alia medicina pri
vata. Ritoma la divisione: 
trattamento di prima e di se-
conda classe. Le ricette una 
volta erano < gratis * (tutti i 
contribuenti pagano comun-
que una quota assicurativa 
piuttosto elevata). I laburisti 
imposero tre anni fa un di-
ritto fisso supplementare. E 
ora i conservatori lo raddop-
piano. I meno abbienti conti-
nueranno a venire aiutati. Ma 
per la prima volta saranno uf-
ficialmente classificati come 
« bisognosi >. 

La ridistribuzione del red-
dito. per via fiscale. e rima-
sta nell'empireo delle mistifi-
cazioni. L'1% dei < ricchi > de-
tiene 1'81% del capitale azio-
nario e il 5% possiede il 96% 
di tutta la proprieta privata. 
Ed ecco che. accanto all'ere-
dita di quella vecchia. si sta 
scoprendo il terribile signifi-
cato della «nuova poverta ». 
T senza tetto e gli abitanti 

OGGI Prefettizia 
NON C'E* da sorpren-

dersi, naturalmente, 
se la nostra attenzione e 
principalmente rivolta ai 
grandi problemi e ai fatti 
generali, la cm attrazione 
e il cui interesse sono so-
verchianti: e qui le lotte 
dei comunisti, per ardue 
e perstno sfortunate che 
siano, trovano nelle loro 
stesse dimensioni un com-
penso eke spesso ne ri~ 
paga la latica e il rischto. 
Ma vi siete mai chiesti 
come sia la vita dt nostri 
compagni non noti, i qua-
li ogni giomo debbono af-
frontare tn provincia, do
ve i fatti il piii delle vol
te restano senza ceo, la 
vtgilanzc ostile di autorita 
che ne frainlendono i pro
positi e ne soffocano le 
intziatwe? Ecco due epi-
sodi * provmciali », dei 
quah sono protagomsli 
due giunte di sinistra e 
due prefetti- quelle e 
questi ci pore che meri-
tmo d'essere citati all'or-
dine del giorno. 

• • * 
Cavriglia e un comunc 

della provincia di Arez-
zo, nel cut ambito e Ca-

stelnuoro dei Sabbioni, 
centro di minatori che 
hanno un posto glorioso 
nella storia dell'antifasci-
smo del prima e del se
condo dopoguerra. A Ca
vriglia i comunisti roc-
colgono il 70 per cento 
dei voti e vi opera, natu
ralmente, una giunta di 
sinistra. Gli abitanti del 
comune sono (questa ci-
fra e del '67) 6700 e re-
centemente quel const-
glio comunale ha stabilito 
di islituire una biblioteca 
pubbhea, creando, per 
conseguenza, un posto di 
bibholccario. Se di Ca
vriglia fosse smdaco Von. 
Mauro Ferri, nessuno 
avrebbe nsparmiato al 
paese una nuova Iratto-
ria, ma vt governano t co
munisti ed ecco che que
sti barbari, questi despoti, 
questi oppressors, voglio-
no mettere su una biblio
teca, pensano cioe di dif-
fondere la cultura, vale a 
dire dt offnre at concit-
tadmi il solo mezzo vera-
viente mcontrollabile per 
condurre in qualsiasi di
rezione le lotte ideah. 

Ma ecco che la Giunta 
provinciale amministrati-
va, presieduta dal prefet-

to di Arezzo, dotlor Sta-
nislao Pietrostefani, fer-
ma la deliberazione co
munale losservando* che 
« pur tenendo conto della 
istituzione della bibliote
ca comunale, non sembra, 
anche in rclazione al mi-
mero delle pcrsonc che 
usufmiranno di tale ser
vizio e delle abitudini in 
genere di quella popola-
zione che si renda neces-
saria la conseguente isti
tuzione di un posto a 
tempo picno di biblioteca-
rio ». Ora a parte la con-
siderazione che una bi
blioteca per un paese di 
7000 abitanti se vuole es
sere una cosa seria e non 
la biblioteca dell'on. Ca-
riglia, deve stare aperta 
tutto il giorno e awalersi 
delle cure di un titolare a 
tempo pieno, notate la 
levitd e il rispetlo di 
quell'accenno alle < abi
tudini in genere di quel
la popolazione ». fl prc-
fetto Pietrostefani sa che 
la popolazione di Cavri
glia e fatta tutta quanta 
dt lavoratori: minatori e 
pendolari. Che voglia 
avranno mai di leggere 
questi ignoranti? Essi so
no giii per il 70 per cento 

