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. « Slgnor ' Fortebraccio, 
sono una sua lettrice do-
menlcale e credo che la 
rata -stof'la famlllare potra J 

, interessarla. Siamo due co-
nlugi. analani senza flgli, 
mio marito e pensionato e 
lo ho una ; piccola azlen-
da che va benlno e non mi 
posso lamentare. Pino a un 
anno-fa abbiamq avuto in 
casa una vecchia camerie-' 
ra ,che era per noi come 
una di famiglia, ma poi •• 
poveretta se ne e andata 
via p« } un brutto male, 
da nof curata flno aH'ultl-
mo. Dopo di lei abblamo, 
trovato una ragazza merl-
dionale figlia di emigrati 
ed e di questa che le vo-
glio parlare. E* • una bra-
vlsslma ragazza alia quale 
ci siamo affezlonati anche 

. se l'abblamo solo da un an
no e lei mostra o meglio. 
mostrava.di ricambiare la 

, nostra, affezlone, dico mo- . 
strava perche circa un me-
se fa parlando le abblamo 
detto che noi votiamo per 
vol comunisti, lo abblamo 
sempre fatto anche se non 
siamo iscrltti al suo parti
te e sul momento la ragaz
za " non ha detto niente 
ma da quella volta io ho 
caplto che non era piu la 
stessa cosa, Mnch6 domenl-
ca dopp essere stata a tro-
vare la sua famiglla che 
abita in periferia e torria-
ta e piangendo ha detto 
che si l'cenziava, perche 

, in casa non vogliono piu 
che stia con noi che siamo 

• comunisti e viviamo in -
peccato. Io ho capito che 
la prima a essere addolo-

., rata ; di. questa decisione i 
era lei, ma ml ha fatto ve- ' 
dere un foglio che le uni-
soo qui e che ha portato 

. in casa sua un prete e non 
r e'e state niente da fare. 
•" Noi non abblamo nessuno,, 
.', la tenevamo come una fl- i 
'* glia e'lei stessa si caplsce 

che non lo fa di testa sua 
e si vede che ci soffre, ma 

" ha detto che deve andare 
via. Ecco la storia e io di-

' co: le pare giusto signor 
„ Fortebraccio? • Se vuole 

pubblicare questa mia lb 
faccia pure, ma la prego 
di. non mettere i nomi per-
che anche con mio marito f 
preferiamo cosl e poi io 

; spero ancora che la ragaz
za magari dopo avere pro-
vato a trovarsi un altro 
posto da gente non comu-
nista ci ripens! e torni con 

- noi, ma adesso le cose stan-
no cosl. Mi creda* sua... • 
Lettera flrmata . Torino ». 

• - « • > ' . ' . . » " 

" Cara signora, prima di' 
tutto voglio riportare il te
ste del documento (si trat-
ta di un volantino) che lei 
mi allega. Eccolo. «Curia 
vescovile di... - Avvlso sa
cra. Sono tuttora valide le 
disposizioni della Chiesa 
circa il "comunismo", per-
cid: E' FECCATO GRAVE: 
1) iscriversi al Partite Co-
munista; 2) favorirlo in 
qualsiasi modo specie col 
vote; 3) leggere Ia Stampa 
comunista; 4) propagate la 
Stampa comunista. Qulndi 
non si pud ricevere l'asso-
luzione se non si e pentiti 
e fermamente disposti a 
non commetterlo piu. Chi 
poi, iscritto o no al Parti
te comunista ne ammette 
la Dottrina Marxista, atea 
e anticristiana e ne fa 
propaganda e APOSTATA 
DELLA FEDE E SCOMU-
NICATO e"non pud essere 
assoito che dalla Santa Se-

de. Quanta si e detto per 
il Partita comunista deve 
estendersi agll altri Partiti 

;che fanno causa corauhe 
con esso nella lotta contro 
la Fede, la Religione e la 
Chiesa. Il Signore illumini 
e conceda ai colpevoli in 
materia tanto grave il pie-
no ravvedimento poiche e 
in pericolo la stessa sal-

• vezza eterna »: r \ }• 
V Queste k disposizioni; ri-
i prendono' fedelmente, se 

non erro, quelle emanate 
nel 1949 da Pio XII. Fin da 
allora- fecero scarsa im
pression?, nel 1953 il PCI 
raccolse piu voii che nel 

: 1948 (fu quando cadde la 
leggetruffa), e negli anni 
successivi ai fulmini di Pa
pa Pacelli toccb una ben 
meritata sorte: Vindiffe-
renza e I'oblio. Uomini e 
donne, lavoratori, operate, 
madri di famiglia, spose, 
giovanotti andavano in 
Chiesa, vi si comportavario 
da buoni cristiani e poi 
uscivano e si avviavano 
alia Camera del lavoro. sfl-
lavano in corteo sotto le 
bandiere rosse e segiiitava-
no a votare PCI. Siamo ar-

