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U n articolo di 1.BOLSC1AKOV 

I fest ival c inematograf ic i inter
naz iona l i h a n n o a s s u n t o g r a n d e 
importanza e s ignif icato nel la vita 
c u l t u r a l e c o n t e m p o r a n e a . Presen
t a n d o i propri migl iori film, ogni 
p a e s e d imostra con e v i d e n z a il 
g r a d o di s v i l u p p o del l 'arte c ine 
matograf ica naz iona le , le caratte
r is t iche e il l ive l lo del la propria 
cu l tura . 

La c inematograf ia sov ie t ica ha 
s e m p r e par tec ipa to volent ier i , e 
con i m m a n c a b i l e successo , ai Fe
s t iva l c inematograf ic i in ternaz io 
nal i . Nel 1946 al fest ival di C a n 
nes (Francia) , al q u a l e presero 
portP oltre venti paesi , la c i n e m a 
tografia soviet ica o c c u p ò il pr imo 
f)o«=to per il n u m e r o di premi c h e 
e furono a s s e g n a t i : gli Stat i Uni

ti, l 'Inghilterra, la Franc ia , l 'Unio
ne soviet ico vi in tervennero tutti 
ad ugua l t i to lo e coi m e d e s i m i di 
ritti , presentando a l l ' e same del la 
g iur ia sette film artist ic i c i a s c u n o . 
A tali eque cond iz ion i la c i n e m a 
tografia sov ie t i ca r iportò in tutti 
i generi del l 'arte c inematograf i ca 
Bette premi, mentre l 'America , la 
Franc ia e l ' Inghi l terra i n s i e m e ot- ' p r o d u r r e fiIrn d i mig l iore q u a l i t à » 
tennero s o l o o t to premi . A n c h e al 
fes t ival c inematogra f i co in terna-

par tec ipato e par tec iperà di b u o n 
g r a d o a tutti i fest ival c i n e m a t o 
grafici in ternaz ional i c h e s a r a n n o 
fondati sul la ba«e del la c o m p e t i -
7Ìone n pari tà di c o n d i z i o n i tra 
l'arte dei vari popol i . Ma mani fe 
s taz ioni di d i s c r i m i n a z i o n e nei ri
guard i d e l l ' a r t e c i n e i n a t o g m f i c a di 
quals ias i paese ci s o n o pro fonda
mente estranee . Le tradiz ioni de l la 
c inematograf ia sov ie t i ca c o n s i s t o 
no a n z i t u t t o nella d e v o z i o n e agl i 
ideali del la maestr ia art is t ica , del 
c o n t e n u t o ideo log ico e del la n n -
rer i tà . 

Le cond iz ion i di p a r t e c i p a z i o n e 
ai fest ival del 1049 a C a n n e s e a 
Venezia , de t ta te dai m o n o p o l i c i 
nematograf ic i a m e r i c a n i , s c o p r o n o 
c h i a r a m e n t e gli sforzi dei m o n o p o 
li d 'o l treoceano e deg l i organÌ7?.n-
tori dei fest ival dirett i a s o p p i a n 
tare i film sov ie t i c i . 

E* s ign i f i cat ivo c h e in una di
c h i a r a z i o n e d o p o il s u o v i a g g i o in 
F v - o p n il d i r igente de l la c i n e m a 
tografia a m e r i c a n a Erich J o h n s t o n 
abb ia so t to l ineato in m o d o part i 
c o l a r e c o m e < i russi i n t e n d a n o 

z iona le di Venez ia (Ital ia) nel 1947 
la c inematograf ia sov ie t i ca o c c u 
p ò il p r im o p o s t o c o n q u i s t a n d o 
6ette premi . 

L ' a g g i u d i c a z i o n e ai film soviet i 
ci d e l l a m a g g i o r parte dei p r i m i 
in ternaz ional i t e s t imonia c h e l'u
m a n i t à progredi ta c o n t e m p o r a n e a 
r i conosce la e l eva ta s incer i tà , il 
c o n t e n u t o i d e o l o g i c o ed il c r e s c e n . 
te va lore ar t i s t i co del l 'arte c i n e m a 
tografica sov ie t i ca . 

