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MAESTRO D'ARTE 
C h i , c o m e ogni spe t ta tore non 

s p e c i a l i z z a t o , c o n o s c a s o l o i f ram
m e n t i di Lampi sul Messico e la 
p r i m a parte di loun il Terribile, 

rroicttati nel le p u b b l i c h e sa le in 
(al ia , ha tut tav ia p o t u t o farsi 

uii'i-tea ch iara de l l 'a l to va lore di 
S. M. Eisenste in , il g r a n d e regista 
s o v i e t i c o s c o m p a r s o , a p p e n a c in 
q u a n t e n n e , in quest i g iorni . Ma 
p e r chi conosca a' fondo tutta 
l 'opera rea l i zzata e que l la , vas t i s 
s i m a , r imasta i n c o m p i u t a , gli 
Bcritti teorici , i ricordi, i d o c u 
m e n t i e tu t to i n s o m m a il t rava
g l i a t o processo crea t ivo di Eisen
s t e in , ques ta morte i m p r o v v i s a è 
un lut to tr is t i ss imo c h e priva l'ar
te del film di u n o dei suoi so
s teni tor i e real izzatori p iù grand i . 
U n o dei poch i s s imi per cui il 
c i n e m a (dunnato e costret to quas i 
s e m p r e , nei paesi fJTipitalistici, al 
l i ve l l o dei romanzi d 'avventure 
p e r ragazzi svog l ia t i e dei ro
m a n z i d 'amore per s ignor ine sc i 
m u n i t e ) è oggi In sola forma di 
ar te , c h e arte e f fe t t ivamente (se 
p u r e e c c e z i o n a l m e n t e ) produca . 

F c h e tanto sin a v v e n u t o per
c h è l'opera di Eisenste in è nata e 
si è s v i l u p p a t a nel Paese del So 
c i a l i s m o è un'af fermazione c h e si 
p u ò fare con la più s icura e 
t ranqu i l l a cosc i enza . • Perchè s o l o 
u n a c inematograf ia c o m e que l la 
sov i e t i ca , sv inco la ta dal torb ido 
g r o v i g l i o di interessi affarist ici e 
d a l l a c o s t a n t e vo lontà di i n g a n 
n a r e i r p u b b l i c o , p o t e v a permet 
tere ad Eisenste in la sua r icca 
t e m a t i c a r ivo luz ionar ia e p o t e v a 
d a r g l i que l la r i cchezza di c o l l a 
boraz ione , di t e m p o e di m e z z i 
c h e e r a n o necessari a l le s u e ri
cerche , a l l e s u e e r b o r a z i o n i , a l l e 
6IIP creaz ioni . 

Cos ì Eisenste in potè essere co 
s t a n t e m e n t e a l l ' a v a n g u a r d i a , c o 
n tantemente a l la testa dì quel 
m o v i m e n t o i n n o v a t o r e c h e p o r t ò 
il film da s p e t t a c o l o da barac 
c o n e a fa t to art i s t ico . Fu Eisen
s te in a n z i t u t t o che . con P u d o v k i n 
e g l i altri registi sov ie t i c i , pose 
c o s c i e n t e m e n t e il m o n t a g g i o q u a 
le b a s e es te t i ca del film. Le pri
m e intu iz ioni e pr ime t imide a p 
p l i c a z i o n i di m o n t a g g i o si h a n n o 
in I ta l ia e in F r a n c i a : poi Grif-
f i th , in Amer ica , l'afferma e l 'ap
p l i ca c o m e potente , e irres ist ibi le . 
m e z z o e m o t i v o . Ma s a r a n n o gl i 
art is t i sov ie t i c i , e Eisenste in tra 
i pr imis s imi , a creare una n u o v a 
f o r m a di m o n t a g g i o , a t ras forma
re il m o n t a g g i o da m o d u l o fisso e 
r e g o l a m e n t a t o per d ir igere l ' inav
ver t i to a n i m o de l l o spe t ta tore , a 
s t r u m e n t o di poes ia . Il finale alla 
Griffilh, eredità del r o m a n z o de 
ter iore c a v v e n t u r o s o , dei r o m a n 
zo d ' a p p e n d i c e o a 'rHsTJièhse; e 
de i suo i continua, d i v e n t e r à una 
r icetta •< r ipetuta al l ' infinito, nel 
film c o m m e r c i a l e , per s t i m o l a r e il 
s u b c o s c i e n t e deg l i spet ta tor i p i ù 
i n g e n u i : una progress ione e m o 
t iva faci le , fatta di at tese , di s o 
s p e n s i o n i e di ans i e . In u n a pa 
ro la , la r e g o l a m e n t a z i o n e de l la 
n o n ar te ai fini d e l l ' i m m e d i a t o ed 
eff imero successo . 

