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A R A 
di SALVAI OHE F. ROMANO 

dcn(emerite , fossero sfudent i o ri-
vol i i / ioi i i ir i c o m e Wil lner o {fi»r-
nal is t j democra t i c i c o m e il Je l l i -
iiek; non n'usc ivano a c o m p r e n 
dere a qua l i c o n s e g u e n z e fune-
sfe c o n d i l i r v . i il loro HttcfrKiaineii-
lo di fronte a l la lotta opera ia per 
i iniqui" < krcuzer ». ••> >i. 

Afa q u a n d o tra l ' t l e il 15 set
tembre essi stessi sì ab i tarono per 
la mercede depli art ig iani , i p ic 
col i liortfiirsi si t rovarono ugual 
mente di fronte decisa a fermar
li la guard ia naz iona le a r m a t a . .Se 
ques ta volta la guard ia non spa
rò. fu perchè d ie tro la piccola bor
ghes ia s t a v a n o g l i s tudent i a r m a 
ti. Afa c i ò non impedì al la rea
z ione c h e a v e v a a c q u i s t a t o co
sc ienza del la propria forza pro
prio nei g iorni del la seconda metà 
ili a g o s t o di dis interessars i de l le 
inquie tud in i dei piccol i borghes i 
e preparare la fine def lat iva del 
la r i \o l i i z io i i c . , _. 

Verso In metà di se t tembre Marx 
r ipart iva da Vienna. Il suo p u n t o 
di vista sulla lotta di c l a s s e in 
questa città si e spr imeva , d o p o 
quel c o n t a t t o diretto, negli a r t i c o . 
li c h e Kngels. d ietro le ind icaz io 
ni di lui. scr iverà per il «- New-
York D a i l y T r i b u n e » n e l ' I S ó l . 
t f.n c l a s s e opera ia (di Vienna) si 
l e g g e in uno di essi , c i r condata 
di d i f f idenza , d i s a r m a l a , senza or . 
g a u i z z n z i o n c . a p p e n a si s tava sol
l e v a n d o dal la servi tù in te l l e t tua le 
del v e c c h i o regime, si s tava risve
g l i a n d o non ad una cosc i enza ma 
ad ima pura s e n s a z i o n e intu i t iva 
de l la sua p o s i z i o n e soc ia l e e del
la sua propria l inea di n / ! o u e ». 

Cos ì a t t r a v e r s o la penna di 
Kngcls . M a r x scr iveva l 'atto di 
nasc i ta del m o v i m e n t o o p e r a i o in 
Austr ia . A d esso c o m e ad un n u o 
to di partenza si r i fer iranno c o 
s t a n t e m e n t e in s e g u i l o gl i storici 
del m o v i m e n t o o o e r a i o a u s t r i a c o 
L u d w i g Briigcl nella sua onern in 
c i n q u e vo lumi e Ju l ius Deutsc l i 
nel s u o breve sch izzo . 

Ma in quegl i art icol i Marx sma
s c h e r a v a a n c h e il fa lso s e n t i m e n 
to n a z i o n a l e dei reazionari a u 
str iac i : redattori di g iornal i , uffi
c ial i del l 'eserci to , funz ionari del
lo s ta to , anel l i tutti di un'unica 
c a t e n a : la cas ta reazionaria i le i! 
c a l u n n i a t o r i de l la r ivo luz ione fat . 
fa « c o l , d e n a r o s traniero >, 

•• « I funzionari c iv i l i e mil i tari . 
egl i s c r i v e v a , f o r m a n o tu Austr ia 
una razza a par te : i padri h a n n o 
serv i to l ' Imperatore e così faran
no i fi<rli: ps^i noti appattentrom» 
a n e s s u n a delle* mol tep l i c i nnz lo r 

na l i tn - racco l te ! so t to . le al i de l 
l 'aquila bic ipi te . . . . ungheres i po
lacch i t e d e s c h i . rumeni .. i ta l iani 
c roa t i . ! in ogn i parola o^ni indi
v i d u o c h e non porti lo s t a m p o 
i\e\Yautorità imperialo e reale e 
c h e a b b i a un s u o propr io cara t t ere 
n a z i o n a l e è da loro u g u a l m e n t e 
d i s p r e z z a t o >. < Essi non h a n n o 
naz iona l i tà >. c o n c l u d e Marx , ma 
p r e t e n d o n o di essere essi a cos t i 
tuire la < vera n a z i o n e aus tr iaca >. 

In ques ta falsa inc l inaz ione , so 
p r a v v i s s u t a i n . p a r t e ag l i urti del 
t e m p o e del la storia , c irca un se
c o l o d o p o , fra il I"I4 e I lOVi fu 
trovato in Aus tr ia il terreno fa
v o rev o l e per la fol le «-orsa t da l 
l 'umani tà . a t t r a v e r s o la n a z i o n a 
l ità. a l la best ia l i tà ». c o m e d i c e v a 
il poeta a u s t r i a c o Gr i l lparzcr s e n 
t e n d o soffiare nel s e c o l o XfX il 
vento p r e a n n u n z i a t o r e di q u e l l o 
c h e il XX ha c o n o s c i u t o so t to il 
n o m e del n a z i s m o . 

Nel VJ44 si costituì ad Hollywood 
una cosidctta « Alleanza dei pro
duttori Cinematografici per la con
servazione defili ideali americani •» 
Si disse allora che l'Alleanza era 
sorta per fronteggiare l'influenza 
degli clementi di sinistra nell'indu
stria cinematografica In realtà cs-

Sul la fine di a g o s t o e i primi di 
se t t embre del 1848 a Vienna a l c u 
ni g iornal i di s inis tra (che o g n u n o 
p u ò vedere in q u e s t o m o m e n t o nel
le vetr ine de l la Mostra del '48 v ien
nese al R a t h a n s di Vienna) , Koii-
stilatimi f.Uer liiulikalc d a v a n o 
not iz ia di r iunioni de l la « Pr ima 
Lega G e n e r a l e del Lavoro > e del
la e.Lega D e m o c r a t i c a G e n e r a l e > 
d u r a n t e le qual i Karl Marx , redat
tore del la « Nette Rhc in i sche Zci-
tung » a v e v a par la to sul la s i tua
z i o n e de l la r ivo luz ione a Parig i e 
negl i altri paesi . 