. rivati cosl a nove milioni 
di voti, da cinque che era-
no quando Pio Xll aveva 
emanato le sue disposizio
ni, stupide prima ancora 

'• che provocatorie. • 
Bisogna onestamente ti-

conoscere che i preti, alme-
no quelli dotati di un mi-
nimo di intelligent e di 
buon senso (e ce n'i mol-

.ti), sono stati i.primi a 
far giustizia di queste nor-
me: io sono in grado di 
dire che ai comunisti ere-
dentinon 6 mai stata ne-
gata quella assoluzione 
che secondo le «disposi
zioni » di cui sopra avreb-

l be dovuto essere rifiutata. 
' Ma oggi, a distanza di piu 
di venti anni, Ci ancora, 

; qualche vesoovo che orede 
di dover ricordare ai fe-
deli le prescrizioni cadute, 

- come si dice, in desuetudi-
ne. Non •- indico la Curia 
che riguarda il suocaso, 
Signora, per raaioni didi- • 
screzione, ma anche i com-' 
pagni di Castelnuovo di 
Garfagnana mi hanno 

; mandato lo stesso * Awiso 
Sacro » diffuso dalla Curia 
vescovile di Apuania. Per
che", allora, non ne ho par-
lato prima? 

Perchi i la prima volta 
che queste norme, a quan-

. to io sappia, fanno del ma
le a qualcuno, e un male 

• ihgiusto', crudele e ottuso. 
' Questa pbvera ragazza si 
e ticenziata piangendo. 
Aveva trovato, come si di
ce, un a buon servizio», 
stava bene con vol, man-
giava certamente meglio 
che a casa sua, vi si era 
affezionata e voi vi erava-
te affezionati a lei. Ma sic-
come votate comunista ha 

, trovato un prete che ha 
commesso la canagliata di 
farle perdere un posto a 
quanto sento gradito. Bella 
prodezza da cristiano. Non 
mi rimane che esprimere 
un augurio, cara Signora, 
numerato come I'aAvviso 
Sacro »:-l) che la ragazza 
vinca la lotteria di Canso-
nissima e non abbia piu 
bisogno di andare a servi
zio da nessuno; 2) che, se 
propria deve lave-rare, tor
ni da voi; 3) che si metta 
a votare comunista e ami 
si iscriva al PCI; 4. ed ul
timo* • che convinca quel 
prete a votare comunista 
anche lul. Amen. - . 

GABINETTO PROPRIO 

'• «Caro Fortebraccio, so
no un portiere di un palaz-
zo del centro di Mllano e 
se pubbllcherai questa mia 
ti prego di non mettere il 
mio norae perche il pro-
prietario dello stabile e un 
pezso grosso della maggio-
rnnza ailenxiosa insomma e 
un fascista, mentre io so
no un compagno. - Voglio 
solo che tu legga Ia lette
ra che ha pubblicato do-
'menfca'U Cbrrfere su noi 
portinal, non credl che e 
da. cbxnnwntare? Too • Let
tera flrmata - Milano ». 

- Curo compagno, mi invi- ' 
ti a nozzc perche questa r 
lettera che mi accludi e a 
mto parere tin capolavoro. 
Lariproduco: aPortinai — 
E?. bene precisare che da 
15-20 anni a questa parte 
le portinerie sono molto • 
piu accoglienti: guardiola, 
acegtorno-cucina, aia pure-

„ piccolo, una o anche due 
" camere e' gabinetto pro- ~ 

prio. Certamente si dovra 
discutere in •- merito alle 
ore di lavoro ed al mensi-
le facendo una distinzlone 
fra chi beneficia di certi 
servizi e chi no e tenendo 
anche presente che di so-
lito il sostituto . del por
tiere, o della portJera net 
Ia maggior parte dei casi, 
e persona che ha gia un 
lavoro. • Dott. Piero Cac-
cia ~ Busto Anlzio». • 

Questo dottor Caccia sa
nk una bravissima persona, 
non dico dlno.ma non mi 
pare che come progrestista 
possa essere additato ad 
esempio. Eglt ha raria di 
petuare che tutto somma 
to I porUert possono, oggi, 
considerarsi fortunati e fe-
lid. Hanno una guardiola: 
ma dovrebbero stare sulla 
struda? Un soggiornocuci-
na «sla pure piccolo*: 
magari ci si sta soltanto 
in piedi, ma e sempre una 
hell* comodita. Poi hanno 

una stanza e forse anche 
due stanze, ate, si sciala, 
e infine « un gabinetto pro-
prio ». Questo e veramente • 
un lusso immeritato.. No-
tate che il dottor Caccia 
non dice neanche «un 6o-
gno proprion. no: <un ga
binetto proprio*. Possono 
persino far pipi e U resto 
per conto loro, questi por-
tieri, ma che cosa voglio
no di piu dalla vita? B poi 
certi sostitntt soprattutto " 
delte portiere hanno «gia 
un lavoro*. Dottore, per' 
chi non pretendiamo che 
ci facciano un vitalizio? • 