P e r Eisenste in e per gl i art ist i 
sov ie t i c i H m o n t a g g i o è l 'arte 
s tessa del film, e spres s ione intesa 
n o n a c o m m u o v e r e , m a a p a r l a r e 
l i b e r a m e n t e : e non a un g r e g g e 
s o n n o l e n t o e s c o n s o l a t o in cerca 
di un'ora di i l lus ione , m a a d u n 
p u b b l i c o sveg l i o , co sc i en te e l i
b e r o . C o n t r o chi s c i a g u r a t a m e n t e 
e. c i n i c a m e n t e c o n s i d e r a v a il c i 
n e m a un 'arma (e o r m a i s a n n o 
tut t i c o n t r o ch i fosse p u n t a t a e 
c o m e fosse vol ta ad a t t en tare a l la 
in tegr i tà ps i ch ica e a forzare la 
l iber tà m o r a l e d e l l o spe t ta tore ) i 
maes tr i sov ie t ic i del film h a n n o 
c o n t r i b u i t o a farne un 'ar te : s e 
c o n d o le p a r o l e di Len in , la più 
importante delle arti. 

A l l ' a v a n g u a r d i a è a n c o r a Eisen
s te in q u a n d o , per l 'avvento^ del 
s o n o r o , l a n c i ò con P u d o v k i n e 
A l e x a n d r o f , quel m a n i f e s t o de l -
Yasincronixmo. c h e v a l s e a l la c i 
nematogra f ia di tu t to il m o n d o 
l 'aver e v i t a t o gl i scogl i per ico los i 
di u n r i torno a l la t ea tra l i tà : s c o 
gl i in cu i s 'erano infrant i i p r i m i 
s g u a r n i t i vasce l l i h o l l y w o o d i a n i . 
Ma ! E isenste in è a l l ' a v a n g u a r d i a 
s o p r a t t u t t o con i suoi f i lm: « S c i o 
pero », « L' incrociatore P a t i o m -
Icin ». « La Linea G e n e r a l e >. 
# L a m p i sul Mess ico >. « A l e s s a n 
d r o N c v s k i >. e I v a n il T e r r i b i l e » : 
t a p p e g lor iose di u n a foca i n e 
s a u s t a . di fervorose r i cerche e di 
gen ia l i creaz ion i . 

Ma una strada c o m e questa non 
è m a i de l l e p iù ro«ee e p i ù faci l i . 
La v o l o n t à di e m a n c i p a r e l o spe t 
ta tore da l l a «ervitù dei suoi mot i 
incosc i ent i , provocat i d a una ben 
c o s c i e n t e e ch iara vo lontà di i m 
p r e s s i o n a r l o e ag i tar lo , p o r t a r o n o 
t a l v o l t a Eisenste in verso i m i r a g 
gi s m a g l i a n t i d i un f o r m a l i s m o 
tradi tore . Ma un u o m o di c i n e m a 
p e r c u i l ' i m m a g i n e ha l ' impor
t a n z a c h e d e v e avere , un u o m o 
f o r m a t o figurativamente stiliti s tu 
d i o di L e o n a r d o e di Miche lan
g e l o (chi non ricorda i peoni d i 
Lampi sul Messico?) r ientrò s e m 
pre in sé ad intendere , c o m e 
Eisens te in in te se di fat to , c h e la 
p r e g n a n z a d e l l ' i m m a g i n e è q u a n 
to e f f e t t ivamente le confer i s ce il 
va lore , ogn i v a l o r e : è la matr i ce 
u n i c a de l la stessa forma. 

Cos i l 'assunto, non a m b i z i o s o . 
m a n a t o d a un ef fet t ivo b i s o g n o 
d i superars i , di superare a n c h e il 
t ra t to ch'era a p p a r s o carat ter i s t i 
c o d e l l a sua personal i tà , quel rea
l i s m o s igni f icante , o l tre la c o n t i n 
g e n z a e l 'aneddoto , p o r t a r o n o 

, E i sens te in a concep ire , recente
m e n t e , addir i t tura un n u o v o ge 
n e r e ; u n a m a n i e r a s e m p r e p i ù c o 
ra le di in t endere il film, quas i 
f a c e n d o n e s t r u m e n t o d i i n d a g i n e 
s tor ica . 

I p i c c o l i luciferi de l l ' ind iv idua
l i s m o borghese , sa lo t t i ero • ere* 

J:]-

t ino , l ' inte l l ighenzia ; al so ldo de 
gli industr ia l i , le s ignore s f a c c e n 
d a t e in cerca di brividi e mol t i s 
s imi ingenui h a n n o par la to , a 
ques to propos i to , di terrorismo 
ideo log ico , di censura t irannica , 
di d i t ta tura , di cos tr iz ione , di 
G h e p p e ù e l iaunc r i spo lverato 
non si sa quant i altri mai ferri 
vecchi del la logorrea fascist ica . 

A quel l i c h e in buona fede han
no creduto o c r e d o n o a ques te 
s c i o c c h e z z e d i c i a m o che il d o 
cu m e n t o con c u i ' Eisenstein fece 
suoi i rilievi e gli a p p u n t i del 
C o m i t a t o Centra le s o n o — tra i 
mol t i s s imi — non il più p icco lo 
dei suoi titoli d'onore. 

Ma intendere tutto c iò è o l tre 
le poss ib i l i tà di chi non ha c o m 
preso l 'abbaco di ogni sana este
t ica: che , non so lo il c i n e m a , m a 
ogni arte, è un prodot to col let
t ivo. una creaz ione ol tre che un 
p a t r i m o n i o di tutti . 

UMBERTO BARBARO 

tt A n PI SUL, in ESSI co 

I V 
Ditmo l i quarti puataU della, nota: < I 
taNiGratori della (•'.ori» • diramata dal-
lTRicio Infunuiioni soviftifhf. 