Q u a l c h e t e m p o dopi» il g iorna le 
reaz jona l io < Geisse l > c h e a n d a 
va r a c c o n t a n d o ai suoi lettori c h e 
la r i v o l u z i o n e v i ennese era ral la 
< con d e n a r o s tran iero > cog l i eva 
l 'occas ione per sfruttare questa 
not iz ia s c r i v e n d o : « Non è un pu
ro c a s o c h e i rifiuti della naz ione 
tedesca i s ignori Marx e Ju l ius 
Frobe l . si t rov ino propr io in que
s t o m o m e n t o fra di noi >. 

C e r t a m e n t e c'era q u a l c h e ragio
ne se i n s i e m e a J u l i u s Frobel . no
to d e m o c r a t i c o tedesco, a n c h e il 
redat tore del la « \ c t i e R h c i u i s c h e 
Ze i tung > Karl Marx sj trovava 
p r o p r i o in quei g iorni a Vienna. 

Il Manifesto, c h e ques t 'u l t imo 
a v e v a p u b b l i c a t o nel f ebbra io 
d e l l o s t e s so a n n o a Londra, non 
a v e v a a v u t o il t e m p o di essere co 
n o s c i u t o nel la c a p i t a l e di que l la 
«Cina d'Kuropa> c h e in poch i me
si era d i v e n t a t o il centro , se non 
più i m p o r t a n t e cer to , più dec i s i 
v o e d e l i c a t o del m o v i m e n t o r ivo
l u z i o n a r i o • e u r o p e o . •• Pr ima del 
m a r z o tu t tav ia la pol iz ia del Met
termel i , o c c u p a t a sa persegu i tare 
chi era in posse s so di <brochures> 
di Wci f l ing o di altri c o m u n i s t i 
u top i s t i c i , non a v e v a m a n c a t o di 
r icevere s e g n a l a z i o n e del la c o m 
p a r s a di un v o l u m e di crit ica fi
losof ico-soc ia le . « La Saera F a m i 
gl ia », t cu i autor i E n g e l s e M a r x . 
f a c e v a n o parte e di una fraz ione 
del c o m u n i s m o di un cer to m o d o 
assa i rad ica l e ». Il l ibro, si c o n c l u 
deva «topo una e s p o s i z i o n e g e n e 
rale as sa i prec isa dei suoi temi . 
non m a n c h e r à di a v e r e n o t e v o l e 
r isalto , sin per i m o d i de l l 'espres
s ione c h e per. il c o n t e n u t o . -• 

I g i u d i z i dei g iorna l i di s inistra 
su i d iscors i di M a r x erano i n v e 
ce m e n o precis i . Knstititlìrm ne 
dava un b r e v i s s i m o r ias sunto pie
n o - d i c o n f u s i o n e e di ' inesat tez 
za. M e g l i o il Radikalrr c h e g i u d i 
c a v a il d i s c o r s o di Marx , t e n u t o 
il 50 a g o s t o nlla Lega > Genera le 
de l Lavoro , c o m e e a c u t o ed istrut
t i v o » e riferiva la d i s c u s s i o n e c h e 
n r era . s egu i ta tra • M a r x e Je l -
linefc, un redat tore d i ' q u e l l o s fes-
nn g iorna le , in m o d o c h e i n v e r o of
fre. ne l la s u a brev i tà , p a r e c c h i o 
interesse . . 

M a r x ' e r a a s s a i p r o b a b i l m e n t e 
T e n u t o a A'ìcnna a t t r a t t o v i da l la 
n o t i z i a - d e l s a n g u i n o s o urto fra 
la g u a r d i a b o r g h e s e e la massa 
dei lavorator i a v v e n u t o a Pra-
tersfern il 23 de l l o s tesso me«c. 
P e r la p r i m a vol ta :• l 'osti l ità la
tente fra la b o r g h e s i a v i rnnrse . 
c n e era fornata , d o p o le g i o r n a t e 
di m a g g i o v i t tor iose per il soste
g n o deg l i onera i , in preda a l la 
sua v e c c h i a d i f f i d e n z a ner la i m * . 
sa opera ia , si era mani fes tnta ne l le 
s u e e s t r e m e c o n s e g u e n z e . La g u a r . 
dia n a z i o n a l e era «fata :n»TintT 
c o n t r o . l a v o r a t o r i d i sarmat i c h e 
p r o t e s t a v a n o p e r la d i m i n u z i o n e 
di ^ k r u z e r (circa IO centes imi* 
de l s u s s i d i o g i o r n a l i e r o e ne a v e v a 
m a s s a c r a t o un b u o n n u m e r o . O n e 
s t o era a c c a d u t o p e r c h è g l i o p e 
rai si e r a n o trovat i sol i e d i sar 
mat i c o n t r o la b o r g b c s i a a r m a i » 
nel la lottn di *rivrnd>cazione de l 
p r o n r i o d ir i t to a l la r i f a . T n i c c o -
li b o r g h e s i e g l i s tudent i r ivo lu 
z ionar i si e r a n o d ich iarat i neu
trali. TI s e d i c e n t e « r»' riH l a v o 
ratori ». lo s t u d e n t e Wi l lner . e h " 
a v e v a r a p p r e s e n t a t o g l i onera i t»°' 
C o n s i g l i o di s i c u r e z z a . a y r v n »I:-
c h i a r a t o c h e « ^ k r e u z e r •» (IO c e n 
tes imi) non e r a n o un o b b i e t t i v o 
di lot ta po l i t i ca » e i suoi a m i r i 
del la l e g i o n e a c c a d e m i c a a v e v a n o 
d e c i s o p e r c i ò d i n o n i m m i s c h i a r 
si in ques ta f a c c e n d a , ^ r - : - * " 

Gl i o p e r a i a v e v a n o d o v u t o , «eti 
za a l c u n a g u i d a , o r g a n i z z a r e c o n 
propri m e z z i una m a n ; f e « t * * i o n e 
di p r o f e t a c h r a v e v a d a t o luo«ro 
aH' innual i f ìcabi le i n t e r v e n t o • ar 
m a t o de l la g u a r d i a n a z i o n a l e c o n 
tro di loro. '. - • • • ' 

M a r x a v e v a s c o r t o in - q u e s t o 
e p i s o d i o i l p r i m o mani fc*tars i a 
V i e n n a d i q u e l l a lo t ta di c l a s s e 
tra b o r g h e s i a e p r o l e t a r i a t o c h e 
era g ià d i v e n u t a a p e r t a e c h i a 
ra guerra a P a r i g i . V o l e v a a c c e r 
tarsene p e r s o n a l m e n t e e portare 
n e l l o s t e s so t e m p o nei g r u p p i po 
l i t ic i : p i ù i a v a n z a l i i n n a * sp inta 
ideo log i ca ch iar i f i catr ice c h e fa
c e s s e a c q u i s t a r e m a g g i o r e c o « c i e n . 
rn a l m o v i m e n t o de i l avora tor i in 
Aus tr ia . 