Ma tu non hoi fatto in 
tempo a segnalarmi, caro :. 
compagno. un'altra lettera 
dedicata ai portieri, pub- > 
blicata dal Corriere del sei > 
corrente. E* di una stgno- , 
ra, la signora Zafflra Len- • 
tati di Milano, e termhta > 
cost- «I portinal d'oggl 
csreano una portineria sol
tanto per non pagare af-
fitto, luce, gas'e'riacaldA-' 
mento, mentre non tanno — 
fare il loro mesUere. Alia 
conclustone dei fatU il ser
vizio di portierato non esl-
ste piu e allora che ce ne 
facckuno dei portieri?*. 
Gentile signora, a parte il 
fatto che se proprio «il 
servtzio dl portierato non 
esiste pit* non si vede 
ragione per cui voi stgnbri 
non vi metUate a fare i 
portieri per risparmlare. 
come Let nota, aJUfo luce 
gas e rlacaldameuto (una 
cuccaana, - Signora), Lei 
giustamente domanda: 
«Che oe ne facdami dei 
portieri?». U brudamo, 
Signora, e coA mm ee ne 
parlm piu. Aden* Out nan 
Ci piu a campumato una 
domenicm li ammtcchktmo 
a San Siro e gli dktmo 
fuoco. Se Lei ha un cane, 
non manchi di pprtarto a 
vedere il rogo, Signora, co-
si si distrae Un par anche 
lui, quel caro Fuji. -

• i / : FarlabraccS* 
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Jl̂ niiEi#i[̂ l s^fe|l| film re^i^ari p^ridono a operaie e il diritto di sciopero - II marlirio 
i Ji^Mlfpionili^ della lotta di clause - « Non piangetemi;organizzatevi» -1 negri rappresentati come una genia 

codarda e viziosa - Al termine degli spettaeoli il pubblico eceitato si dava alia caccia degli uomini di colore 
Settembre 1901: muore 11 

i president* McKinle'y sotto le 
revolverate di un anarchico 
di orlgine polacca, che inten-
deva punire in lui il pro-
tettore dei grand! trusts e 
l'iniziatore deiriraperialismo 

' americano. Diventa automati-
camente capo dello state il 
vlcepresidente Theodore Roo
sevelt. Con lul muteranno al-
cuni aspetti della polltica in
terna, non le amblzioni in 
polltica -estera. Contlnuano 1 
grossi episodi annessionlstici: 
dopo le Fllipplne, Guam, Por-
torico. Cuba, si punta a Pa-

. nama, e la lotta del poteri po-
litici e economlci favorisce in 
sostanza gli accentramentl di 
capitale. Anche le dinastle del 
denaro fanno il possibile per 
diventare. nel corpo degli Sta
ti Uniti, autentlci «imperi» 
finanziari. Pierpont Morgan 
ha da poco rllevato l'U.S. 
Steel Company da Carnegie 
e governa I quartieri bancarj. 
Rockefeller ha il pugno sul 
petrblio. sul rame, su molte 
linee ferroviarie ed elettrlche 
attraverso la Narionai City 
Bank. 

Nasce II venteslmo secolo 
e nascono lnsieme 1 monopoli 
statunitensi e 1'industria del 
cinema statunitense. Quest'ul-
tima neonate non pud dun-
que essere di versa dalla con-
giuntura in cui muove ) pri-
ml passi. Superato il momen
ta s peri men tale e verif icate le 
clfre di profitto. il film di
venta subito una dlsponibilt-
ta economica di grande impor-
tanza che riflette al suo inter-
no le forsennate battaglie dl 
vertice tra industria e Indu
strie. tra ditta e ditta, tra po-
tere e potere. Non che sullo 

v- schenho traspala tuWquesto. 
, Agli esordi il film e veicolo 

di piacevoll meraviglie, dl ras-
f, Serenanti .fantasie. Ma nel re-

trosceha le battaglie non sono 
ne me ta fori che ne fihte. Quel-

. la tra il cartello delta Motion 
Pictures Patent Company che 

:•• mlra alia conquista; deU'inte-
; ro mercato nordamericatio, e 

' i * cosiddett!' prbdutt6ri*lndl-
pendenti. ha i suoi slcari, i 
suoi feritl e i suoi mortl. 
" Tra il 1910 e il 1915 le vlo-
lenze non si contano Sabo 

;ftaggi, attentatl »» registl. cor-
ruzlone di funzionari statall 
e poliziotti. Uno dei caporio-
nl del trust MPPC, Jeremiah 
P. Kennedy, organlzza - una 

. sua milizia privata di pic-

. chlatori e provocatori, che Ian-
cia.contro gli indlpendentl. 
« Acldl ,versati nelle vasche di 
sviluppb distrussero i - nega-
tivl" — rlcorda Georges Sa-
doul —. pallottole vere fischia-
rono alle orecchie degli attori 
cow-boys, tumultl provocati 
fra le comparse causarono 
morti e feritl. Kennedy pro 
fittava degli insegnaroentl del 
suo antico padrone Rocketel-
ler. che- aveva fatto saltare 

, / M l anwu- Jfi j f r ^ ' K i • i.f i.\U!v>;» i <-un 
con la dinamite gli oleodotti 
del cohedrrenti delta Standard 
Oil». 