Tutti ricordano la lotta tenace 
e prolungata che l 'Unione So-
vietica e la sua delegazione, pre
sieduta da Litvinov, condusse 
alla Società delle Nazioni in fa-
eore del consolidcriienfo della 
sicurezza collettit'a. 

Nel corso di tutto il periodo 
prebell ico quella delegazione le
vò la stia voce, in difesa di tale 
principio, in quasi tutte le sedu
te, in quasi tutte le commissio
ni della Società delle Nazioni. 
Afa tutti ricordano anche che la 
voce dell'Unione Sovietica rima
se sola nel deserto. 

Il 30 agosto 1934. ad esempio, 
la delegazione sovietica avanzò 
delle concrete proposte ad Ave-
nol, segretario generale della 
S.d.N.. affinchè fossero esamina-
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UNA STORIA PARADOSSALE E DEMOCRISTIANA ALL'ATENEO ROMANO 

Il Rettore "magnifico,, ma illegale 
ha riformato il calendario accademico 

Nel 1931 Eisenstein si recò In Messico .con A l c x a ndrov per realizzare un film dal titolo « Què v iva 
Mexico ». Ebbe modo di girare la cospicua mole di 70.000 metri dì pellicola ma non potè neanche 
iniziare il montaggio del film per un forte ostru zion smo di ordine politico. Dal materiale girato 
ì produttori di vari paesi trassero alcuni film. In Italia fu Guido Milanesi che si occupò del mon
taggio di « Lampi sul Messico » in maniera tal mente tendenziosa che suscitò le \ i v4c i proteste 
dello atesso Eisenstein. L'inquadratura che pubbl ich iamo non appare nella riduzione di Milanesi 

I DOCUMENTI PUBBLICATI A MOSCA SULLA DIPLOMAZÌA DI MONACO 

LA SICUREZZA COLLETTIVA BOICOTTATA 
DALLA POLITICA DEL "NON INTERVENTO. 

La verità storica dice che l'aggressione nazista Ju resa possibile itagli 
Stati Uniti che aiutarono il governo tedesco a creare le sue busi militari 

L 'on. Caronia, malgrado il parere contrario del Consiglio di Stato, insiste per rimanere 
Rettore e non bandirete elezioni - I l motto d. e. è: mantenere ad ogni costo Caronia 

I grandi nomi del glorioso Isti
tuto risico di Roma stanno passan
do, uno per uno. dagli Annuari d e l 
le Università italiane e quelli de l 
le Università americane. L'ultimo 
ad andarsene, non molto tempo fa, 
è stato Wieck' l'ultimo per ora. Ma 

fino a quando potranno tener duro 
gli altri, i pochi generosi che han
no preferito rimanere, respingen
do le scinti l lanti offerte americane? 

All'Istituto chimico si v i v e del 
materiale che è in magazzino: 
quando sarà finito si chiuderà bot-

' > ^ >* 

tega. Gli studenti faranno le espe
ri t i ìze stilla carta: perchè con i po 
chi milioni anteguerra di dotazio
ne annua si pagano si e no le spe 
se per la pulizia dei locali. 

Ne l le Bibl ioteche universitarie 
non si sa più a che santo votarsi: 
i libri costano caro, i mezzi man
cano. Nei laboratori dj biologia... 

Ma perchè continuare? Tutti le 
sanno ormai, queste cose. 

Andate, a caso, in una qualsiasi 
Facoltà, in un qualsiasi Istituto uni
versitario, parlate con il primo pro
fessore, con il primo studente che 
incontrate: sentirete da tutti le s tes 
s i parole, le stesse richieste, in tut
ti la stessa angoscia per lo sfacelo 
che minaccia la cultura e la scuo
la universitaria. 

Si potrebbe, stando cosi le cose. 
ingenuamente ertdere che il Ret
tore sia sulla breccia giorno e not
te, che tempesti il governo, le in
dustrie, il Gorr.unedi r ichieste; .che 
sol levi l 'opinione pubblica: che su
sciti iniziative locali, grandi e p ic 
cole, incitando insegnanti e allievi 
a muoversi , a organizzarsi, a c o 
struire. Niente di tutto questo, o 
ingenui. 

Il Magnifico è sì in lotta, ma non 
per la salvezza dell'Università. Il 
Magnifico è lanciato in una fiera 
lotta, contro i co lkgh i ieri, contro 
la Ugge oggi, per mantenere il suo 
titolo fino all'aprile 1948, per ri
mandare le nuove e h z i o n i rettora-
li. che Io stesso Consiglio di Stato 
sii ha imposte alla fine del d icem
bre 1947. 

/ / «biennio» 

Fra carabinieri e polizia Caronia ci s ta bene 

E* veramente un caso da non 
credersi: una storia paradossale, t i 
picamente democrist iana. Bisogna 
spiegarla un po' diffusamente agli 
incomp: tenti: ne vale la pena. 

L'on. Caronia fu eletto Rettore 

BICORDI DI UX GKAy»E CAMPIONE DEL "KIX<... 

