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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCD 
OMBRE DEL PASSATO 

«Caro Fortebracclo, tl 
lnvlo una ordinanza ernes-
sa da un pretore meridio-
nale riguardante la cost!-
tuzionalita dello statuto 
dei lavoratori Credo che ti 
potra essere utile per 11 
tuo lavoro Molte volte 
proprlo I provvedlmenti 
tecnici. che non vencono 
a conoscenza del grande 
pubblico, nascondono le 
" perle" piu belle Cala-
mandrel diceva che dletro 
le affermazlonl della no
stra Costituzione scorgeva 
le ombre dl Gramsci e dl 
Gobetti. Dietro le decisionl 
dl moltl magistrati si scor-
gono ben altre ombre del 
nostro passato: un passato 
in cui ci si serviva cini-
camente del diritto per 
servire 1 potenti. Solo che 
o?gi 11 diritto non e piu 
la grida spagnola. ma. co
me nel nostro caso, la Co
stituzione del 1948 Lettera 
firmata. Universita dl Ba-
rl. Bari». 

Caro XY, questa ordi
nanza, della quale mi man-
di il teslo, mi era gia sta-
ta segnalata dai compagni 
della Camera del Lavoro 
di Bari, che ne avevano 
riassunto Vultima parte Io 
non ne avevo parlato per-
ch& I'argomento mi era 
sembrato troppo coynples-
so, in rapporto al caratte-
re di queste mie note, e 
poi (soprattutlo) perchd la 
mia sprovvedutezza nelle 
materie giuridiche e abis-
sale, per non parlare del 
linguaggio degli avvocati 
e dei magistrati che mi ri-
sulta quasi sempre incom-
prensibile. Ma la tua os-
servazione secondo la qua
le «molte volte proprio i 
provvedimenti tecnici, che 
non vengono a conoscenza 
del grande pubblico, na
scondono le "perle" piit 
belle » mt ha colpito e mi 
ha indotto a domandarmi 
se non sia mio dovere dar 
conto ai lettori di un ca
so dal quale si vede come 
certi magistrati valutano i 
diritti dei lavoratori e ne 
giudicano Vescrcizio. 

Non per te, naturalmen-
te, ma per chi mi legge, di-
rb che I'ordinanza & del 
pretore di Trinitapoli 
(Foggia) e si riferisce a 
una vertenza delta quale 
figurano come protagonisti 
la Camera del Lavoro di 
Foggia, la Federbraccianii 
di Foggia e la Camera del 
Lavoro dl Trinitapoli, da 
una parte, e I'Azienda agri-
cola « De Martino Norante 
Luciano e Giulioi> dall'al-
tra parte. Per una vicen-
da che non starb a rias-
sumere i • lavoratori, at-
traverso le loro organizza-
zioni. ritenevano che da 

parte dell'azienda fosse 
stato leso il loro diritto di 
svolgere attivita sindaca-
le ncll'ambito dell'azienda 
stessa e quello di sciope-
rare. Le due parti si sono 
rivolte al pretore, e io non 
posso qui riportare per in-
tero la sua lunga ordinan
za e neppure riassumerla, 
yni limiterb a riferire che 
alia fine del suo pronun-
clamento il magistrato si 
pone una domanda: «E' 
esercitabile il diritto di 
sciopero? » e risponde te-
stualmente: « ...l'art. 40 del
la Costituzione sanclsce 
che "il diritto di sciopero 
si esercita nell'ambito del-
le leggi che lo regolano", 
cioe secondo le dlrettlve e 
le Indlcazionl, anche limi
tative. Imposte dalle leg
gi che sarebbero state ema
nate. Cid vuol significare 
che finche non vengano 
emanate tali leggl 11 dirit
to di sciopero non e eser
citabile. come non e pen-
sabile che possa avanzare 
11 treno. se manchlno le 
rotale dalle quail sla re-
golata la sua marcla. La 
locomotiva c'e, 6 pronta, 
e potente, ma non pu6 
avanzare ». 