S c r i v e infat t i il ìfaiìiknhr c h e 
in que l la r iunione ne l la q u a l e si 
era p r o p o s t o di i n v i a r e a l l ' i m p e 
ratore u n a d e p u t a z i o n e c h e l o 
p r e g a s s e d i r i c h i a m a r e il Mini 
s t r o r e s p o n s a b i l e de i fatt i de l 2^ 
a g o s t o . < il s i g n o r M a r x faceva o s 
s e r v a r e c h e q u a l e c h e fosse il Mi
n i s t ro qu i si t ra t tava , c o m e a P a 
rigi . d e l l a m a n i f e s t a z i o n e de l la 
lo t ta tra b o r g h e s i a e pro le tar iato» . 
Al c h e il s i g n o r Jc l l inek a v e v a 
c e r c a t o di r ibattere, e c o n f u t a r e 
M a r x , a c c e n t u a n d o i c o n t r a s t i tra 
la s i t u a z i o n e f rancese e que l la di 
V i e n n a , e a f f e r m a n d o c h e era 
e s l r e m a m c n t e e v i d e n t e c h e la 
m a s s a opera ia v i e n n e s e n o n p o s 
s e d e v a a l c u n a c o n c e z i o n e s o c i a 
l e . T a n t o c h e ne l l e a g i t a z i o n i re- . . . . . . mm 

cent i a v e v a n o s o l t a n t o c o m p a t t a t o Rossella Falle e Raoul Graasilli n e l « C a n e d e l l o r i e l a n n » di L o n e 4 * 
per d ieci centes imi . I V e * . , « m . In . c e n a dagli .UteriI i r t i '*?*$?% • £ ? D " n , B W l , C * 

? ! piccoli borghesi ?ienne» evi-I • • «•-* «•• »* "» u . « ° ! U r° .•*••'•. ... 

UN ARTICOLO DI 1LYA EHHENBURG 

IliiÉO 
"Né gli uomini d'affari americani, né i colonizzatori inglesi, 
ne i capitolarci francesi, nei boia'tedeschi potranno mai 
capire in che consistesse la forza di un'Annata popolare,, 

I L D I T O 
NELL'OCCHIO 

** Massaro,, 

sa: la prima guerra ' mondiale 
si è conclusa con la pace, ma 

Si 
non 
con la campagna contro la Russia so
vietica. I cannoni non avevano an
cora cessato di tuonare in Piccardia 
e in Macedonia, quando gli inglesi 
inviarono la loro artiglieria ad Ar
cangelo e i francesi a Odessa. La car
ne da cannone era rappresentata da 
guardie bianche ingannate, da sene
galesi e da abitanti dei paesi baltici. 
Furono invitati generali francesi co
me consiglieri. Londra si assunse l'in
carico di spargere il terrorismo e lo 
spionaggio. Per quanto riguarda gli 
americani essi firmavano assegni a 
tutta forza. 

Anche gli yankees rimasero fedeli 
a se stc^ii. Oggi, come 30 anni fa, 
essi credono nello strabiliante matri
monio tra il sangue straniero e i loro 
dollari. 

La campagna contro la Russia era 
alla fine della prima guerra mondiale 
studiata in tutti i particolari, un pae
se con una industria debole distrutta 
dalla guerra scosso da una grande 
rivoluzione, un paese i cui mezzi di 
trasporto erano distrutti, che non ave

va combustibile, armi, pane, un pae
se che ostinatamente propugnava la 
pace in tutto il mondo, sembrava una 
facile preda alle belve straniere. Gli 
> idealisti • sognavano di strangolare 
la Russia e poi soffocare il comunismo 
nell'Europa occidentale. I « materia
listi » già si dividevano le nostre ric
chezze minerarie, il nostro petrolio. 

I gentlemen non dubitavano nel 
successo dell'operazione, ma perdet
tero di vista uno dei più importanti 
avvenimenti del secolo: la creazione 
dell'Armata sovietica. ".' 

II diplomatico Skalanin nella sua 
relazione al consiglio dei dieci scris
se: « Il nucleo centrale dell'Armata 
Rossa è compo.'to da stranieri: letto
ni, ungheresi, tedeschi, cinesi ». 1 gior
nali americani rd inglesi parlavano 
con ironia di • un pugno di soldati 
scalzi con fucili disuguali •. Ma l'Ar
mata Roisa giovane ed inesperta ed, 
in realtà, mal vestita, scacciò allora 
dalla Russia sovietica gli occupatori. 
i protettori ed i saccheggiatori. 

Gli imperialisti non hanno compre
so il motivo per il quale perdettero 
la prima battaglia. Essi hanno ini-

l'n momenti) della cranilio.su parata dell 'Armata II ossa che ha lungo 
ORMI anno a Mostra in occasione del l 'anniversario della Rivo luz ione 
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f IL CIXEMA A MVM ICA NO A L SERVIZIO DELLA KKAZIOX E 

E RAZZISMO 
sono diventale le leggi di Hollywood 

Il filili di Drnylrik "Odio implacabile,, fu realizzalo in maniera 
scrniclandesiina, ma OQ£Ì il suo reOisfci è sialo espulso dagli S.U. 

sa era il risultato di una lunga e 
sottile manovra degli industriali 
americani per dare l'impressione 
nel Paese che fosse urgente corre
re ai ripari e salvare il cinema dal
l'influenza dei * sovversivi ». . ; -