//ivano Peralta, "l'invincibile,, 
tentò di piegarmi a capocciate 

nell'aprile del 1946, ad anno acca
demico già iniziato. Fu eletto per 
un biennio. La norma, sempre ap
plicata. è che per biennio debbano 
intendersi due anni accademici: il 
che vorrebbe dire, nel caso no 
stro, che l'on. Caronia doveva la
sciare il Rettorato e poi indire le 
nuove elezioni nel novembre 1947 

In altre Università, nelle quali i 
Rettori erano stati eletti nella pri
mavera del 1946. si è fatto così: a 
Bologna, per es., dovè il prof. E-
doardo Volterra. Rettore in quel 
momento, ha indetto le lezioni nel 
novembre scorso. 

L'on. Caronia non era e non è 
di questo parere: dice che «i trat
ta di anni solari e che lui deve re
stare fino all'aprile 1948. Questa 
tesi ha esposto nel novembre pas
sato a un'assemblea di professori 
di ruolo: alle fine l'assemblea, una~ 
nim'e, ha inviato un o.d.g. al Mi
nistro Gonel la -a favore; per inten
dersi. degli anni accademici; contro 
la tesi Caronia. 

A una persona normale, non de
mocristiana cioè, sarebbe basiato 
questo per indire subito !e elezio
ni. Ma con un d. e. ci vuol altro. 

Gonella ha fatto, com'sra preve
dibile. il pesce in barile e ha r imes
so la cosa al Consiglio di Stato. 
Il Consiglio di Stato ha risposto 
nella ssconda metà di dicembre: ha 
dato torto a Caronia, ha detto chi 
H suo rtttorato scadeva ncll'oHo-
bre passato, lo ha invitato a nuove 
elezioni. 

• E" bastato a lmeno questo? No. 
neanche per idea Siamo al 14 feb
braio. e nessuno si sosrna di indir
le elezioni: non Caronia. non il d e -

i cano V. E. Orlando. Nessuno. E 
cos' l'on C a r o l a o!tre a essere l e 
galmente: 11 direttore del'a cl ini
ca pediatrica: 2) direttore della c l i 
nica malattia infettive; 3) deputa
to; 4) consigl iere comunale, «i vuol 
cavare la soddisfazione di restore 
i / 'egolmi i fp Rettor; Magnifico al
meno fino al 18 aprile. 

lln. motto fatidico 

menti di libertà, avevo dunque (or fatti. Ma questo io Io seppi dopo, ila 
malato un magnifico programma di ri. gli amici che assi-tevano ali ineunti». 
«russa. Tuttavia il ricordo del primo perchè allora « t n u | « n altro «la p»u 
< match » che disputai laggiò mi è ri «arr 
ma<to indelebile nella memoria. *rh Lr prime due riprese si c b i u x i . 
beee »o>tene*»i altri incontri eoo •«• a mio netto vantaggio. Peralta uur 
«rrsari piò forti perchè è forte quello riu.'ci. data la mia abilita, a pianai* 

Contato appena rent'aoni. ma eia 
a re vu pagato a caro prezzo l'esperien
za del quadrato, attraverso duri incon
tri dopatat i nelle varie parti del mon
do. Avevo l'età in cui ojrni atleta »• 
«ente sempre in vena di far prodigi 
e riuuire-a più temeraria sembra fa-
cile a realizzarsi. Ero già ti aio ori che combattei nelle condizioni più di- il coipo decis i lo , mentre si taccio tot 
Sud America una prima volta, e a te 
vo »arce»*ivamcnte conseguito l-ell<- *f 
fermazion i sui < rinics » «tatnnitrnsi 
quando Lectour. organizzatore prmci 
pe del pugilato argentino, mi inc-ig 
{ io di nuoto per portarmi di fron 
te agli « aficionado» > del suo Pae*e 

pereti 
Ile ce 

operate. Eravamo nel massio del 1**0 care pio volle. Ma dal terzo « round 
e l'estate. un'estate partirolarmentr nella ricerca di farsi luce per ricini-

librare le sorti del e match >. il mia 
avversario si diede a compire una »* 

umida ed afosa, volgeva ormai al ter 
mine: radevano spesso violenti acqua* 
ioni, mandando a vuoto piò di no» 
nnn;one pugilistica all'aperto, e le 
previsioni erano sere anche per I» 

Mentre ero in viacgio verso Bueno» grande manifestazione the si doveva 
Aires pensavo ai difficili mmbattimcn -volgere al Parco Palermo, nel « Rive> 
ti che mi attendevano l a ^ i ù . e sprra Piate Club de lo» millionanos > tra 
vo di rifarmi ad mura della mia pri le ville dei ricchi argentini, in un 
ma sfortunata < tonrnée ». Diro «forto quartiere simile ai « Parioli » di Roma. 
nata, perchè, dopo aver «nperato al ma molto piò suggestivo e no po' air 
debutto Purcaro. campione argentina no provinciale 
dei |>c«i piuma, categoria nella quii* 
allora io militavo, mi trovai subito pri 
vo di avversari di valore, e fui rw» 
eio quasi costretto ad affrontare, aa 
tnralmente senza «ncces^o. i gro«i e» 
libri della superiore categoria: lo »pa 
gnnln Rajo. campione d'Enrona. e ? i ' -
rez. Ritornava dunqne che mi riab» 
litas«i. per non deludere gli «portivi 
italiani, lectnnr. e sopratiitto me «te«*o 