Confesso che quando ho 
letto queste parole sono 
rimasto di stucco: io so
no come Renzo, quando 
ascoltava I'immortale Az-
zeccagarbugli: le parole 
degli uomini di legge ap-
pena haimo finito di stu-
pirmimi lasciano intonti-
to e confuso: che abbiano 
ragione loro? Cosl mi sono 
rivolto a un mio amico 
magistrato e adesso que
sta mia risposta al preto
re di Trinitapoli, lo dico 
subito, non k farina del 
mio sacco: essa riprende, 
pari pari, te osservazioni 
che mi sono appuntate II 
signor pretore di Trinita
poli ha una vivace fanta
sia ferroviaria, ma £ di 
scarsa memoria. Egli non 
ricorda, per esempio, che 
la Corte Costituzionale si 
e" piu volte occupata del-
I'esercizio del diritto di 
sciopero e della questione 
giuridica relativa all'inter-
pretazione della espressio-
ne <r nell'ambito delle leggi 
che lo regolano », contenu-
ta nelta norma costituzio
nale. Ebbene, tutte le vol
te, espressamente o impli-
citamente fvedi le senten-
ze 4 maggio 1960 n. 29; 28 
dicembre 1962 n. 123 e 124; 
17 marzo 1969 n. 31) la 
Corte costituzionale ha sta-
bilito che «anche nell'at-
tuale carenza di una legge 
cui esso (l'art. 40 delta Co
stituzione) rinvia per la 
determinazione dei limiti 
entro cui I'esercizio del di-

QUALCHE INGIURIA 
«Egregio Fortebracclo, 

la lettera da lei pubblica-
ta domenica 8 ottobre, del 
signor Ilo Cardonl di Ro
ma. mi fa venire in mente 
che lei non usa mai ripor
tare lettere violente o in-
giuriose. che potrebbero an-
ch'esse dare un'idea delle 
reazioni ai suoi scritti. E 
mai possibile che nessuno 
le scriva mai insultandola? 
Rag. Claudia Conforti - Ve-
nezia ». 

Caro Ragioniere, ricevo 
anch'io lettere ingiuriose, 
ma non tante (lo dtco con 
piacere). Non uso pubbli-
carle perche" non vcdo qua
le interesse possa suscita-
re nei lettori la conoscen
za dei vituperi dai quail 
ogni tanto vengo ricoperto. 
lila se lei si diverte, pos
so anche accontentarla. In 
questi ultimi giorni ho ri-
cevulo due lettere ingiu
riose. La prima e firmata 
Vico Liva (o Piva o Riva), 
viene da Vdine e dice co
st: nCaro compagno For-

- tebraccio. se per combina-
zione fosti ad abitare a 
Mosca pnlreslt sfottere i 
tuoi avversari come fai ora 
in Italia? Che presuntuoso 
che sei di arrogarti la 
presunzione di essere stcu-
ro di fare il bene e la fe-
licitii del popolo Se il tuo 
popolo si curasse di piu di 
fare quello che fanno i si-
gnori padroni, ciod un po' 
piit di scuola. curare Vin-
telligenza. fare meno fi-
gli. organizzare la vita con 
razionahta, vedresti che 
anche da noi mediterranet 
staremmo bene e saremmo 

meno comunistt compreso 
te. Non ti accorgi che sei 
un isterico psicopatico 
astioso con tutti come la 
maggior parte dei membri 
del tuo partito, brutti fisi-
camente, con la ghigna 
torva e cattiva, lo sguardo 
bieco e I'animo sempre 
scontento (Freud aveva ra
gione...). Su un muro di 
un casolare ho visto scrit-
to qualche giorno fa la se-
guente frase: "Cercasi de-
mncristiano onesto e co-
munista sorridenle". pub 
darsi che quello avesse ra
gione in gran parte e tu 
sei stato nei due partiti in 
causa ». 