Ma le important i v i t tor ie de l la 
c inematograf ia de l l 'Un ione Sov ie 
t i ca o t tenute ai fest ival in ternaz io 
nal i n o n sono stat i di g r a d i m e n t o 
di a l c u n i d ir igent i dei monopo l i 
c inematograf ic i cap i ta l i s t i c i . C o n 
s i d e r a n d o non . s e n z a f o n d a m e n t o 
c h e la c inematograf ia sov i e t i ca p o 
teva ot tenere n u o v i success i a n 
c h e a i pross imi fest ival c i n e m a t o 
grafici , essi h a n n o t e n t a t o di pre-
minurs i c o n t r o q u e s t o p e r i c o l o ri
n u n c i a n d o ai t radiz ional i pr ìnc ip i 
democra t i c i c h e p r e v e d o n o la p a r . 
t e c i p a z i o n e dei vari paes i a i fe
s t iva l c inematograf ic i in ternaz io 
na l i s a un p i a n o di par i tà . 

C o m e negl i scors i ann i , la c i n e 
matograf ia sov i e t i ca è s t a t a i n v i 
ta ta a p a r t e c i p a r e a i fes t ival c i n e 
matograf ic i in ternaz iona l i del Ì949 
c h e a v r a n n o l u o g o a C a n n e s e a 
V e n e z i a . M a c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
gl i organ izza tor i h a n n o i n c l u s o 
neg l i s ta tut i e r e g o l a m e n t i di q u e . 
sti fest ival c o n d i z i o n i tal i da e sc lu 
dere l a poss ib i l i tà di u n a l ibera 
c o m p e t i z i o n e . I n v e c e del p r i n c i p i o 
• e r a m e n t e d e m o c r a t i c o di r i spet to 
v e r s o ogn i c inematograf ia n a z i o n a 
le , i r ego lament i dei f es t iva l fran
cese e d i t a l i a n o d e t e r m i n a n o in 
p a r t e n z a i n u g u a l i pos s ib i l i t à di 
c o m p e t i z i o n e p e r la q u a n t i t à dei 
film c h e p o s s o n o essere presentat i 
dai v a r i paes i . * 

A i m o n o p o l i c inematograf ic i 
a m e r i c a n i — c o l l o r o s i s t e m a di 
p r o d u z i o n e in ser ie di c e n t i n a i a 
di film, la m a g g i o r par te dei q u a 
li non h a nu l la a c h e spart i re con 
l 'arte — è s ta ta d a t a la poss ib i l i 
tà di in terven ire a i fes t iva l di 
C a n n e s e di V e n e z i a rispettiva
m e n t e c o n dodic i e o t t o f i lm, m e n 
tre la p a r t e c i p a z i o n e de l la c ine 
matograf ia sov i e t i ca è s t a t a l imi 
ta ta a d un s o l o film a l u n g o m e 
tragg io . A c h i u n q u e è c h i a r o c h e 
condiz ion i s imi l i p o n g o n o in c o n 
d iz ion i di infer ior i tà l 'arte c ine 
matograf i ca di que i paes i o v e la 
p r o d u z i o n e di film sì s v i l u p p a n e . 
gl i interessi di una cu l tura d'a
v a n g u a r d i a . i n v e c e di m i r a r e a 
s c o p i c o m m e r c i a l i . 

ET del tu t to e v i d e n t e c h e gl i or 
gan izza tor i dei fes t ival in ternaz io 
nal i de l 1949, p e r far p i a c e r e a i 
m o n o p o l i c inematograf ic i a m e r i 
cani , h a n n o art i f ic ia lmente a d a t 
t a t o le c o n d i z i o n i di p a r t e c i p a z i o 
ne a i fest ival a l l e e s igenze de l la 
p r o d u z i o n e in ser ie di film di c a t 
t iva qua l i tà , in m o d o c h e l a p r o 
d u z i o n e a m e r i c a n a p o s s a esserne 
a v v a n t a g g i a t a . 