Dnrantr la traversata, nei pochi nrn 

Al "River Piate,; 
Avevo come il solito lavoralo mol

to per calare di peso (da quell'età eb 
be inizia una sorda lotta tra ree e 
le bilance): mi ero sottoposto a »t»er 
vanti allenamenti che doravano or». 
giorno parecchie ore e quel che e1 peg 
gin. avevo saltato molti pasti, coasn 
alandone altri assai sintetici. Attribuì 
vo il grande nervo*i*mo che si era 
impadronito di me al dnbbio che il 
combattimento BOB si svolgesse a cn»i 
•a del cattivo tempo; ma quando nel 

>meriggio vidi uno splendente are» 
~roo attraversare il cielo, mi accor 

<i che il mio timore non dipende»» 
«olo da] tempo... 

Il mio avversario era Victor Peratia 
l'invincibile, che poco dono rinsci » 
diMrurgere anche il mito dell'imbattiti' 

porne 
halro 

rie di >correttezze. con la conniven
za dell arbitro, sig- Krtck. per fai mi 
perdere la calma che fino a quel mu» 
mrnto avevo >un«er«ato. A meta della 
terza ripiega, un violento (ulpu di le-
-ta mi spari* il lanbro superiore. Nel 
calore della contesa, che »i »»ol»e a 
distanza srupre ravvicinata, on altra 
aziona simile a qaelU precedente, mi 
ruppe l'arce sopracciliare sinistra. Ini 
zio allora per me una vera «via cru
cis >: il sangue ebe mi uscita dalla 
bocca e dagli occtn fdarante la quar 
ta ripresa ane l e il -opraccigtio «le-
-tro rra stato spaccato! nn impetiiva di 
vedere 11 pubblico, evidentemente a» 
<rzzo a spettacoli del rrn« Ir, incita*» 
«Ila battaglia, mentre l'ai hit ro. ia»Iil 
ferrnte, la-ciava che il « match » pn> 
"•guis*e. 

Scontro sanguinose 
Nella quinta ripresa ed -il» qutn» 

che sega irono il nostro accanimento tra 
teine- a l l ' emul iamo gli »oettalori. mer« 
tre antnentatano le mie ferite, la nn* 
pi-rifita di «angue, ma anche la mia 
volontà di n«ore d-dla. prova con on». 
re. la condizioni di *empre maggiore 
inferiorità si svollero le nllime fa*. 
dell'incniitro. fra gli incitamenti «ir-

l it i di .Suarez. sconfiggendolo pri».» "»"*' ehr parteggiavano per entrambi 
del limite 

Il combattimento era fis*ato sulla •*• 
«tanta di dodici riprese, che si preve. 
devano disputate accanitamente. *ep| a di»p; 

nodo 

« A a a c*r»o p«at« — r s e w a t a 
Tartari — eomlaef* ava letta 

••réte ira ama • la bilaaca» 

mera<igliati ormai dalla mia resistenza 
e dal l'atto che. malgrado tutto. «»«-
pcrmaocnternrnlc all'attacco, ciò chr 
.•disponeva I orp.gliftsu atleta argenti 
no. Alla fine «Iella memorabile contesa. 
tra la «oddiifariftae dei tifo«i italiani. 
veniva emes»o il verdetto che ini as««-
gnava la vittoria (giudici Collazo. He-
r«»a. Lerenai 

Ma il ricordo di quel combattimento 
non finisce qui Ricevute le prime cu 
re e rattoppate le ferite con innume 
revoli punti, ricordo che la mattina do
po. pacando ^trr combinazione di fron 
te ad un piccolo specchio ovale, mi 
volta; brn«cament». perchè stentavo a 
riconoscermi Ra«ate • le «opraccfpltn. 
gonfi gli zigomi, il na«o e le hoz-

?r»TO . ^ A / ^ r ° a £ w . ó n"n#U " '"»»•'* rnormemente pronunciate, le tire .a aedo cosi Tiole.to .1 p*~ U h b r , t U puTrrmTto ^ f c . d -n„ ne. 
rro. ero veramente un capolavoro En-
pnre dovevo rallegrarmi. Brasando che 
avevo Tinto. 

ENKICO VENTURI 
tr-eerrrpwMMi europeo 

4ti pswf Itggiri 

Non ho il ?usto dall'aneddoto e 
del pett gole zzo. Non ho n*s~iin 
fatto .- personale . . con l'on Caro
nia, anzi, al contrario, ho ragioni 
di stima e riconoscenza p r zi eli-. 
nico. 

La questione va qui molto al di 
dà della persona; è la qutst icne . 
tragica, del ma!costnme e dell' irre
sponsabilità d.moerist ian£. 

- Si conquistano. b :ne o male, mit i 
i posti di comando e si U n g o n o 
stretti. Quel lo che si fa, non ha i m 
portanza: quel lo che conta, è a v e 
re il poteri , tutto il potere, e non 
mollarlo mai. 

« M a n t e n e r e il Rettore a ogni co 
sto .. e perciò il motto d.c. al l 'Uni
versità di Roma. Non - salvare l'U
niversità-. Per salvare l'Universi
tà non si fa nulla. 