Questa 6 la prima lette
ra, scritta su carta molto 
ordinaria. da uno che usa 
ta macchina da scrivere 
con difficolta La seconda 
lettera invece e in carta 
di lusso e si direbbe detta-
ta a una dattilografa pro-
vetta. tanto & corretta e, 
se mi caDisce. bene impa-
ginata E' firmata con un 
nome che non riesco a de-
cifrare, viene da Mtlano e 
deve avermela mandata 
una persona autorevole e 
ritpettnhile, un vero signo-
re. lila £ irriferihile: Videa 
del mio mittente 6 che io 
sono un tradilore della 
mia clause, la borghesia, 
e che gli esseri come me 
sono semplicemente spre-
gcvoli: due concetti espres-
si in diciotto righe, nelle 
quali per undid volte, di
co undid, ricorre la pa-
rola « sederen. ma il mio 
corrispondente scrive c.„, 
come piu comunemente e 
volgarmente si definisce 

rltto di sciopero pub rite-
nersi consentito. l'art. 40 
stesso e immediatamente 
precettivon. II che signifi-
ca, come il pretore di Tri
nitapoli non pub non sa-
pere. che per la Corte costi
tuzionale il diritto di scio
pero non solo esiste ed d 
costituzionalmente garanti-
to, ma & concretamente 
esercitabile. Proprio il con-
trario, quindi, di cib che 
afferma il pretore nella or
dinanza di rimessione alia 
stessa Corte costituzionale. 

Ancora. II pretore di Tri
nitapoli fumi meno. se fu-
ma, perchi la memoria gli 
e" mancata anche quando 
doveva ricordare che la 
Corte costituzionale ha at-
fermato in una delle sen-
tenze sopra citate che la 
leggitimita dell' esercizio 
del diritto di sciopero do-
po la caduta del fascismo 
addirittura preesisteva al-
I'entrata in vigore della 
Costituzione della Repub 
blica, essendo una conse-
guenza immediata e auto-
matica del ripristino del 
Vordinamento democratico 
verificatosi • al momento 
stesso della cessazione del 
regime fascista. E del re-
sto anche se fosse vero — 
ma non e vero — che 
I'esercizio dello sciopero di-
viene costituzionale solo a 
seguito della emanazione 
di una legge ordinaria che 
lo regoli, questa legge or
dinaria esiste, e il signor 
pretore Vaveva proprio sot-
to gli occhi. E' lo Statuto 
dei lavoratori, (legge del
lo Stato. essendo stata ap-
provata dal Parlamento e 
promulqata dal Presidente 
della Repubblica) che ap-
punto prevede e fornisce 
una prima regolamentazio-
ne del diritto di sciopero, 
quando stabilisce che si 
pub ricorrere al pretore 
per ottenere giustizia se 
«il datore dl lavoro pon-
ga in essere comporta-
menti diretti ad lmpedlre 
o limitare... 11 diritto di 
sciopero». Ecco una delle 
leggi nel cui «ambito» si 
esercita it diritto di scio
pero. secondo l'art 40 
della Costituzione. Co
me mai il pretore di Tri
nitapoli non se ne & ac 
corto? 

La verita & che I'after-
mazione che il diritto di 
sciopero non & esercitabile 
non solo k sfornita di sen-
so giuridico. ma d assai 
pericolosa. Potrebbe — ba-
sta un niente — condurre 
il pretore di Trinitapoli 
molto lontano e in pessima 
compagnia. C& stato qual-
cuno in Italia che ha addi
rittura sostenuto che 6 ne-
cessario vietare lo sdope-
ro e quindi punirlo come 
reato. perche~ cosl facendo 
si segna un «netto trapas-
so di regime e si pone. 
insomma, un netto dlsco-
noscimento del prlnclplo 
democratico». Queste pa
role sono di uno che se ne 
intendeva: Alfredo Rocco, 
ministro di qrazia e giusti
zia, che cosl si esprimeva 
nella relatione rAinisteria- ' 
le al codice penale fascista ' 
del 1931. Sono queste le 
« ombre del passato » che 
attorniano il pretore di 
Trinitapoli? 