Certamente costoro non avevano 
aspettato U termine della guerra 
ner norre in atto i loro propositi, 
Perchè aia fin dui 1911 si tentava 
di limitare, per esempio, la produ
zione dì film da parti' di ebrei ver-
chc ^avrebbero votu*o suscitare pe
ricolose reazioni nazionnUxtr e raz
ziste ». N"ziovalisti e razzisti era
no. infatti, gli stessi censori ino-
r-ri'i. e non suscitò sornrrtn il fat
to che a direttore dell'Alleanza: 
Vornauifmo che dora il crisma e la 
utfirinlitn n annutn fij>'n»a era de-
ridfrinjniù'oifii'nn ?cif1rii*f(ittO f d j -
- e >'S'o 'rtresccl'ò 'John R. Leehner. 
faminerntn razzista di I.05 Ann,:'.-'*. 
r.*p»''.«n a .«un ferrino dalla » L^ain-
ne Awrrirmia ••> (Asrorinzione di ex 
combatt"ntil _ . .-.. . • 

. A»»*|»»* r*»mlv|f»at« 

L'Alleanza iniziò In sua attività 
rnn fnrtijrrjtìtj attacchi n film ro
me « Casablanca ». « Ni**innp a 
xTn*ca ». • Lfr strilo dfl Nord » ere . 
P.'rn si firr>'"f»>*i dnl tfi-nttn sabn-

Comitato e l'alleanza per la * prò- titm come quello inglese « Breve 
duzione di film esaltanti l'america- incontro » perche non potremo mai 
nismo e le sue virtù ». r/ticf/'amert- ammettere che ci siano delle donne 

della media borghesia, con tanto di 
casetta, marito e figli, che aspirino 
a mettere un poco di romanzo nel
la toro vita, senta che questo al-
vcnti una cosa vile a odiosa. 

La discussione sulle relazioni, cui 

cattiamo fascista, s'intende, che 
proprio un film come » / migliori 
anni della nostra vita » ha denun
ciato con coraggio. 

E' cominciato dunque una rifa 
impossiht le per i prod»lrorj e pc* 
i repisti democratici che hanno in
tenzione di parlare dell'America co
me realmente è. della vita ameri
cana come essi la vedono. Il caso 
di • « Cmssfire » (odio implacabile) 
rostitnisce la prova più scandalosa 
ti produttore Adrian Scott ha ri
velato che il film fu concrnito e 
realizzato in maniera semiclande-
rtina. con un minimo di spese, in 
nochi giorni, adoperando at'orj di 
-iti ci 

n a t o 1 preparativi • per una nuova 
guerra contro la Russia. Nel mondo 
dei quadrupedi, gli agnelli belano ed 
i leoni ruggiscono. 1 gcntlemcn sono 
convinti che questo sale anche nel 
mondo degli uomini. Lo spirito paci
fista dell'Unione Sovietica sembra 
loro rappresenti la sua debolezza. Es
si hanno creato la leggenda del « co
losso dai piedi d'argilla • e, come 
spesso avviene ai mentitori, hanno fi
nito essi stessi col credere alla loro 
sciocca invenzione. 

Nella storia dell'Europa, V.ilmy fu 
un breve episodio e gli uomini ab
bagliati dalle guerre napoleoniche, 
dimenticarono la vittoria riportata 
dalle milizie rivoluzionarie sulla coa
lizione monarchica. I soldati francesi 
furono sempre gloriosi per il loro 
eroismo. Il dramma del 1940 ha di 
mostrato come un'armata possa es
sere corrosa dal tradimento, dal vec
chiume, dalla stupidità e dalle ma
lattie senili della società borghese. 

Hitler riuscì j creare la più forte 
armata di conquista che fosse mai esi
stita; contribuirono le tradizioni del 
militarismo tedesco, l'educazione mili
tare, il parossismo dei sentimenti na
zionali, la potenza dell'industria pe
sante, l'alto progresso della tecnica 
la ferrea disciplina. Ma la invincibi
lità di questa armata non era che un 
mito. Ne i giorni delle sue vittorie noi 
prevedevamo la sua sconfitta. I suo' 
lati deboli sono ben noti: lo spirito di 
casta degli ufficiali tedeschi, la cristal
lizzazione delle sue teorie e delle sue 
leggi, l'assenza dell'iniziativa indivi
duale. la brutalità che demoralizza 

Per quanto riguarda le armate 
della Gran Bretagna e degli Stati 
Uniti d'America, esse furono crea
te per conquistare colonie e per as
soggettare gli indigeni ribelli. Que
ste armate si rafforzarono enorme
mente attraverso le guerre, includendo 
milioni di uomini senza mai divenire 
veramente popolari. Esisteva un abis
so fra gli ufficiali ed i mobilitati -

mancava l'ideale che avrebbe potuto 
unirli. Questo vale sonrattutto ner 
l'armata degli U.S.A. Chiunque abbia 
incontrato in Europa i soldati ame
ricani, ha potuto constatare che la 
maecior oarte di questi allegri ra
gazzi dell'Oklahoma o del Texas non 

hanno partecipato numerost uomini : ha capito il motivo per il quale do 
di Holluwood è stata animatissimo 
Un contributo interessante lo ha 
vortato il batlerino e attore Paul 
Draver cric suscitò addirittura la 
ilarittì dell'assemblea riferendo che 
in un suo film, per non urtare l'or-
toaossia di Truman. si piunse al 
•Olinto di togliere la parola * lavo
ratori » comunque essa vi apparisse 

La lotta è aperta. Da una parte 
ri potesse fidare. Il film *u\ Truman. l'uomo dell'anticultura r 
fu proiettato. • ottenne iml''«?/i'osrJir<Hififino. jorfe det suoi HOT 'atto. . . . . . 

"rosso successo, mn tutti ranno chelmini- fedeli, dei suoi trust, della 
•' rito foista. Fifward Dmitruk fu 'latenza del suo denaro. • Dall'altra 
rolpito da un provvedimento ialc\> liberi nomini- di cultura, coloro 
- ' " menomava tutta In sua futura 
n'Unita. * Eppure — sono parole <H 

vev.i liberare i belgi o domare i ba
varesi Io rimpsi ammirato della fer 
mezza degli abitanti di Londra ne-
m e i dei bombardamenti acrei, ma P'Ù 
tardi, ouesti stessi londinesi, mobili 
tati e s i s tmat: nelle ci*crmc per col 
pa dei politicanti della Gran Breta
gna. d ; v n « - - n croi ila operetta can
tando, _ fermi sul posto: Marciam 
marciami 
• E' naturato? che; l'Armata Rossa si.* 

rimasta un cnicma sia per i nostri 
nemici che ner i nostri alleati. N e gl : 

d'affari amercani . né i colo-

Erich Johnston, presidente della 
« Motion r i c t u r e s Associai ion > è 
il re della censura ad Hol lywood. 
Nel l 'ult imo processo contro attori. 
scrittori e tecnici progressivi , ac
cusò tutti di « ant iamericani !mo ». 