Tutti sappiamo invece che l 'Uni
versità si va sgretolando, che è in 
continua, rapida decadenza. 

Non ci sono mezzi per far stu
diare ser iamente neppure gli s tu
denti che seriamente vogliono stu
diare; non c'è nessuna assistenza 
seria ai giovani capaci e meri te
voli, ma poveri; non un solo assi
stente né «ti solo professore può 
dedicarsi pienamente alla ricerca e 
all' insegnamento, assi l lato com'è 
dalla miseria; le biblioteche e i l a 
boratori invecchiano e decadono ra
pidamente. 

Dappertutto in Italia, ci sono due 
fronti. Da una parte, quelli che 
- non ci credono più - ; quelli che 
pensano, anche se non Io confes
sano apertamente, eh? l'Italij è 
condannata a divenire 1 ult imo dei 
patsi civil i , in tutti i campi. Dal
l'altra quelli che credono ancora 
eh; l'Italia, in tutti campi, possa 
riprendersi: possa dare ancora, a 
tutto il mondo, un contributo e s 
senziale di idee, di opere, di pro
gresso. 

E' confortanti vedere che, tra 
quelli che „ ci credono. . . vi sono 
n o l t j . molti giovani. Nelle officine 
e nei rampi non solo, ma anchs 
nelh Università. A Roma, per e-
sempio. gruppi di giovani danno 
vita con entusiasmo a un - mov i 
mento per la salvezza del l 'Univer
sità ... Che possano rincuorare gii 
sfiduciati, denunc'arne i transfughi. 
indicare la via della ripresa. Quel
la via che i Caronia e i Gonel la 
non sanno o non vogliano indicare. 

LUCIO LOMBARDO-RADICE 
I t l l l l l l l t i l M I I I I I M M I I I I M I M I I I M I M I M S 

La rivineHa dei calvi 
TOKIO, febbrato. — Otie profes

sori dcll'Utiivc-s-'à nipponica di 
fiagoya hanno oggi annunciato di 
aver finalmente trovato ti rimedio 
sovrano coltro la calv'Z'C. che po
trà esxi"*L .eliminata mediante inie
zioni di vitamine sotto il cuoio ca
pelluto. 

Tuttavia la miracolosa scoperto 
ha per sempre distrutto la felicità 
di due fidanzati cerivi, lnfr.tti uno 
de due. mentre maneggiava una 
scatola di fialette del nuovo far
maco. ne provocava la rottura e 
la fuoriuscita del liquido. Un spuz
zo colpiva al rollo Lr'ao Trrh Bo. 
la sedicenne fidcnznti dell'Inculo 
paziente, e. dopo circa una setti
mana. sul volto delta fnncUilta 
appariva una lieve peluria che ben 
presto si tramutava in uni certa 
barbetta. Inorridito. il giovane 
semi-calvo ripudiava la fidanzata 

te in seno alla Società stessa. 
Ebbene, tali proposte vennero 
seppellite negli archivi e non fu 
dato loro alcun seguito. Era evi
dente che lngìiilterra e Francia, 
nazioni che in quel monieiiju 
aueyano un ruolo di primo pia
no nella S.d.N., rinunciai'ano a 
resistere coltett iramente all'ag
gressione tedesca. Rinunciavano 
alla sicurezza coltrltirn perchè 
essa era in contrasto coti la po 
litica di concessioni art Hitler ria 
loro iniziata. 

E' naturale che una s imile po
litica porcra poriare soltanto al 
rafforzamento dell'aggressione hi
tleriana. Ma i circoli dirigenti 
anglo-francesi credevano che età 
non fosse pericoloso poiché, dan
do joddis/a;io»ie agli aggressori 
con concessioni ad occidente, si 
sarebbe potuta rivolgere piti tar
di la stessa aggressione verso 
oriente, facendo della Germania 
un'arma contro l'Unione Sovie
tica. 

In un rapporto presentato al 
18. Congresso del Partito comu
nista dell'URSS nel marzo del 
'39 Stalin «spose le ragioni del 
rafforzamento della aggressione 
hitleriana; « La raoione princi
pale consiste nel fatto che la 
maggioranza dei paesi non ap-
prejsiirt, e Innanzitutto l'Inghil
terra e la Francia, rinunciano 
alla politica di sicurezza collet. 
Uva, alla politico di resistenza 
collettit'a agli aggressori e adot
tano un attcagtnmenfo di non 
intervento, un atteggiamento di 
neutralità ». 

Per disorientare il lettore ed 
allo stesso tempo per cfl/«nntare 
il porerno soutefteo, il corrispon
dente americano Nil Stanford 
afferma che l'URSS si opponeva 
alla sicurezza collettiva e cht 
LifiNtiot' fu allontanato dal suri 
posto di Commissario agli Af
fari Esteri e sostituito da Molo
tov perchè perseguiva una poli
tica mirante al rafforzamento d\ 
quella sicurezza. È' difficile im 
maginnrc qualche cosa di piti 
stupido di tale affermazione. E' 
ovvio che Litvinov perseguiva 
non la sua politica personale, ina 
quella del governo sorieffer» 
D'altra parte la lotta che il go
verno dell'URSS ed i suoi rap
presentanti — compreso Lifi'inon 
— hanno condotto a favore del
ia sicurezza co/leftirn in tutto il 
periodo prebellico, è conosciuta 
dall'opinione pubblica del mon
do intero. Quanto alla nomina d\ 
Molotov al posto di Commissa
rio del Popolo agli Affari Este
ri, è naturale rh- In o«c"n si

tuazione complessa, mentre gli 
aggressori fajcisti preparavano 
la seconda guerra mondiale, e In 
Gran Bretagna, la Francia, e die
tro di loro gli Stati Uniti, Il la
sc iarono fare, anzi li incoraggia
vano net loro piani di aiu'rra 
cojifro t'URSS, era necessario chi 
un posto di responsabilità coma 
quello di Commissario agli Af
fari Esteri fosse assunto da un 
uomo di slato più esperto e piti 
popolare di Lltuitiou. 