quell'organo, d'altronde in-
dispensabile. E' impressio-
nante la varieta e la ric-
chezza di inviti che il si-
gnore milanese mi rivolge 
in rapporto all'uso che io 
dovrei. secondo lui, tare 
di quel coso, al punto che. 
ricordando come il dizio 
nario dello Zingarelli re-
chi, per ogni voce, i modi 
di dire relativi. sono anda-
to a vedere se anche quelti 
dedicati a me vi fossero 
indicati. Non ci sono tutti. 
in compenso ho tmparato 
due cose che i lettori for-
se non sapevano: lo Zin
garelli (pag. 458) inseqna 
che la parola in questio
ne friferisco testualmen-
te. chiedendone scusa a cht 
legge) si pronuncia a ku-
lo ». proprio col k, e Vao-
vertimento & prezioso per 
il caso che qualcuno usas 
$e dire sciulo o ciulo Non 
solo, ma lo Zingarelli av-
verte opportunamcnte che 
d B dl origine indoeuro-
pea » Noi che siamo euro-
pei siamo salvi. ma come 
faranno gli arabi? (Biso-
gna riconoscere che in que-
sto Zingarelli c'd proprio 
tntto. tranne il senso del 
ridicolo). 

Eccole. caro Ragioniere, 
due esempi di lettere in
giuriose, come lei chiede-
va Non aggiungerb com-
menti di sorla. ripeterb 
sollanto che la seconda, 
quella, per intenderci. in-
docuropea. viene certamen-
te da uno di lor signori. 
Queste finezze i metalmec-
canici non le conoscono. 

Fortebracclo 

Quando la minoranza di colore serve al disegno commerciale dei «bianchi» 

Hollywood dipinta di nero 
Neri sono gli eroi, gl i autori, gli interpret! di un buon quarto dei film americani in lavorazione — Tutti i generi tradizionali 
vengono « rivisitati »: Dracula diventa « Blacuia », si annunci ano «Blackenstein » e « Cleopatra Jones » — Supermaschi e 
superdotati celebrano illusori trionfi dove una sfrontata manipo lazione della realta nasconde lo sfruttamento e la segregazione 

DI RITORNO DA 
NEW YORK, ottobre 

Hollywood si dipinge la fac 
cia di nero. Un buon quarto 
dei film americani in lavo 
razione (se ne fanno, in tutto. 
circa duecento 1'anno) sono 
black movies: cioe, sono 
scritti, diretti, interpretati da 
appartenenti alia grande mi
noranza dalla pelle scura. Ma 
gia i cartelloni delle sale di 
spettacolo sono pieni di sto-
rie nere e di eroi neri. Che 
storie e die eroi? Dal west
ern all'horror. tutti i gene
ri tradizionali vengono sfrutta-
ti: in qualche caso. si tratta 
di veri e propri rifacimen-
ti. in altri il protagonista e 
ccmunque modellato su esem 
pi classici, anche se le sue 
vicende riflettono una realta 
mutata. per certi aspetti. Co 
si lo Shaft del film di Gor 

. don Parks, noto anche in Ita 
lia, e un parente abbastanza 
stretto degli investigatori pri 
vati solitari e indipendenti. 
alia Sam Spade o alia . Phi 
lip Marlowe, creati a loro 
tempo da Dashiell Hammett 
o da Raymond Chandler. 

Con Shaft (che ha - avuto 
subito un seguito: e. vedre-
te, la cosa non finisce li) la 
Metro Goldwyn Mayer si e 
salvata dalla rovina. dicono 
gli esperti. Ma il successo 
del giorno. a Broadway, e 
Super fly di Gordon Parks 
jr.. figlio dell'autore di Shaft 
Super \ly lo abbiamo visto in 
un grande cinematografo di 
New York, zeppo di pubbli 
co nero esilarato e plauden 
te: gruppi di amici, coppie. 
intere famiglie. con i ragazzini 
che giocavano ad acchiappa-
rella nei corridoi. II perso-
naggio centrale di Super fly 
si chiama Priest, ed h un va-
lente spacciatore di cocaina: 
veste con raffinata eleganza. 
ha una macchina che, vista 
di fronte. occupa quasi per 
intero lo schermo panorami-
co. e le donne (bianche o nere 
non importa) vanno pazze per 
lui. Questa e perd solo la 
premessa. La conseguenza £ 
che. a parte qualche trascura-

, bile incidente, tutto gli va per 
dritto, a Priest: fa un colpo 
grossissimo, sbeffeggia e mai 
mena gli uomini della legge. 
trionfa insomma in ogni sen 
so. H delitto. dunque. rende? 