In tribunale. infine. 11 
trust viene sconfitto e obbll-
gato • a sciogliersl.: Tuttavia 
non - molto ' tempo dopo, in 
una situazione economica piu 
florida ed equilibrata, gli «in
dlpendentl » di quella guerra 
si uniscono a loro volta per 
dar vita a uno dei piu potenti 
ed esosi monopoli d'Amerlca. 
la Motion Pictures Associa
tion, tuttora in atto anche 
se non piu vegeta come cin-
quant'anni fa. s 
. Quanto dl cid appariva nel 

film di allora? Generalraente, 
nel perlodo 1910-20, 11"»pub
blico si appagava di piu facill 
contese e d'altronde la menta-
lita del padroni del cinema 
puntava gia sul concetto di 
evasione dl massa. I suoi 
« buoni sentlinentl» erano in-
trisi di conservatorismo e dl 
prudenza. Se la politics ve-
nlva talora sfiorata, era solo 
per bollarla come un'attivi
ta disdlcevole, inadatta alia 
gente « per bene ». 

Dopo 11 1910 il cinema pren-
de piu espliclta posizione rea-
zionaria contro le assoclazio-
ni operaie e 11 slndacalismo. 

.AUa crescente espanslone del-
l'American Federation of Labor 
e dell'Industrial Workers of 
the World si rlsponde con 
film inveleniti o ipocritl. in 
Sciopero, del 1911, un sinda-
calista convince gli operai ad 
abbandonare il lavoro, ma co
sl facendo manda in rovina 
1'intera citta perche I padro
ni sdegnatl trasferiscono la 
fabbrica in altra £ede«affin-
che i lavoratori imparlno a 
non dare ascolto ai sobllla-
tori». In L'iconoclasta (1910). 
«un tipografo pigro e alcoo-
lizzato — trascrivlamo da Le
wis Jacobs — s'inlurla col 

padrone . quando questi' ac-
compagna nello stabilimento 
alcuni amicl ben vestiti. In 
un impeto di anarchlsmo II 
tipografo tenta dl col pi re 11 
padrone e percid viene llcen-
ziato. Oramai e pronto a tutto, 
e, reso folle dall'alcool. esco-
gita un piano balordo per II-
vellare le classi. Intanto il 
padrone e dlsperato perche 
suo figlio e Inguaribllmente 
storpio. Questo e lo spetta-
colo che attende 11 tipografo 
mentre si appresta ad effft-
tuare la sua vendetta... La for 
za d'anlmo del bimbo che cer-
ca di camminare ha piu effet-

BALLETTIE CORI SOVffiTM AL FESTIVAL DEEt'UNITA* 
'Per I festival raxionall dell'Unll* a Venezla • a Milano 

giungeraniM per la prima volta in Italia due grandi campa-
gnie •riistlche dell'Uniene Sovlatica. II •• Balletto nailenala 
c Salkino > (che in gtorgiano vuole dire «allogria ») • il fa* 
mate complosso georgiano che nel suo reportorlo ha danza e 
canti folkloristici risalenti ancht al IX secolot tara II primo 
a dara sptttacoto a Vanazia, proseguendo poi In tournee per 

al|ra citta .Italian*. II Balletto concluded gli spettaeoli a To
rino inaugurando la stagione del Regio. A Milano .ayvarra. 
Inveca II dttmHa Italian* dot «Coro d»lia Russia oof Mord», 
che t i • fanaato nai IfM.aiche la^raccolto I vaccb) fbativi, 
le nahla, i cantt papulirl deWa zono^bftgnata •arMar'Watico.--
NELLA FOTO: il «Balletto Salkino > in uno spettacolo al-
laptrfo tra.la..ravlna di una apiica catttdrala a Tbilissi. 
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La mostra nel capoluogo siciliano 
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Una rtssegna che pone I'accenfo sul gusto delle suppellettHi e deirarredamenfo -Le opere archifeHoniche firmafe da Ernesto Basile • L'occa-
siene per b borghesia del primo Novecenfo di affermare la sua presenia neHa ciffi con le sue vine confrapposte alle testHnonlanze del barocco 

La mostra del liberty a Pa
lermo che segue dl qualche 
roese quella della permanente 
di Milano. 11 dibattito in cor-
so e tendente a bilanci ormal 
possibiil. le lnlzlatlve colla-
terali meritano attenxione cri-
tlca. - La mostra, curata da 
Olanm Pirrone e dalla locale 
facolta d'arcWtettura e stata 
allestiU nella Chdca Galieria 
d'arte modema. Un dibattito 
a Villa Igea, un palo dl mo 
stre Komaggios ospitate da 
gallerie private le hanno fat
to da sfondo. PIO che queste 
manlfertaxlonL pert, 11 natu-
rale complemento della mostra 
va trovato In queirampia fa-

' scia centrale della citta che 
' e profondamente caratterls-
l zata dalle costruxloni flrmate 
; da Ernesto Basile e daUa 
; sua scuola, sorte nelTultlmo 

decenmo del secolo scorso c 
i nel priml due dell'attuale. 