Non è a caso che le poterti* 
occidentali rinunciarono al patto , 
di sicurezza coltcttii'a. Nel corso 
di qwl periodo si tra iniziato 
t/n contrasto tra due lince dt 
condotta nella politica infermi 
zionale. Una consisteva iveilr% 
lotta per la pace, per l'organiz
zazione della sicurezza coMeffltto 
e intrat'a a resistere all'aggres
sione attraverso gli sforzi uniti 
eli tutti l popoli pacifici. L'altta 
era una linea di rinuncia all'ut 
ganizzazlanc della sicurezza col
lettiva. E' chiaro che questa II 
tira Incorapotnra I paesi fascisti 
a rafforzare le loro Infetirionl-
apprcssuip e contribuiva allo zeu 
teuamento di una nuora guerra. 

ta verità storica è che l'aggres
sione è stata possibile sopraluita 
perchè gli Stati Uniti hanno alu 
tato I tedeschi a creare in po
chissimo tempo la lia.se econo
mica e militare della loro azio
ne. e secondariamente perchè ta 
politica rinunciataria dei circoli 
dirigenti anglo-francesi portò fa 
disoroatiizrarionc tre le file dei 
paesi pacifici, ruppe fi fronte mit
ro di quei paesi, aprì la strada 
ad Hitler. 

Cosa sarebbe aurernifo se gn 
Sfati Uniti non avessero finan 
ziato l'industria pesante della 
Germania e se l'tnghi'tcrra e tu 
Francia avessero organizzato in 
comune con l'URSS la reazione 
collettiva ad Hitler? La Germa
nia sarebbe stata priva di arma
mento sufficiente. La politica hi
tleriana di conquista si sarebbe 
trovata schiacciata nella morso 
del r"glme di sicurezza colletti
va Le possibilità che i nazisti 
avrebbero avuto di poter scatena
re con successo ta .*rcortrfa guer
ra mondiale, sarebbero state ri
dotte al minimo. E se. malgra
do queste condizioni sfavorevoli. 
avessern osato iniziare il conflit
to, sarebbero stati battuti nel al-
ro di un anno di guerra. Disgra
ziatamente questo non avvenne, 
e ve fu causa la funesta polìtica 
degli Stati TfnHi.' dell'Iinhilter-
ra e della Fmni-ìn. 
(continuai 

Molotov è sempre r ime . lo a smascherare i piani 
dei « cani rabbiosi » al la Foster Dulie* 
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NOTlEim LETTERARIE 
Dopo Ptultltt itoddtrd. Miche! Si

mon e Mllrt divi dtl cinema, treo a 
Roma fli » scrittori di tiratira » 
come li (hian,a un giornale della tira 
- koetiler e ìirifhl. 

<.ilr» rimprnnlttti/iinr culturale cor* 

n modo poco ortodosso, a caos» 
del temperamento piuttosto battagliere 
che caratterirra i rud-amerteant e di 
cui Peralta "sembrava fornito ia sommo 
grado, avendo mostrato più volte d-
«apersi valere di altri metri olir» 
.•turili co«tiiuiti dalle sue no» cornea' 
loti fisiche. 

L'o pubblico nnnieroso era accorro ai 
River Piate, dove »i svolgevano le mag 
gion manifotariom. per assistere eti 
tusiasta e rumoroso ad aa altro to t 
cesso del proprio beniamino Era i* 
pubblico degli v aficionado* » che fa 
-ea " - -
Iella sua passione sportiva. 

C'erano pare saniti italiani. ch« «• 
•lavano un gran da fare per mostrar 
mi U fiducia eftt areraao ia me. Gli 
o s i • fli altri, m a B a s o che il eoa* 
battimeato t i t ro l fera , ebbero pia col 
ta oceaiioaa di pastai» 4sD« parole ai 

Il poeta Alfotwo Gatto, ta qua
lità dì Inviato. aU aera rado per 
«ruaitt» la alexloai di ratear» 

rrnte nel nottro gtornalitmo pud fari In < Tempi moderne»» di Sartre f 
pattare per scrittore di tintura ui] documenti tuli America netra tcritti 
koettler. Solo la polita di confondere• dai bianchi tono stranamente comoni 
le acque, di tmtrc;are l pro,l»iti di al tono di (Triiht: t un'America nera 
contrabbando può far chiamare « co
munista » ll'ngnf. cori come hanno fat
to i soliti giornali. 