Quello che rende. di sicuro. 
e questo tipo di cinema: in 
due mesi. Super fly ha incas 
sato gia piu di undici milioni 
di dollari (oltre sei miliardi 
di lire), e. com'e ovvio. se ne 
sta ora preparando la conti 
nuazione. di cui sara regista 
lo stesso attore. Ron O'Neal 
che incarna il persohaggio di 
Priest. Affermazioni di varia 
entita. ma spesso assai cospi 
cue. hanno ottenuto gli altri 
prodotti affini che sono gia 
sul mercato: da The legend of 
nigger Charley a Melinda. a 
Slaughter, ad Hammer, a 
Trouble man, alia seconda 
puntata delle avventure di 
Shaft, a Come back Charle
ston blue (che e. esso. pure. 
un < seguito >). a Buck and 
the preacher (conosciuto in 
Italia col titolo Non prettica 
re: spara). sino a Blacuia: 
che. convertendo il nobile 
vampiro di Transilvania in 
principe africano. segna gia 
un considerevole primato di 
grottesco e di mistifieazione 
Ma il limite non e stato an 
cora raggiunto: si annunciano 
infalti un Blackfather (a imi 
tazione di Godfather. 11 Pa 
drino). un Black Majesty, un 
Black Christ, un Blackenstein. 
una Cleopatra Jones (ricor 
date Carmen Jones?} E un 
neologismo come blaxploita 
linn — composto di black 
€ nero». e di exploitation. 
t sfruttamento » — serve benp 
a rendere il senso generale 
del fenomeno. TI quale, per 
le sue profonde implicazioni 

Da « Melinda » (qui sopra) e « Shaft » (foto sotto): due film del « cinema nero » 

non solo economiche e indu
strial!, ma civili sociali e poli-
tiche. sta richiamando un cre-
scente interesse. 

AU'argomento ha ~ dedicato 
un ampio servizio, con relati
va copertina, il settimanale 
Newsweek, nel suo numero 
in data 23 ottobre; rendendo 
conto. fra raltro; delle diver-
genze di opinione. ora molto 
nette ora piu sfumate. che a 
riguardo del < cinema nero » 
si manifestano tra quanti lo 
fanno e tra quanti. per evi-
denti ragioni. ne sono i desti-
natari privilegiati. L'opposizio-
ne e radicale da parte de
gli esponenti di varie orga 

nizzazioni, dalla vecchia e mo-
derata NAACP (l'associazione 
per il progresso della gente 
di colore) al Black Panther. 
Per la NAACP — che tutta-
via accetta di patrocinare la 
< prima > mondiale del film 
sulla vita di Billie Holiday. 
interpretato da Diana Ross e 
diretto da tin cineasta bianco. 
il canadese Sidney J. Furie — 
l'effetto di film come Super 
fly sarebbe deleterio soprat
tutlo per i giovani e i giova 
nissimi, proponendo loro. qua
li modelli da ammirare e. al-
l'occasione. imitare. gangster. 
trafficanti di droga e dro-
gati, supermaschi e superdo-

Lettera dalla Sicilia: questa e la mafia 
Pubblictiiamo tntegralmenle 

qvesta lettera che ci 9iunge d» 
Termini Imeresc Ce la in»ia tl 
eotnpigno Gregorio Silvestn. re-
aponsabile di zona della Feder 
feraccianti. E' una drammalua 
•d eiemplare denuncia dell'op-
pressione agraria e mafiosa che 
•chiaccia I contadini poven e 
I braecianti, con Is complicity 
tftt pot ere governativo 

Caro dircttore. 
mi scuserai se vcngo art irn 

portunarti. ma quanto ti diro 
a mio awjso e co-.i importante 
che non va mimmamente sot-
tovalutato e poi i fatti che ti 
narrer6 sono di tanta jiravita 
che rimordono la eosoionia di 
qualsiasi persona ones!a 

Tu sai che da alcuni anai 
a questa parte lo stato Italia 
no e la CEK. per sollevare !e 
Borti di questa nostra marto 
riata agncoltura. sempre in 
crisi onde mantenere i prezzi 
oomumtan. da allc azicnde a 
•jnrole dei contnhuti o Integra-
Hioni. In Francia. questa inte 

Saiione viene data sulla vi
ed il governo francesc a mio 

in manicra molto in-

tell-.gente invece di dare eon-
tributi in maniera clientelare 
e discriminata come da noi. 
li ha dati a tutti auei coltiva-
tori che con idonei mezzi han
no e stanno trasiormanrio in 
modo proriuttivo le loro aziende. 