Adrian Scott — il nostro film, eh* 
: o fannia, non inrita^n al'a rivolu
zione. Esso e tu'ti i film m m ' 1 <• Pa-
rtrur », •- Furore ». « I m'fj'iori an-
•>j ftflta nostra vi'n * . » M»r.«ì"f* 
t Mo*ca » ecc. incitavano semnli-

'nonio alla dis'rir>>'?ior"> tifi film. ed\-emr>n'e ad e»f<»>id»rP il vostro srw 
fVft-a rnm" m/jrfj fiutanti il ri-','0 d*"lla dt>mncrnzin. ad arnr f~om-\'cte < l'approvazione 

i 'fi tutto il mondo, per questo « La 
cortina di ferro ». il film antisovie-
'ico prodotto in ossequio al verbo 

he si rifacciano alla tradizionci «omini «1 altari amer cani, ne 1 
rfemocrofirn di Roosevelt, per una J nizzaton inglesi, ne 1 capitolardi fran-
America libera ed onesta Dietrot cesi, né i boia tedeschi potevano ca 
"uesti nomini aerò ci sono tutti i >. pire in che cosa consistesse la forza d : 

'nrornfori d' .4men>a P u r i t à è 7n un'armata veramente popolare. Poco 
'oro prande forza Per queto i'/»i-1 p r j m , i della guerra un generale fran 
frizione, di Rankin è raduta nel ,.ae a p p r < : n d c n J 0 c n e ; s o |dat i del-
'idirolo. per attesto i film firmo ì p » '.' o - ...A:~. „ l . I—.. 

. - . . « - ' • A r m a t a Rossa studiavano la lette-
incondi2Ìonnfu ratura. esclamò: - Q u e s t i soldati sa-

I -rat ic i hanno continuato a riscuo-l 

nnor Rnnk'n che svolneva nnrra di'~>«srione dr"'uf<avità Se^by rhe 
in/iinirto?ionp non il rnn « Comifn'o ! "»ie5'o sia diventato »m drli'to MI 
r>er le atticità nv'inm*rirane » ed Amerim ftn il ponolo nni»»ri-»no 
il nrunno niorvalirtir-n Hearrt. che "»'o/c che i film." torr-h-nn Prf »»/..-
inondava il varse rfi nrorvrqanda 1 "'inino la sua rUn. Se non r f irr i j '" Truman è stalo sonoramente fi 
contraria, di stroncature ecc *' | - t w i m n con i nostri duhbi e le nn-ì'chiato. Truman ha scagliato la vo-

4 /mino andare onesto modo di\'fre paure, non rrvd»rcpimo »n|r i2ia contro coloro che disapprova-, 

ranno forse buoni per i comìzi, ma io 
averli > I mio coma ndo «11 

fare, che per finnanzi era stato rl-\huon servizio ve „ Ini ne a noi: t»\ vano, 

la 

eri il 

volto sopratutto contro autori, .«ce-j-o»» comh»'te*simn onn, „lt rtertli, „ „ e r £ > 
r,pr".ii'ori e rcoisti. ha comÌnaato\"nntrnllt che ri si rof»/i««o imnor-
ad infastidire anche i produttori \rC dovremo domani ch'udire 
dei film incriminati Ma ben presto ^orra. per sempre » 
anche loro ri sono sottomr**i al vo-ì T r .« * "*"--' fhe 1 aVcnz" 
'ere di padroni più forti E mentre -nmitatn hanno a nronn« di*nn.ri-
Samnel • Goldwin protesta debol-\-ione ni è sonrattutto ti byeotten-
mente ver la censura inflU'a al suoi"'o sistemati™ svt piano finanztn-
film « / miotiori anni della nostra no. il tentativo di nrecludere onni 

In Pnrnmoiinf si dichiara di- "amerà a tutu coloro, vrnduttnn. 
d'accordo con iVjeoisti e attori che von'iano dire 

'urn parola non arto*orra 

non vorr.* 
campo di battaglia •- Si può dire 
••he i tedeschi entrarono a l'arigi r 

j liberamente, ma nonostante tutti 
! i loro sforzi essi non sono entrati ne 

.. . , j ! a Mosci ne a Leningrado; i soldati 
dimostrando cosi non solo d - j ^ t , . * ^ . , R o s s a c h c hanno studiato 
un .«afrnpo ant idemocrat ico j , e t t e r a l l l M i | , a n n o dimostralo di es 

ma sopratutto di essere uno che va 

\vita «. 
sposta a mettersi 

in bestia di fronte ad una sconfitta. 

: TOMMASO CHIARETTI 

<ere soldati misl'ori di quelli di Ga 
melin o di Vcveand. 

ILYA EHHENBURG 

l \ LIBRO DIDATTICO 

« I! viirdint» eh* ind iv i lunjo »! Bi
vi»™ di Lentini. iteio I) coma, uà P j " ° 
d! mire morto, t le «oppi* r u m àtm 
pimi di Ci t in i i . t jli trinci »*mpre ver
di di Frtncofort*. e i »ugheii grigi di R«: • 
i'.ioae, e i piicoh deserti di P i m n e o « <l» : 
Pitsiinatello. se donwndiv», per ingtn- : 
n.re la noia della lungi strida polverou. 
«otto il tielo toKO del caldo, nell Ori in 
cui 1 campanelli della lettit i luooano i t i -
veniente nella immenia campagna, e i muli , 
liK-iino ciondolare il capo e la «odi. t ti 
leitii;hiere unta la jua canaone m.ltnco-
nica per non latcìarji vincere dal lonno 
della malaria: • Qui di chi e? •. i*ntiv« 
rispondersi: • Di M i i n r ò -. 