Come dare il tbrnprnuto* a Koettler? 
L'n uomo metchino al punto da ri

fiutarti di parlare con uno scrittor* 
italiano comunttia capitato per caso 
in un salotto. Povero koettler. già di 

guardata con gli occhi di un bianen 
di chi é al di là della linea di lotta 
di chi ti e liberato, e questo fli 
*>atia 

P r e m i o F i r e n z e 
Il 19** «ta bittendo nn primato. 

•tiiello dell'anno che «egoa l'istitnrione trotto a sorbire le amarene che sa-! ' ] " ' , . - . , 
bitct in Ittita chi col .Baedeker» mi •''». " " « " « r numero d. premi letterari 
nano ouol .altare la noce « comunisti .1 •«titolai, al nomr d, citta ual.ane. Do-
e tcrivere per t suoi giornali americani 
tutta la verità, niente altro che la nr-
rità! In Itali* per non vedere » comu
nisti bisogna che faccia buio a mn-
rotiornn. 

Va invece di occuparci di quetl-
giornalista mancato, per cui il tradi
mento verro la clatte operaia ha ser
vito di preletto per una comoda e gra
tuita pubblicità, eccoci a H'right. 

Lo scrittore « antirarruta ». 
Forte i tuoi libri, già celebri i» 

Italia, potsonn servire di documento 
<uf raiTitmo americano. 

Va batta questo ver pattare come 
il portabandiera dell» lotta antirai-
ritta? 

Sei suoi libri il problema deiruomo 
di colore americano viene »1 pn«ro con 
violenta espressiva, ma spostato dai 
tuoi veri termini in modo da proporre 
solationi che ti ttntrtiria io nella fuga 
dal Sud, nella fuga dalla propria rag
ia. in un tentativo di tatveita indi
viduale , 

In Un dei conti il personaggio negro 
di Wrlght ha rancore verso il bianco, 
solo perche non può passare nella tua 
catta; cosi come il pettonagglo opa-
raio d'un qualche scrittore coma Koat-
lìar ha rancore, verso il padrone tolo 
perchè non suo divenire lui ti pro
prietario dtllm fmbbrlc». 

po il Premio Riccione il Premio Pra
to, il Prrmio Vrne/i-i. che ria minac
ciar)" ili o*ctirarr la li-pittima fama del 
Prrmio Viareggio, reco il Premio Fi-
rrn/r. iMitoiro dalI'Arienda autonoma 
del Tnn»mn indinne con l"Ammini«tra-
rinne comunale di quella citta 

II Premio Firrn/r è per una compo-
-inone miMicale. un'opera letteraria, e 
nn"oi>era d'arte figurativa, e eia«enno 
dei tre bandi di concorso e dotato di 
ViO mila lire di premio, l a Segreteria. 
alla qnale dovranno e««ere inviate le 
opere in gara, «i trova in via Torna-
buoni l» • Firenze 

Oaci di seppia 
Gli t 0>«i di «eppia » di Eugenio 

Montale, già pubblicati da Einaudi pa 
reerhi anni fa. «ono riapparsi per 
tipi di Mondadori, entrando a far par 
te co«l della colle/ione « I o specchio » 
che g i i da trmpo raccoglie ( le opere 
di l'ngaretti. Quasimodo, e altri fra i 
più significativi poeti contemporanei 

Scrittori sovietici 
D»p» la pubblicatone di « America », 

«ta par uscire, nelle edizioni Macchia, 
nn allro libro di llia Fhremburg, « I a 
tormenta ». Sempre presso Macchia ai 
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prepara la pnbblicarione di altre re
centi opere di narra tori sovietici: « Ten
to del sud » del giovane finlandese 
FI man Crin e « Compagni di viaggio » 
di Vera Panava, che hanno Tinto « ex 
aeqno » Il premio Stalin t«*7, ed « E»«> 
hanno combattuto per la Patria ». t'ai
ti mn romaaro di Michele Sholokor. 
l'autore del e Placido Doa ». 

Società 
L'ultimo numero di « Società > t i apra 

eoa l'importasi* conferente di Giorgio 
Lnkaca « I compiti del marxismo e la 
democrazia attuale », tecnta dall'illu-
•tre teorico del marxismo nella riunione 
internazionale di filosofia marxista a 
Milano. 

Rassegna d'Italia 
Il numero di gennaio della < Rat-

• serna d'Italia » diretta da Francesco 
Flora reca la settima puntata delTat-
te*o romanzo di Elio Vittorini a l o 
zio Agrippa parsa In fresa ». Nello 
ste«so aurnero della rivista è conte
nuto un saggio di Flora an Gratta 
Deledda. 

• Canzona dalla Paca • 
Il e s a l t a t o orgaalrratore dell'Arsile 

della Pace, che si terrà • Roma il 
14 marzo, ha l'intenzione di abbinare 
a questa manifestazione il lancio di una 
e Canzone della pace ». La composizio
ne «ara scelta da un'apposita giuria 
rMla qnale faranno parte tra gli altri 
Ma«imo Ronfrmpelli. Triln'ia, Bixic. 
All'autore della canzone prescelta «ara 
assegnato un premio di 100 000 lire. 
Po««ono concorrere lotti I cittadini ita. 

• liaai. indirizzando a: Assise de la 
Pare - Ma Nicotera 36. presso ADKL, 
Roma. 
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