In Italia tu sai che I'integra 
zione del prezzo viene data 
sull'olio prodotto e sul grano 
duro. In questa Italia dove la 
agncoltura va male piu che 
in altri pacai. la politica gover-
nativa contmua sugii espedienti, 
cosi come 6 awenuto con i 
due piani verdi. per i quali 
sono stall stanziati I GOO milio-
m. per aiuti alle picole azien 
de. ma quel denaro 6 stata da 
to agli agran parassiti. che inve
ce di trasformare le terrc han 

\ no ritenuto piu produttivo in-
vestire questo denaro in ca 
sc a Palermo, alimentando cosl 
mafia e speculazione edilizia. 

Idcntica cosa awiene oggi con 
I'integrazione. anzi le cose van-
no peggio; infatti con questo 
modo halordo di dare denaro i 
ricchi. gli agrari e i mafiosi si 
arricchiscono sempre piu men-

tre i poven coltivaton diretti e 
i braccianti diventano sempre 
piu poveri; poiche in questa so-
cieta ha lor da ragricoltura non 
e in crisi per gli agrari. ma 
per loro rende: e in crisi per 
i lavoratori. 

Nella mia esperienza sinda 
cale. in ogni comune dove so
no andato. alia fine di ogni riu-
nione mi son sentito chiedere 
notizie sulle pratiche d'integra 
zione dcll'olio o del grano e gli 
stessi lavoratori amareggiati 
m'hanno riferito casi eclatanti 
di disonesta e ladrocini 

Casi di agrari che non plan-
tando un chicco di grano fan-
no domanda di integrazione per 
milioni .casi di agrari che fan-
no nsultare boschi di rovi plan-
tati a grano. ma a questi si
gnori pcr6 nessuno mai va a 
controllare se hanno o no semi-
nato i feudi o se hanno dichia-
rato il fatso, mentre a quasi 
tutti i contadini nel mese di 
aprile arrive no lettere dell'ESA 
o dell'AIMA con le quali gli si 
ingiunge di recarsi al comune 
un giorno fissato con certificate 

catastale. foglio di mappa ed 
altri. per incontrarsi con de
gli ispettori dell'ufficio scriven-
te e con questi recarsi sul po-
sto dichiarato nella denuncia 
di semina e vedere se e semi-
nato o no. Spesso i cerlificati 
costano piu di quanto il lavora-
tore dovra ricavare. poi maga 
n la commissione non viene. 
se non viene al contadino vie
ne mandata un'altra lettera nel
la quale gli si dice, « Visto che 
lei ha dichiarato un ettaro se-
minato e che dai nostri con-
trolli ne risulta mezzo, la de
nuncia di raccolto la faccia 
per mezzo ettaro >. 

L'AIMA e I'ESA il control-
lo lo hanno fatto da Palermo. 
dimezzando il tcrreno semina-
to veramente dai lavoratori. In 
questo modo si coprono le ma-
gagne degli agrari; di quegli 
agrari che non versano una 
lira di contributi per i brac
cianti. che non presentano i 
piani colturali. che finanziano 
le squadracce fasciste e che 
l'indomani del 13 giugno '71 po-
terooo dire alia D.C., toxna a 

destra. fai saltare la legge sul 
collocamento e quella sui fitti 
agrari e la D.C. li servi a do 
vere alleandosi con i liberali e 
anaacquando la legge Cipolla 