E passando vicino a uni littori», .«' in
de quanto un paese, coi m a g n i m i ch« 
sembrano chiese, e le ualline a atormi 
accoccolste all'ombri del po l io , e le donne 
che si mettono la mano sugli occhi per 
vedere chi passava: . E qui? ». « Di M*«* 
f i l ò . . . " 1 : 

E Jinmini e cimmini mentre l i mala
ria vi pesava sutli occhi, e *i scuote*» 
all'improwìso l'abbaiare di un cane, pi»- , 
«indo ner una vicno che non finiva più, • 
e si allungavi \ul colle e sul piano, jm- ; 
mobile come gli pesasse tddosso la poi-
vere, e il guardiano sdraiato bocconi tulio 
schioppo, accanto al villone. levavi il capo 
sonnicchioso e apriva un occhio per ve« 
dere hi fosse: • Di MatiarA •. 

Poi Nfnivj un oliveio folto come uà 
bosco, dove l'erba non «punta»a mii . e 
la raccolta, duravi fino a matto. Erano 
eli ulivi di Muraro. F vttta «era. allor-
che il sole tramontavi rosso come il fuo
co. e la campagna si velava di tristetia. 
ti incontravano le lunghe tìle de^li aratri 
di Marrarò che tornavano adagio adagio 
dal impsese. e i buoi che p m a v i n o a! 
guado lentamente, col muso nell'acqua scu
ra; e si dede>ano nei pascoli lontani dell» 
Or inr i i le immense macchie bianche del- -. 
le mandnedi Mazrarò... Tutto di M u 
raro. Pares-a che fosse di M u e i r ò perfino 
il sole che rimontava, e le cicale che 
tornavano .. Parevi che Matiarò fosse di
steso tutto ir^nù. ner guanto era grande 
la terra, e che ;li ti cimminasse tulli 
pancia •. ' 

Sincerità 
Il sftrro;ejretirio Andreotti ebbe a no

tare un funtionario de) n-o ministero che 
«i dimostrivi IMI! nuttiniero: era sem
pre in ufficio due ore prima di lutti gli 
altri. ' -

Una mattina gli si avvicinò e gli chiese 
il perchè di questi sua eccessiva puntua
lità. « Eccellenza — spiegò il funtionario 
— sono un temperamento tnattiniero. H o 
più idre la mattini che la ieri •. , 

• Mi per lavorare qui — replicò An-
Hreodi — non c'è affatto bisogno di 
idee •. . '- • -

ili Ma rdi femmin ili 
F' ttito pubblicato a N'e«- York la list» 

delle più ricche donne americane. Vi ti 
troiano trentotto vedove, che possiedono 
fra tutte più di Ss miliardi di dollari -
quattordici nubili, che fra tutte mettono 
insieme S miliardi e :s milioni; dieci don
ne maritate il cui patrimonio complusho 
ammonta a ; i miliardi e )6 milioni di 
dollari. • . 

He teina e carrozza 
La retina Vittoria, passeggiando un gior

no per il parco del suo palano di Wind
sor. incontrò una bambina, titflii del coc
chiere. e con sorpre-.a n-tò che la salu
tava 

- Dimmi carina — le disse — non sai 
chi sono 10? •. 

• • Lo so benissimo — rispose l i bam
bina. — l u sei la signora che Ogoi gior
no va a spasso nella carrozza di mio 
papi . . 

•••>••• L'INNOCENTE 
• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

IL PIANO 
TRIENNALE 
UNGHERESE 
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Notizie del teatro 
Teatro In America 

l.aoptnimrnto piti imporfnt* di qut-
»/.» « o r c i o di itmiiou* in Amtnr* è 
$tnt* dubbio roilituita dath tpttlacnll 
chr U campatala drll't Habimah *. il 

- famoto Teatro tbrauo (ondalo da 
I achtanguo. Ha dandi- a Bfoatintaii sot
to fili auspici delt* American I nund 
(nr Palestine Istitutiva* ». /.* compagnia 
ha debilitato con la « Croce di Danid t 
di Caldtrón de la Barca, nella oer. 
siane ebraica d> !.. I anden. e con la 
retìa di Alexei />- Ptcky. interpreta
ta da Aaron ìlatkin (Daoid,. Raphael 

.kaliltn. e aHnna Rovina (Tamar). Lo 
spettacolo ha apulo molto succetso. 
malgrado la di(fico!tà della Imlua. Il 
repertorio dell'' Habimah • comprende 
inoltre il « (totem » e il « Pibbul- ». !e-

. Hi ontinah ebraici, e un'adattamento 

dell'* Edipo Re ». fra le altre riprese 
della stagione si possono segnalare 
t L'Alchimista » di Hrn Jontnn presen
tato dalla S.Ì'.C. Theatre Company, e 
diretti, da Jote terree. « quattro dei 
t play o( the sea »• «l'i O" Sedi, riu
niti sotto il titillo di * S.S. Gltncairn »; 

- malgrado il nome dell'autore sta sem
pre un grande richiamo lo spettacolo 
ha apulo appena un successo di stima. 

Tre alti unici di Richard Harrtson 
' presentali da Lddie Itmoling ai Play-

house con il titolo « tfofie's the thml » j 
sono stati accolli • con henenolenia e j 
« ìecds in the '• md » di Arthur God-\ 
man. sulla tragedia di t.idice. la (a- j 
mo»ai cittadina cecoslovacca distrutta j 
dai nai.sti. ha riscosso un notevole *uc'\ Yt»tr9 
ce«»o di critica. 

la ripresa di < Sally » d'i Bnlton 
Il ndrhome e « Hnld-tirl > dì Brt,r.ks 

- •' f - -
l.enner sono gli spettacoli che s- dmi-
dono in questi giorni il pubblica affi 
lionato dei « music-hall » (I. I >, 

Samkeapsmrg m Tritate: - . 

therme Hevb'irn • ver un film, ha 
j rjniincinfo ti l«»i verehè in »n nnh-1 
• hjico comizio si è permessa di csnri- ! 
\-mere le >*«*• onivioPi in favore dil 
••Wallace Robert Taylor invece. de-\ 
1 »•#» un forte numero delle nar'i ti'-' 
\'imamente ottenute • malnrado ili 

crescente sfavore del pubblico. ap,i 
"Ttiroli laudati"! dei giornali di 
Hearft. costretti ad incensarlo ver 
la sua avern di delatore dinanzi al 
Comitato di Rankin. 