L a c inematograf ia sov ie t i ca h a 

Se la c inematogra f ia s o v i e t i c a v o 
lesse produrre film non di q u a l i 
tà, noi p o t r e m m o p r o d u r r e fac i l 
mente 500-600 film a l l 'anno . E* a p 
p u n t o nel g e n e r a l e r i c o n o s c i m e n t o 
del l ' i m p o r t a n z a d' a v a n g u a r d i a 
del l 'arte c i n e m a t o g r a f i c a sov ie t i ca 
che gl i uomin i d'affari del c i n e m a 
a m e r i c a n o v e d o n o l 'os taco lo e5-
senz ia l e per l ' a t tuaz ione del l ' in
c o n t r a s t a t o d o m i n i o de l la p r o d u 
z ione di H o l l y w o o d sug l i s c h e r m i 
di tu t to il m o n d o . 

La c inematograf ia sov ie t i ca , c o n 
s i d e r a n d o inaccet tab i l i le c o n d i z i o -
ni p o s t e dag l i organ izza tor i dei f é . 
St ivai c inematograf i c i del 1949, 
è s ta ta cos tre t ta a r i n u n c i a r e a 
par tec ipare a quest i fes t iva l , g iac 
c h é i l o r o r e g o l a m e n t i i g n o r a n o 
quel p r i n c i p i o e s senz ia l e c h p af
ferma che il l i ve l lo de l l o s v i l u p p o 
del la c inematograf ia di ogn i p a e s e 
va g i u d i c a t o non s e c o n d o la q u a n 
tità del film prodott i , m a a n z i t u t 
to s e c o n d o le l o r o q u a l i t à ideo lo 
g i c h e ed art i s t i che . In q u e s t o c a m 
p o la c inematograf ia «ovie t ica ha 
i n c o n t e s t a b i l m e n t e c o n q u i s t a t o un 
s u o p o s t o d ' a v a n g u a r d i a ne l la c i 
nematograf ia m o n d i a l e . 

N o n s o n o c e n t i n a i a di mediocr i 
film s t a n d a r d i z z a t i , reaz ionar i dì 
c o n t e n u t o , c h e r e s t e r a n n o ne l la 
m e m o r i a d e l l ' u m a n i t à , m a e o l o 
o p e r e or ig ina l i a l t a m e n t e a r t i s t i 
che , forti p e r la p r o p r i a v e r i t à 
ideo log ica e ar t i s t i ca , c h e a i u t a 
n o a lo t tare p e r nobi l i s cop i p r o 
gress iv i , p e r l a p a c e e l a d e m o 
craz ia . 

SOFIA -

M u n t i t i 

Le solenni esequie dì Giorgio Dlmitrov. I rappresentanti del partiti comunisti di tutto il mondo 
danno l'estremo saluto allo Scomparso, prima ebe la bar» venga deposta nel mausoleo 

L'ULTIMO PROCESSO AL COLLABORAZIONISMO FRANCESE 

OTTO ABETZ 
gauleiter della Francia 

_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ — - _ _ _ > ^ 

Il creatore della "quinta colonna,* 
Fucilazioni in massa e deportazioni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 12. — Il più grosso pro
cesso del collaborazionismo francese 
ma anche l'ultimo ha yvuto inizio og
gi a Parigi: Otto Abetz, ambasciatore 
di Hitler presso il governo di Vichy, 
l'uomo che per quattro anni fu il 
padrone della Francia è comparso da
vanti ai giudici. Per la sua impor
tanza questo processo è stato chiamato 
la « Norimberga francese ». 