Altri casi piu vergognosi di 
quelli che ti ho narrato. av-
vengono; per gli agrari anche 
i boschi di sughero fanno 
olive; si arriva a fatti di vera 
mafia. Nella provincia di Pa
lermo vi sono a<cuni loschi in-
dividui proprietari di oleifici e 
no. che hanno sguinzagliato per 
i comuni. quando non lo fan-
no personalmente. gente sen 
za scrupoli che awicina i col
tivaton diretti e i piccoli pro
prietari. convincendoli a dichia 
rare una cifra * x » di olive in 
base agli alberi.. facendo 
poi risultare di averla compra-
ta loro stessi e cosi quando 
arriva il denaro dell'integrazio-
ne Io dividono a meta trami-
te remissario. Ti spiego con un 
esempio. Poniamo il caso che 
un lavoratore abbia 250 albe
ri di olive; ogni albero pud 
fare chilogrammi 50 - d'olive, 
ancha sa non 11 product; dicbia-

rando i'amico che ha comprato 
kg. 12.500 di olive poniamo 
che speuano un milione di in
tegrazione. Detta cifra va di-
visa a meta. Quando arriva il 
vaglia arriva rintermediario. 
assieme si va al banco, si ri 
tira il denaro e all'uscita si 
divide; se non paga gli capi
ta qualcosa in campagna (la 
casa bruciata o alcuni alberi-
tagliati) Pud dirgli che il de
naro non e arrivato. ma loro 
lo sanno o sono gia a cono
scenza prima dello stesso in-
tcrcssato. grazie al segreto 
bancario sanno pure quando al 
lavoratore e stata accreditata 
la somma. Ti sembra fantasia? 
No. 6 realta. questo awiene 
nella nostra Sicilia. dove la 
mafia invece di andare scorn 
parendo aguzza I'ingegno e do
ve grazie ad una politica diso 
nesta. gli agrari e i mafiosi 
si arricchiscono e i braccianti 
ed i coltivaton diretti fallisco-
no ed emigrano. Grazie della 
ospitalita e cari saluti. 

Gregorio SilvMtri 

tati. Tutte cose, sia detto non 
per inciso. che fanno a pugni 
tra loro: - l'elemento piu in-
quietante, secondo noi, di que
sti film, e la sfrontata mani-
polazione della realta, la fal-
sita di un quadro complessi-
vo. i cui minuti particolari 
possono anche essere auten 
tici e verificabili. Ma bisogna 
pur dire che gli applausi e 
le grida di incitamento na-
scono, tra gli spettatori di 
Super fly, quando il prota
gonista strapazza i nemici 
bianchi. dopo averli abbon-
dantemente gratificati dell'ap-
pellativo di pigs (« porci >). 
A quel punto. e probabile che 
la schematizzazione del con-
trasto abbia la meglio. nel 
sentimento popolare dei neri, 
sulla considerazione della par
te assolutamente criminale 
svolta. ira la loro gente. dai 
procacciatori e dai mercanti 
di stupefacenti; o sul salu-
tare dubbio circa la possibi-
lita di accoppiare l'uso fre-
quente della droga e un du-
raturo cimento della potenza 
virile (un film «bianco >, 
Trash di Paul Morrissey. non 
a caso bocciato dalla bieca 
e stolta censura italiana. di-
mostra Iimpidamente che dro
ga e virilita non vanno affat
to d'accordo). 

Come che sia. anche Huey 
P. Newton, leader delle Pan-
tere nere. giudica del tutto 
negativamente l'condata neras 
cinematografica, e la vede in-
ser ta . anzi. ne) grande com-
plotto contro la sua gente. Un 
docente ur.iversitario. specia-
hsta nelle question! dei mass 
media, va anche piu in la: i 
neri che si identificano nei 
personaggi di Super fly. e che 
« pagano per questa identifi-
cazione >. sarebbero quas* co
me ebrei che comprassero il 
biglietto d'ingresso per Au
schwitz. 

C'e qui forse una sopravva-
lutazione del fatto cinemato-

grafico. e del)'influenza che es
so pud esercitare. Ma, certo, 
il carattere illusionistico ed 
evasivo della maggioranza di 
queste opere sembra fuori di* 
scussione. Del resto, e con no-
tevole cinismo, & lo stesso 
Gordon Parks senior, il regi
sta di Shaft (un regista ne
ro, ricordiamoJo). ad attribui-
re ai blacfc movies una < fun 
zione terapeutica », nel senso 
di far scaricarc. senza danno. 
le tensioni aggressive presen 
ti nel pubblico nero. Ha dun 
que doppiamente ragione 1'at-
tore di Shaft. Richard Round 
tree, quando auspica un cine
ma che mostri i neri vitta 
riosi si. ma attraverso l'uso 
delle loro teste, della loro in 
telligenza. prima che delle lo
ro mani; un cinema, insomma. 
che stimoli la ragione piu 
dei s e n t i m e n t ! . . . . 