comunisti: il rischio e 
che quel 70 per cento co
munista resti e, leggendo 
c islruendosi, lo diventi 
anche il restante 30. Co
si, e meglio che le • abi
tudini in genere di quella 
popolazione » non corra-
no t( pericolo di mutare, 
supponendo che siano 
abitudini arretrate, da ca-

vernicoli- Ma i comuni
sti di Cavriglia troveran-
no il modo di gestire con-
venienteniente la loro bi
blioteca, ne siamo sicu-
ri: sara una biblioteca 
bellissima, perfettamente 
funzionante, e non dovra 
nulla al signor prefetto, 
al quale, se capiterh a 
Cavriglia, verrd offerto 

un volume cosi intitolato: 
* Come si rispetta le gen
te per bene ». 

* * • 

Orsogna, in provincia 
di Chicti, aveva avuto una 
amministrazione sociali
sta per Vultima volta nel 
1923, quando le squadre 
fasciste avevano finito per 
vincerne la resistenza. Ma 

nel 1969, dopo quaranta-
sei anni, una lista popo-
tare PCl-PSWP riconqui-
stava il comune e ricor-
rendo due mesi or sono 
il Natale, al balcone del 
Municipio veniva esposta 
una scritta augurale, come 
la potete vedere nella jo-
to che pubblichiamo. Cib 
che per ragioni tecniche 
non risulta dalla foto e 
che le lettere della scrit
ta e la stella brillavano in 
un alone rosso. 1 comuni
sti di Orsogna conoscono 
bene la liturgia: essi san-
no che il rosso e il colore 
delle feste religiose, dei 
paramenti sacerdolali nei 
giorni di esultanza, de
gli addobbi ecctesiastici, 
dei cardinali benedicenti: 
nulla e nessuno li avreb
be indotti a mancare di 
rispetto alle tradizioni e 
alia religione. 

Ma il prefetto di Chieti, 
deft. Ovidio Numerico, e 
un uomo dalle decisioni 
perentorie e fulminee. 
Cosi, in data 28 dicem-
bre, spedi questo tele-
gramma al sindaco di Or
sogna: « Risulta acccrtato 
che su codesta casa co
munale est stata messa, 
con pretesto auguri nata-
lizi, stella rossa stop pre-
gasi disporre per imme-
diata eliminazione onde 
evitare prowedimenti so-
stitutivi, Gradir6 assicu-

razione telegrafica entro 
trenta dicembre corrente. 
II prefetto Numerico >. 

Speriamo che abbiate 
gustato la delizia di quel 
« con pretesto auguri na-
talizi >. Viene il Natale 
ed esce una scritta che di
ce: « Buon Natale ». Co
me non vedere che si 
tratta di un pretesto? Ma 
c'e la stella. Si, c'e la 
stella, ed e la stella che 
gnido i Re Magi, i quali, 
come tutti sanno, erano 
per il dialogo con i comu
nisti. E' difficile farla al 
prefetto di Chieti, il quale 
si aspettava giustamentc 
che i comunisti di Orso
gna non approfittassero 
maliziosamente del Nata
le per rivolgere alia po
polazione gli auguri di 
buon Natale, ma si mo-
strassero preveggenti e 
installcssero il 25 dicem
bre una scritta azzurra 
augurante la bucna Pa-
squa, tanto la Pasqua 
prima o poi deve venire. 
Se poi avessero aggiunto 
al posto della stella, la 
colomba, il prefetto di 
Chieti avrebbe telegrafa-
to: « Invitovi fermamente 
cambiare volatile » e i co
munisti di Orsogna, sem
pre deferenti, lo avrebbe-
ro subito accontentato, fa-
cendo comparire un mer
lo. Cuntent, Numerico? 

F*rf*br»cci« 

dei tuguri sono un paio di 
milioni. Settecentomila lavo
ratori guadagnano meno di 
15 sterline alia settimana. Se
condo una statistica governa-
tiva del 1967, 2.160.000 bambi
ni (un settimo di tutta la po
polazione infantile) sono al 
puro livello di sopravvivenza. 