II pericolo 
della retorica 

LTesistenza, a monte dl que
sto norirura rdflizia. deiripo-
test della famiglla Florio dl 
uno sviluppo imprendttoriale 
ed lndustriale del territorto 
palermitano, ha fatto definira 
FlorkrcQle questa ampia sona 
urbana ormal scMacdata tra 
11 centro storico, con 1 suoi 
quattro manda menti In atte-
sa del risanamento, ed 11 cao-
tioo sviluppo del quartieri nuo-
vL terreno degli seontri deOa 
mafia ediUsia ^ degli - anni 
"SO e '•OL 

La sptculartone fondiarla, 
la rotsa uathjnt poilUca del 
comune guldato da personas*-
gl democrlatianl quail Una 
e Ctaacbnlno, lo rtwaao plsao 
regolatoTe, hanno permesao, 
quando non Isptrato, la <&• 
stratlone dl molte dl qveste 
opere archttettonlche per fare 
sorflere suDe loro aree anonl-
** Pa*"** abtUtl da quella 
affluente bviocrada reglona-
le che ha messo radici nella 
citta durante I ventisette anal 
dl autonomia. [•' 
' Pprae ancne per questo Ia 

mostra tende a mettere I'ac-
cento pio che sull'archltettura 
di liberty - palermitano sal 
gusto del decor, delle sup-

pellettili,' dell'arredo, di cui 
si possono ancora raccogliere 
numerosi ed Importantl esem-
plarL - •„••;.. 

Ma non solo per questo: 
anche perche la nascita del-
l'architettura modema in Ita
lia, e particoiarmente a Paler
mo, e caratterlzzata da uno 
scarso Interesse per la citta 
intesa come campo per un 
globale Intervento urbanlsti-
co, per caratterizzanti inter-
venti pubbllcL Se dietro l'ope-
ra dl Morris vi e l'elabora* 
zione teorica del suo social!-
smo uteplco, se dietro Van 
De VeMe e'e la spinto del 
sodalismo sclentifico. dietro 
la prpduxione di Basile esi
ste solo una lmprobeblle* lpo-
test dl sopravTivensa della 
egemonia culturale di quella 
borghesia meridionale che non 
riuscira a comprendere ed a 
controbattere rawento del fa-
sclsmo e ne dlrerra strumento. 

Lo scarso senso dello 8tato 
e della parteclpaslone alia sua 
realta polltica e la causa dei 
fallimenti di Basile quando 
egli affronts 1 teml piu lm-
pegnativl e non si sottrae. co
me nella sjstemazjono di Mon-
tecitorlo. al pericolo della re
torica. H meglio di se llm da
te in questi villinl palermlta-
ni, quello 'Fanuoro-Di Stefa-
no. fatiaojBntt̂ 'PmMlsftVDtnel-, 
la. PlorW; dUtrvtsf dsila ape-
culazione; nella casa per la 
sua famiglia: nella splendlda 
V11U Igea. sMemato MMux: 
go per le langna vacano* de*ll 
agiati turistl che scoprivano 
In quegli anni 11 fascino del 
sod europeo. 
'' Archftetture ' Impegnative, 
queste di Basile e dei suoi 
alDeri Alagna, Anno, Mrneo, 
Tamburello, Benfratello, 8an-
tangefc>, capad dl colnvolgere 
nel loro fanri pittorl e scul-
tori tra cui spfecano Ettore 
De Maria Bergler e Oaetano 
Oeraci, nonche abilisslme 
maestranse della pietra, del le-
gno, del ferro battuto. Alia 
formaslone dl queste ha con-
trlbulto In maniera determl-
nante la fabbrica del teatro 
MasHimo e la produsione rea-
lisxata con metodi ed attrez-
zature modeme della ditto Go-
lla-Ducrot II cui princlpale 
designer e state proprio Ba
sil*. 

La continuity stoiica del 

liberty palermitano si evince 
dal confronto con due grandi 
filonl culturaU dell'archltet-
tura locale: quello costituito 
daH'opera 'dl Matteo Carna-
livari, col suo gusto tardo go-

tico, quello barocco, ricco dl in-
tarsi, marml coloratl, stuc-
chi, di Casa Professa, Santa 
Caterina, degli oratorl di Ser-
potto. La committemta dl 
Carnallvari e stata arlsto* 
cratica (Abatellis, Alutamlcrl-
sto); quella delle grand!« mac-
chine » barocche essenzlal-
mente rellgiosa: 11 liberty e 
l'occaslone per una classe so
cial* diversa di esprimere la 
sua presenza nella citta. CI6 
awiene quando 1'unlta (Tito-
lia appare definitivamente, 
agll occhl dei slcillanL l*av-
vento di un nuovo regime, dl 
una nuova domlnazione, inve-
ce che la vittoria di un gran
de moviroento dl liberasione. 
• Se 1 rlvoluzlonari del 18M 
nella breve stagione del loro 
potere avevano deliberate la 
apertura di una nuova strada, 
11 Viale della Uberta, ai de-
lusi del 1900 non rimane che 
costruire, nelle strade adia-
cent! le loro vlllette private. 