i ìjt !#»#*• A*» H«ro*»rT».H»TÌ 
L'attore Howard De SUvn denun 

I diritti dell'infanzia 
L'autore di quella pregeootc npcra.i 

Antonio ì.oy. teliate tempra di educa-, 
tnre entusiasta, aotoa intitolato il /'-
bro < / diritti dell'infamia >; ma la ca- [ 
sa editrice, evidentemente per ragioni ' 

. commerciali, vi ha aggiunto di suo «/. 
programmi didattici ». togliendo al li
bro gran parte della sua ninlda luce. 
Va. dimenticato il (rontesptzio. il let
tore DÌ trova la serrata, dona e atile 
Irattaiione «'" un uomo che conosce alla 
per(ezione il fanciullo al quale dedica 
la tua quotidiana opera di educatore 

L'autore si rivolge al maestro e. do-
riandò l'antidemocratici'» di attesta - /*> * " " discorso con chiarella del oa 

iure dei programmi didattici, lo mnita 
Alrvjanrjro Brusont metterà • Trk*te • 

/«rione, cifri fatti i f r n m f n f e scan
ni «cu»» e l i sogno di un» notte r* me*- j d n „ ' _ „. „ J - I . I . . - - « . _ , * „ 
za estate. di Shakespeare. ' * Per esempio, se dobbiamo rep-

' rìresentare un negro andiamo avan
ti « PwlHzer > m Temmtuae WUIismm • 

e Un tram chiamato desidero 1 di 
TWin^TC Wi|!iam« ha vinto dr>po I! 
pr.-mlo e Cri: te» circle » anche I « Pa-
litxrr > per la Jtaaionr 1M7-4C. t i com
media *arà rappresentata anchr ì pro*-

, s imo anno In Italia. ; 

ti con il solito sistema di far ri' 
dere la pente con la mia pronuncia 
storpiata, ma. ver carità. Guardia
moci bene dal vresentarlo come un 
vero n«?oro. con i suoi problemi 
reali e ritali. Il giornalista Pealer 
ri è oermesso d'insultare gii attori 

et 
t 

e 1 

irfictmrlo che «essi hanno dimenti-

• Neil» colatone «Intermezzo» uscir* i ^ ' » U loro P*»"*" * «""" ri'W 
quanta prima un rolametto dentato %\,dere ai loro snneriori ». iVrjn ar«*-
« Teatro americano» di Gisi Cane. II r a m o rftmpnMcafo nuliiT. f j n r o r -
< Dramma • pubblica n»? suo uittno nj- ! diamo per esempio, che Molière fu 
mero «Dream tiri» di Elmer Rire. «Su revolto in terreno sconsacrato per
verto » pubblica invece « Il mio cuore e 
«u«It altipiani » di W. Ssroyan e « t » 
'amisl'a \f«-ttln:i » di Sasinio. 

f*><9c<rr«* • i*<arifì 
II « Concour» de* Jeunes Ootr.paanlej » 

che ti t tenuto in questi giorni, a Pa
rlari ha rhe!a:o d je rettati che al pen
tono cor»Id-rare all'avanguardia fra 1 
(riovanl teatranti parigini Uno * Sy!-' 
sain Ohamne. chr ha diretto «lhj!tirao 
meiro per i?tteni ». una djverterie «atl-
ra dell'» era.*.ione romantica » le l'al
tro Clément Harart rhe ha tris.«<» tn 
.-cena « !-a morte di Tarelhl » "di Sn-
kòvo-Kobilin I 

// F c a f M ii VesHiim 
Avvicinandosi l'estate li re**sal di 

Veneri» com'è solito. »t riduce. La p»r. 
teclpazlone di I-O'it» Jouvet e Bell'Old 
Vie e -definiiisamente smentita! Resta
no quindi in cartellone: la compagnia 
dt Jean-Louis Barrault. che daV* «Le 
false confidenze » dt Marlvausd e una 
antologia noetica recitata e mttata da 
lutti gli attori, la compagnia fri Tea
tro Rebenot che rapprwentera' « Il «l-
gnore dt Santiago » dt Henri je Mon-
thertant. L'Italia sarà presente lon «La 
moTte di Pilato» di O P. ialiegatf 
tneawo in scena da Saltini e «/augel 
Un beUerde » di «Carlo Oozzl.J pmrO 
tato dal Piccolo Teatro di Miralo. 

rhe era un alU>re. ~ " 
Contro l'attività dell'Alleanza, e 

"nella più ufficiale del comitato di 
Rankin, è sorto in seno al vartito 
dei cittadini progressisti d ' a m e r i c a ! 
«7 Consiglio ver le Arti e le Pro-; 
'esrioni Ubere, che. a sua volta I 
ha indetto a Rererlu Hill* un con-[ 
orersn sitila limitazione della liber
tà di pensiero, specialmente nei ri-
Guardi del cinema. La sezione del 
congresso che particolarmente *' 
occiiuarct di qvesto problema • era 
vresieduta dal noto regista John 
Cromiceli. Gli interventi sono stati 
numerosi: Careu Me William gior
nalista ed autore, trving Pichel re-
oisla. . Howard De Silva, Adrian 
Scott. Hichard Collina, soggettista. 
QuesVultimo ha espresso un dub
bio. che t?ra poi il dubbio di lutt* 
oli nomini liberi americani' 

' Continuando di questo passo ì 
filmi finiranno per rinunciare com
pletamente m riflettere Im realtà dei 
conflitti e degli aspetti della nostra 
società. Non potremo mai fare un 

a studiare il bambino, rivendicandone 
i diritti. * Educare il bambino — scri
ve — implica conoscere il bambino. Pe-
conoscerlo bisogna studiarlo con miei- ' 
Ulto e con amore, t studiarlo non »'; 
può se non ntntndn strettamele con ' 
lui. Qui non si tratta di Divere con] 
lui traxotrendo insieme ore del giorno > 
•otto lo stesso tetto, osservando le *ue j 
•teeupanoru e disciplinando la sua gior- \ 
•izta: si tratta, inveie. di pinere /* *ua j 
mia diventandone spiritualmente par- ; 
'tapi, vivendo la sua vita implica la ! 
rinunzia alla nostra, ti sai tifico di se' 
a vantaggio del bambino da. in lai j 
modo, ali* vita del maestro rantenl'rr.] 
talora dì una missione. Occorre, dun
que. studiare il bambino II bambino. 
però, non si studia ne sui Ithri. os*e 
perde ogni sua enneretena. né *e*i'--
nato dagli schemi dei trattati di prt-
ròlogta. Lo si studia nella realta im- ' 
mediata e vivente, nel suo mor.dr, lan-