Nella loro furia contro il 
settore pubblico i conservato
ri stanno svendendo le case 
comunali. Obbligano poi le in-
dustrie nazionalizzate (ac-
ciaio, carbone. elettricita, fer-
rovie) a spogliarsi dei rami 
piu redditizi. Le tariffe posta-
li aumentano, i miglioramen-
ti salariali ai dipendenti ven
gono negati. ma il settore piu 
lucroso (la fornitura e manu-
tenzione delle apparecchiatu-
re radio-telefoniche) dovreb-
be andare ai privati. La piu 
grande compagnia di viaggi. 
Thomas Cook, era dello stato. 
I tories hanno «denazionaliz-
zato » anche quella. 

Tutto sta trovando il suo 
prezzo in Inghilterra. La va-
canza e finita. 

La caccia 
poliziesca 

Sul piano della ccivilta in
glese » quale miglior esempio 
poteva esserci se non la liber
ta d'accesso ai musei? Fra po
co si dovra pagare per entra-
re nelle gallerie. Nella sma-
nia di europeizzarsi, il gover
no ha preso subito i suggeri-
menti piu deteriori. L'arte per 
tutti e un altro < lusso > da 
tagliare. Anche la tolleranza, 
i diritti del cittadino. il ri
spetto per la vita privata mo-
strano segni di deterioramen-
to. Al rigurgito razzista e xe-
nofobo di Enoch Powell si ac-
compagna la caccia poliziesca 
al < capellone >. alio studente 
ribelle, all'operaio «mUi-
tante ». 

E che dire di quell'al tra fi
gura da letteratura edificante, 
il poliziotto disarmato e sor-
ridente? L'altro giorno una in-
chiesta televisiva ha scoperto 
i poteri illimitati dell'agente 
e 1 impotenza di fatto del cit
tadino davanti aU'autorita del
la € Iegge e ordine >. Per quan
to tempo la societa inglese 
ci e stata presentata come un 
paradigma di integrity o, nel 
gergo della sociologia, di a-
conflittualita? Ebbene, da due 
anni nell'Irlanda del nord c'e 
un esercito di occupazione, ci 
sono i carri armati e al c ter-
rorista > gli si spara addosso. 
Anche nella quieta e dolce In
ghilterra la legge anti-sciope-
ro, quella suH'immigrazione, 
e l'inquisizione nelle universi
ty hanno individuato il cne-
mico>. H conflitto e aperto. 
Non a caso la stessa impar-
zialita di cui la BBC era un 
tempo orgogliosa ne viene a 
soffrire. A Belfast muore un 
soldato e 1'annuncio alia ra
dio e ossessionante, catastro-
fico. H giorno dopo una bam-
bina di sei anni rimane stri-
tolata dai cingoli dell'autoblin-
da e la notizia viene data di 
sfuggita fra le pieghe del bol-
Iettino. 

Uno dopo Taltro i van parti-
col a ri completano il quadro: 
i margini si sono ristretti e 
gli abbellimenti di un tempo 
hanno perduto il colore. 

<I1 ponte di Londra cade 
giu, cade giu >. dice una nota 
filastrocca da bambini. H Ta-
migi non l'ha inghiottito. E' 
stato invece sostituito da una 
piu funzionale struttura in 
pre-compresso. Le vecchie pie-
tre le hanno vendute per qua
si due miliardi di lire ad un 
magnate della California. Non 
e solo un simbolo dal mo
mento che oltre U 20% della 
industria inglese (e in certi 
settori tecnologici avanza-
ti molto di piu) e in mano 
americana. Si potrebbe quasi 
dire che il primo ministro 
Heath abbia cercato di rifar-
si col fallimento della Rolls 
Royce. Dopo il rifiuto di ri-
conoscere i debiti da parte 
di Londra, negli Usa si sta 
ora riflettendo sulla portata 
di un neologismo: t bidone 
all'inglese ». Anche la parola 
del < gentleman ». aU'estero, 
non ha piu il conto di una 
volta. In patria, la repressio-
ne contro il povero e la guer-
ra all'operaio costringe intan-

j to a mettere a rischio fl trs-
j guardo piu ambito del siste

ma « U social* *. 

Antonio Bronda 