H la e Plorio a datto, forte 
non solo delle sue possibili-
ta econoraiche ma anche — ha 
rilevato Portoghesl — dell'am-
bizkw • * stabTDre cantotU 
diretu edh 1-Kuropa evttando 
II tramite dellltalla conti-
nenUAe. Una vocajrtone antl-
provteiaM %frustrata LdalTin-
terATdaf nale del! gaVtopar-
dismo, Ilmitaztone dell'arl-
stocrazia latifondista e rinun-
ciataria, e dairesterno dall'av-
vente del fasdsmo. 

Le tendenze 
. del mercato 
La stagione del liberty pa

lermitano e qulndi signlflcatl-
va d*un parUcolare momento 
della storia e della cultura 
del nostro paese. Le sue te-
stlmonlanse vanno dlfese, la 
sua oonoscensm va approfon-
dita per comprenderne meglio 
1 caratterl ed I IimltL Hon 
certo per rlproporlo nel ter
mini di quel neoliberty che 
e state negli anni scors) una 
delle linee dl tendenza piu 

significative del vuoto cultu
rale ,ed Weologico determina
te ed Imposto dalle strutture 
del mercato artistlco. Dl cid 
e testimonianza anche la mo
stra dl omaggi ad Ernesto 
Basile allestlta presso una 

galieria privata. Se 11 sonno 
della ragione produce roostri, 
il sogno di certi lmpropo-
nibili ritornl al passato pro
duce lnsulsagginl. : 

Giacomo Baragli 

Pw II « Di«rio di tranfanni* 

moti vazione 
del Premio Prato 
a Camilla Ra vera 

PRATO 18 "' 
_.La!giurla del premio letterarlo «Prato», composta da 
PrtticoAntonicellL Luigi BaWacd. Ugo Cantini. Ceaare&assi. 
Armando Mepni, SUvio Mfcbeli. Geno ItaiatonT^Einelte 
B - i l p n ^ Marto Tobino Diego Vaterl e Lemnw V a S S 
l ^ i S ? i f ^ , , ^ S , , m i m t t * vtofi*ore della 24* edlzlone del 
S ^ J ^ t ^ i l u i l t t r " 4 u o-«D l K l 0 dl trent'anni 

? ? U h S 9 S ° J ^ f H M d * t o to ««««*• dichlarazione: «Tta 1 
S3, librl di sagglsUcapresentati al Premio Prate i piu rrame-
rosheranojanep dl storia poUOca su teml recent! f ieoertE 

J B radlcan itattstu, di Sergio SalvL una importante e del 
ttrtto nuovaelaborazione di un tema oritfiialeVV^nMionl proiSre

J! ~?5 . q u $ l e «omunit4 etrusche che hanno un oatri-
?*??*/§• ?TSy^.dJT e C T O ,d*Ve P**-6 » cui sono inserite 
?J2L?" \J$**° * m e ««©l<»ie»; 1 bH ricordi dl Oiulio 
Cerreti della sua amicizi* con Togllatti e con Tbores • 
Sri!0?1?!!0*??-?*118 I o r o to**6 11 decenni; gU acuti stodl 
I L 1 ^ ^ ^ " ^ " * ^ «lcuni probleml del passato cSulo 
state llberale al regime fascista.; 1'originaJe rlcercadi Qtu7 
seppe Lisl su una cultura contadma del MuieQo m via di 
aparUtene; lo studio dl Franco De Pellco sul probierna delta 
rtvoluiloae in Italia nel famoso «Wennlo raasoVtadawto 

dl trent'aml 191I-1M3» dl Camllk Rarera appena w t t o in 
quest! fioml dagU Edltori MumtL Perche siImpose? Si pod 
rlsMiiiiM.ni m poche parole l'impreastene dei^iudlt5 del 
Premio Prato: quello di trovarsi dinansi alia straordu^ria 
storia di una miiiunte dl partite, vtarota con fede, dlrtttura, 
tenacla ed .fnsteme umllta d'anlmo che ai riflettono in una 
acrittura ai^rettento sempUce, lineare, umana. Si potranno 
sempre meglio In susenutuU letture valutare 1 motlvl che 
rendono prezlosa questa tedele testtmontansa dl importantl 
ed anche eccestonali eventl polltld; ma subito e date cogUere 
con animtrasJone 11 preglo dl un libro, nella sua apparente 
mottostia, di alto valor© morale, tale da superare rinteresae 
della storia documentata dl un partite negli anni delta sua 
dandestinita per giungere a teccare gli anlmi con la vibra
tion* di uno schietto, generoso e poetico aentire ». • 

to deila persuasions morale 
e il .tipografo recede dal folle 
propostto. II padrone, comun-
que, lo vede e, Intuendo un 
mutamento nella sua naturr 
10 trattlene per persuaderlo 
a tornare sulla buona strada... 
e lo rlammette al lavoro (Tno 
Moving Picture World, 8 ot-
tobre 1910)». 