Non e da escludere che. per 
una contraddizione dialettica. 
possa nascere anche attra 
verso I'ambigua e inquietante 
esperienza di questa «Holly
wood nera » ' un vero Black 
cinema, nel quale gli artisti 
neri non siano piu solo i raf-
finati slrumenti del grande 
disegno commerciale e finan 
ziario « bianco ». esteso' dai 
campo cinematografico a quel
lo discografico (il successo di 
Super fly e anche, in buona 
proponiona, il m c o w o dal 

tema musicale di Curtis May-
field). della moda e del co
stume. Registi. sceneggiatori. 
attori neri hanno visto salire 
le proprie quotazioni in mi-
sura imprevedibile: l'aumen-
to del loro potere contrat-
tuale si e gia convertito nella 
possibility di strappare ai pro-
duttori qualche modifica nella 
impostazione dei copioni. so-
litamente ispirati al binomio 

<t sesso e violenza ». Lo stesso 
regista di Super fly, Gordon 
Parks jr., e Phillip Fenty che 
ha scritto il testo, preparano 
ora qualcosa di affatto di-
verso. 

Paradossalmente. un esem
pio sia pur limitato e mo-
desto di quello che potrebbe 
essere il futuro Black cinema 
viene da un regista bianco, 
Martin Ritt (peraltro un buon 
democratico). del quale si da 
in questi giorni. a New York. 
Sounder: la storia travaglia-
ta di una famiglia di poveri 
contadini neri, nella Louisiana 
degli « anni trenta ». Bianco e 
il regista. ma neri sono chi ha 
scritto la sceneggiatura. Lon-
ne Elder, e gli attori princi
pal! (tra cui fa spicco la ma-
gnifica Cicely Tyson): la loro 
partecipa7ione al film e deter-
minante. senza dubbio, per 
conferire una umana misura 
a questa vicenda intrisa di 
lunghi patimenti. ma anche di 
fierezza. di dignita. di corag-
gio. Dicendo la sua. nel qua 
dro della gia citata inchiesta 
di Newsweek, un giornalista 
nero. capo della redazione di 
Los Angeles dell'importante 
settimanale. sostiene . che 
Sounder pud essere un nun-
to di riferimento per il Black 
cinema, come tema e come 
stile: e che dal suo incontro 
col pubblico dipendono le 
possibility di sviluppo di una 
nuova autonoma espressione 
artistica del popolo afro-ame-
rienno. Noi pensiamo vi sia. 
nella cultura nera. un poten 
ziale assai piu ricco di conte-
nuti e di forme; e che esso 
troppo difficilmente potra fil-
trare attraverso gli ingranaggi 
della mostruosa macchina 
hollywoodiana (altro. almeno 
in parte, e il discorso su) 
«teatro nero »). Per ora. eo-
munque. prendiamo atto che. 
nel tentativo di conquistare 
o riconquistare un pubblico 
fresco e diverso, la vecchia 
signora della cinematografia 
occidentale si e spalmata sul 
volto avvizzito un denso strato 
di belletto scuro. Ma d impro-
babile che. con questo truc-
co. riesca a ringiovanirsi. 

. Aggso Savioli 
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Una grande realizzazione editorial 

STORIA 
D' ITALIA 
El N AUDI 
Un nuovo modo di fare storia. Sei volumi firmati da un 
gruppo di studiosi italiani e stranieri. Un'opera che 
riassume trent'anni di esperienza editoriale nel campo 
della storia. 

Otto tomi di complessive pp. 9500 con 400 illustrazior 
fuori testo. II primo volume in libreria il 25 ottobre. 

Tutte le librerie e I'editore (Via Biancamano 1, Torino) sono a dispoal-
zione del lettore per fomire materiale informativo aull'opera. 