. tibitt... il mondo, cioè, che lo circonda 
e sul Quale st eslendt.no le sue coni— 
•tenta t la sua arione; il suo monde. 
tisico, familiare, sociale: il mondo di 
lavoro, di relttinsità. di pensiero, dai 
quale è stato espi esso e a cui u a*-
•amigna » 

Ma. qaalt tono I maestri disposti a 
' 'indiare il fanciullo nel modo decan 

lato dairapittoìo Loy* Quelli chr og*i 
anno lottano par ottenete un tratte-

. rimante n un comando In una scuola 
a pochi patti dalla propria abitazione* 
Quelli che atollano la ditetioni didat-
liche o gli uffici scolastici* Quelli che 
sciopererebbero coma i portinai t 1 bar
bieri? So: rautore parla a coloro cha 
sentono la poesia delta loro missione: 
a coloro che cogliono contribuire, con 
fetempio, alla bonifica delle genera-
rksnlr e coloro che. m stmigliama di 
Cristo, ripetono: « fasciate eht t bimfr 
vengano » m»- ». Loti e io ne cono-
•clamo tanti. Vivono felici in uolette 
'perdute: sono i padri spirituali dei 
loro alunni e gli amici dei padri degli 
alunni A qut'ta nobile tchtera appar. 
tenera quel mte'trn che mtetnana in 
un» squallida scoletta ruiale: pochi 

l-jrulu ttanghcrati. una lavagna rotta. 
ma tjnti bimbi OIDI e vitali come il 
loro maestro. Alle pareli nemmeno il 
t'rucifitnj. In ispettore di quelli che si 
fermano alle esteriorità, fece osrervare 
al maestro che la si itola è un tempio: 
un tempio sema il Crocifìsso non è un 
tempio. € ( risto r morto in croce: — 
rispose il niarstro — basta che lo apra 
te braccia ree chiarire il concetto ai 
miei scolar: ». L'Ispettore incassò, ma 
alla fine della vinta dovette ricono
scere di aver avuto l.s forlu-ia di et-
-ersi imbattuto in uri grande educh
iate: un etluiatott che aveva Cristo nel 
cuora e laute altre belle cose nel cer-
nello. 

In questi maestri ha fede Antonio 
Loy: a questi maestri egli parla-

l'n altro capitolo del nulunie in esa
me è degno di dianone: Quello inti
tolato € / riAiri • 

iniontn Li.y esprime, accalorandosi. 
la sua pena e il suo disgusto per la 
fioritura di giornali illustrali per f i n . 
lamia. 4, li chiama « figli degeneri col
pevoli di tentato parrindio: vorrebbe 
m uccider» ji /iÀ>ro » Permualmente 
credo che non riusciranno mai: il lih'o 
temale resiste ad nini attacco e sven
ta qualsiasi cntigiiira. 

« }.' ormai generale convincimento — j 
du e il fi'ie educatore — che la scuola 
e nell'atto in cui il maestro e l'alunno 
realuianr la toro unità spirituale. Il 
libri, rappresenta il terzo termine nel 
quale Camma dell'alunno e quella del 
maerltn s'incontrano e si fondant. Sa 
il libro non viene riscaldato dalTinli-
mila d, questa vita unitaria, entra a 
•cuoia per (arvi la varia del cuneo: 
più penetra fra maestre, e alunno, più 
aumenta la frattura e più li allontana 

I giovani maestri dovrebbero medi-
• tare spet talmente le ultime pagine del 

lìmpido libro del l.oy. Ascoltate: « .. t' 
venula Pr.ra dei diritti del bambino 
f'ht difenderà la tua anima* Chi. non 
con affermazioni teoriche, ma coi (atti. 
vorrà senve'e nella sua bandiera, i di
ritti airintegriti e all'autonomia rhe 
sono fondamentali peri a vita in fan. 

' lite? 1 diritti del bambino dovrebbero 
essere abbracciati come i fondamentali 
diritti nostri, perchè il bambino «• il 
fondamento non di un avvenire che ti» 
la ripetizione del presente, ma di una 
mia nuova e migliore. Quel che versa 
queiravotmre ci richiama ad attrae e 

' lì «ormo della speranza ed il bambini 
* lutto uirrtsr, e tutta speranza... ». 
Lducalon. non dimenticatelo! 

A L F R E D O R U S S O 

In t u t u l 'Ungheria, e part ico lar
mente a Budapest , v i e n e i l lus tra lo 
al la popo la i i one con ( r a a d l m a n i 
festi e con costruzioni special i i l 
piano tr i enna le (1917-1949) varato 
dal governo . I tecnic i p r e v e d o n o 
che il piano verrà real izzato e o o 
se i mesi d'antic ipo; pertanto s i sta 
già preparando nn n u o v o p iano 

qu inquenna le . 

"th * '•••/:.{ 
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Antonio LOT Diruti, dell infamia « 
programmi didattici — « La Nuora Ita. 
Iia Ldiinct » • Fucate • L. Ì&O. . . 

E* U S C I T O : 

SOCIETÀ' 
RIVISTA BIMESTRALE 

Emilio Sereni • Gramsci e la 
sc.cnz* di avanguardia. 

Enzlo Cetrangolo . Forse c'è con-
- tto di noi r una forza (da Lu

crezio). 
Crhtapher Hill - La guerra ctvl'.e 
. inglese nell'Interpretazione d: 

Marx e Engels. 
Roberto Battaglia • II problema 

storico della resistenza. 
Roberto Mortucci . Ode e Joe 

Louis. 
Mario Osti . coma si è giunti 

a\\» svalutazione 
Emilio Scarlatti . Sergio Euen-

ste:n. 
Loffi Bnlfercttl • Contributi alla 

stona dei pensiero sociale del 
Risorgimento. 

II . Giovanni Momo. 
Recensioni a cura di Manacor

da, Seroni. Cantlmorl. La Penna. 
. Prezzo di una copia L. 3M . 
franco di porto 

Le prenotazioni e le ordinazioni 
contrassegno si ricevono presto 
le EDIZIONI RINASCITA . Roma, 
Via delle Rot teghe Oscure, 4. 
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