Molte volte e un pastore 
protestante o un altro mem 
bro della chiesa a sostltulre 
11 fanciullo storpio in questi 
ravvedimenti (Capitale e la
voro, La mano che. soccorre, 
Le due parti). Ma ne mlno-
rati ne predicatorl arrestano 
11 cammlno del giovane svede-
se Josef Hillstrom, detto in 
America Joe Bill, che proprio 
in quegli anni glra gli Stati 
Uniti cantando canzonl per 
esortare alia lotta contro 
le grandi compagnie agricole. 
edilizie, di trasportl. Come 
ironicamente scrive •• John 
Dos Passos in alcune pagine 
famose, anche - Hill incontra 
un angelo, quell'angelo chla-
mato Morpni che secondo la 
leggenda fu 11 grande protet-
toreoonslgllere della setta 
mormone nellTJtah. 

((...L'angelo Moroni — scri
ve - Dos Passos — mosse • I 
cuorl dei mormonl • e decl-
se che era stato Joe Hill a 
uccldere con arma da fuoco 
un droghiere dl nome Morri
son. II console svedese e 11 
presidents Wilson si adopera-
rono per ottenergll una re-
visione del processo, ma l'an
gelo Moroni mosse i cuori del
la Corte Suprema dellTJtah 
a confermare II verdetto dt 
colpa. Joe stette in carcere 
un anno e continud a fare 
canzonl. Nel novembre 1915 
fu raesso al muro nelcortile 
della prigione dl state di Salt 
Lake City. -Non pidngetemi, 
organlzzatevi fu I'ultlma pa-
rola^d'ordine che mando agil 
operai dell'Internazionale Co
munista ». 

Hollywood non ha ' fatto 
film su Joe Hill. Ne ha fatto 
uno la Svezia, di recehte, 
diretto da Bo Widerberg. Ed 
e chiaro che se ha sentlto la 
necessita di realizzarlo dopo 
mezzo secolo da quell'eventu 
non e solo per ricordare lo 
antico crimine ma anche per 
denunciare il perpetuarsi di 
un sistema criminoso arrtcv 
chitosi nel frattempo di ben 
altri fasti. •• • 

Un campo nel quale 11 cine
ma americano delle origini 
manifesto ripetutamente la 
propria vocazione assolutlsu 
e 'razzista- e; quello del film.-
sulle minoranse. Ci si per 
mette di fare dell'umanltari-
smo (controbilanciato peraltro 
da accuse di efferatesza e d: 
barbarie) _ nel confrontl del 
pellirosse.il cul«cio!o e state 
chiuso.osi vuol'rltenere chiu-̂  
so, con l'eccidlo di Wounded 
Knee nel 1890. Ma nel con
frontl dell'ebreo. deirimmlgra-
to Italiano, del clttadino sU ; 
tunltense di nelle nera l'atteg-
giamento e di spregio. dl opdr-
theld fin dove possibile. ai li
mit! del grottesco e dell'aber-
rante. -; •? . ,.-••-•--.. 

II cinema accetta di pro-
durre La capanna dello zio 
Tom, claasico dell'antischia-
vlsmo se non dell'antirazzJ-
smo: ma Io stesso' zio Tom 
e gli altri personaggi dl co
lore, nel film, vengono lm-
personatl da blanch! truccatt. 
Perfino nel famoso e dlchlara-
tamente sudista La nascita 
di una nazione (1915) di David 
Wark Griffith, non basta che 
I negri siano descritti come 
una genia codarda, viziosa e 
stupratrice: il regista usa al 
loro posto comparse blanche 
impiastrlcclste, agglungendo 
(consapevolmente o meno) 
vergogna a vergogna. Pra 
quel poverl diavoli costretti 
ad - affumicarsl per qualche 
soldo e'e anche un austrisco 
affamato che si chiama Erich 
von Stronelm. 

La nascita dl una nazione, 
uno del primlssiml « colossi» 
del cinema americano, resto 
tecnicamente un'opera avan-
zata e pregevole. Ct6 non to-

f lie che. flno u Via col vento 
1939), rimanga 11 piU scate-

nate manifesto di propaganda 
antinegra. Sempre Dos Passos 
documento che uscendo dal 
clnematografi dl New York 
II pubblico eceitato si dava 
alia caccia deiTuomo dl colore 
e ne derivavano aodslonl e 
ferimenti. Non poteva essere 
diversamente per jn film in 
cui l'carrivano 1 nostria era 
date dalla vendkativa cavai-
cats del Ku Klux Klan; come 
non e forse un caso che la 
ricostituzione del Klan, mes
so fuori legge 46 anni prima, 
abbia • luogo nello state di 
Georgia quasi in coincldenza 
con rapparisjone dl La nasci
ta di una marione. GU bteap-
pucctatt in caance bianco con 
croce dl Sant'Andrea sul pet
to sono cprotestonti di reli
gione, amerlcani di nascita e 
artani di rasa* ?ome dice il 
loro statute, tengono discor-
si infiammati sul loro ideali 
e processano aU'aperto nel 
tribunal! nottumi nommi e 
donne rapiu nelle loro case. 
colpevoli d'essere jeg^i, stra-
nieri, democratlci,«-. per tra-
mandare In eterno la supre-
masla blanca e le tradi^onl 
deiramericamsmo puro». B 
non e a credeni che 11 fe-
nomeno sla rlmasto circoscrit-
to ai soil stati «M Bad. 

Nel 1930, a New York, tra 
una parata e I'altra del cCsvns-
men, questa associsaiooe gi& 
storlcamente deflnita come 
almpero lnvuRbile* reglstrd 
al suo attivo quattro assastl-
ni, una mutilazione, an rogo, 
quarsnta nageilazioni, cinque 
raplmentt dl bambtoJ, v^.tl-
sette scqoestrl dl persona e 
altrettante dmpiusaitares, ri
te queet'ultlmo che consfsta 
nel cospariere dl oenne e 
Plume fl corpo della vrttima 
dopo averlo pennellato col ca 
trame. L'snimatore del Klan 

nel 1915. col grado dl Mago 
Imperiale, e il colonnallo S,m-
mons dell'Ordine dsi Guarda-
boschi del Mondo. Del resto 
il Klan non 6 morto ancora, 
e In varie parti del globo ri-
conosciamo un'analoga sciagu-
rata propensione americana a 
«guardare» 1 boschi aitrui. 

Questi gli eroi di Griffith. 
Eppure Griffith era un arti-
sta di fresca vena, di istlnti-
va generosita sociale, nutrito 
pero piu di senti mento che di 
storia. Molti anni •• dopo, in 
una intervlsta, si sarebbe di-
chiarato antirazzista e amico 
della gente di colore, con un 
pensiero commosso alia sua 
balla nera del Kentucky: e, 
quel che e pegglo, sarebbe sta
te di nuovo in buona fede. 
Per 11 vecchio regista la que-
stione negra e una questione 
di mamies, cioe di docili serve 
che devono restare al . loro 
posto. . -

D'altronde la situazione po
lltica generale • s'incarica di 
temperare certe lntolleranze. 
Dopo lunga altalena gli Sta
ti Unit! stanno entrando nel
la prima guerra mondiale e 
nel contingent in partenza 
verso le trincee delle Argon-
ne non mancano ne 1 negri, 
ne gli ebrei, ne gli • orlundi 
Italian!, ne i; pellirosse. • Ne 
segue, con l'ondata delle pel-
licole belliciste, un'epidermica 
« rlabilitazione » di queste ca-
tegorie vilipese. Lo stesso Grif
fith fa fugace ammenda mo-
strando in un film di guerra 
del 1917 un soldato bianco che 
bacia un ' compagno d'armi 

negro ferito. Ma la stagione dei 
bacl durera poco. Il ; dopo-
guerra vedra gia la costitu-
zione del primo movimento 
fascista d'oltreoceano. Sorge 
nel 1919 l'American Legion. 

Tino Ranieri 
. ;,.-,. .. . •,. : •:(continua) 
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iGarzanti 
di giugno 
In edtcola 
• inlibrerla 

Pasolsni 
Una vita violenta 

jt primo grande bestseller 
di Pasoltni, e anche I'espressiono 
piu alia del suo talenlo narrativo. 
L.709 <ti':--,.'..'- '.-, :-.'•--,:-• X 

Hooker ; 
Mash va nel Maine 
RHornano I quattro protagonist! 
di Mash, questa volta impegnati 
con tutti I mezzi a «trovare» soldi 
per mettere in piedi un ospedale. 
L.70O ••'-.:• 

Sambati 
I giochi 
all'aria aperta 
Dalla trasmlssiona televisiva ' 
•Ariaperta* molti giochi • la gloia 
di stare tutti insieme. . . . . 
L.700 

Richards-* 
Metcaif- Gibson 
Lo spagnolo 
per immagini 
Vn metodo vis'rvo per uno studio 
«senza regole-. In breve tempo 
con questo corso il tettore 
parlera e capiia lo spagnolo. 
2 votaml: cisscuno L 700 

Salgari 
Laregina 
dei Caraibi 
Pervendicare la mode dei fratelli. 
II Corsaro Nero giura di uccidere 
Wan Guld, ma s'innamora della 
figlia del suo acerrimo nemico. 
L.700 

i Gialli 

Mephlstovalzer 

Roseanna 
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