Abetz giuoco nell'occupazione della 
Francia un ruolo ambizioso: egli go
dette la piena fiducia di Hitler e di 
Von Ribbentrop nel suo compito di 
« nazificare » il paese e di farne un 
protettorato del grande Reich. F.sper-
to in cose francesi egli cercò di at
tuare questo programma già prima 
che la guerra avesse inizio. Abetz è 
infatti il creatore della quinta co
lonna francese e come tale uno dei 
maggiori artefici della disfatta. 

A partire dal 1930 sino all'epoca 
vergognosa di Monaco egli fece in 

i n i t t i i i i i i i i t t • i i i i i t i i m i M i i i i i i n i " " ! n i 11 i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i i i t i i H i i i i i M i n i n i i i i i i i i i i i i m i 

COME AI BEI TEMPI DELLE "VELINE» DEL MINCULPOP 

I giornali indipendenti stampano 
le "noie,, anonime di ilndreoili 

# Le dimissioni di Porzio e le capriole del governo e dei direttori dei giornali 

"d'informazione,, - Un disperato biglietto - Il silenzio dell'ANSA e della BAI 

VN CONCORSO FRA PITTORI 

UN MANIFESTO 
PER I/INFANZIA 

« Comitato • Provinciale dell'Unio
ne Donne Italiane (Via * Novembre, 
144) In occasione della campagna di 
solidarietà per le colonie estive ban
disce u n concorso fra gli artisti ro
mani per u n manifesto murale ispi
rato ai problemi dell'infanzia, pre
feribilmente di qualche borgata pe
riferica della capitale. 

a) Il pubblico sarà chiamato ad 
esprimere il proprio giudizio sul boz
zetti concorrenti, che saranno espo
sti in apposita mostra. 

b) I premi saranno assegnati d* 
una giuria composta: on. Marisa Ro
dano. critico C. Brandi, scultore 
Leoncino, pittore Penelope Segret 
NazJe Slnd. pittori e scultori, scrit
tore Zavattlnl, tecnico Angelo Sa
raceno sig. Terenzi. e una rappresen
tante di circolo di borgata dell 'UD.I. 
Il giudizio della giuria è Inappella
bile. 

e) Al bozzetto vincitore verrà as
segnato u n premio di L. 30 000. 

Saranno Inoltre assegnate 2 pre
mi di L. 10-000 ciascuno 

è) LTJ.DI- erogando 11 premio al 
vincitore acquisterà tut t i 1 diritti di 
produzione, distribuzione e divulga
zione del bozzetto prescelto con qual
siasi mezzo pubblicitario. 

e) Il bozzetto eseguito a colori. 
con qualsiasi tecnica dovrà «s«ere 
n o n Inferiore alla misura di eni 50 
per 35: e non superiore a quella di 
cm. 100 per 17-

/ ) Il bozzetto dovrà esaere Indiriz
zato alla sede dell 'UD.I. provinciale 
(UD.I . Comitato Provinciale Via 4 
Novembre. 144) contrassegnate da u n 
motto o da una sigla da ripetersi s u 
una busta chiusa contenente le ge
neralità dell'autore. 

In quell'immenso e triste edifi
cio che sorge sulla collina del Vi
minale, dove v ivono De Gasperi e 
Sceiba, Trcmelloni e Andreotti , 
doue si preparano i -piani K* e 
i programmi ERP. in una stanza 
al piano terreno, l'unica stanza i n 
tutto il palazzo che resti aperta a 
tutti i visitatori, c'è un cartello con 
questi uttrsi di Salvatori» Di Gia
como: 
... • a j«nt* 
*n»ate cchiù meglio '» Irati» « echio Ile Ule. 
celiiù nn'ai» cat* '• reltso e tramante • (1). 

Sono appiccicati al muro del ga
binetto di lavoro dell 'avv. Francesco 
Vairo, segretario particolare del se
natore Giovanni Porzio e ad essi 
con amarezza pensava il più diret
to collaboratore del vice presidente 
del Consiglio quando alle 22 dì gio
vedì 7 lugl io recava al dr. Barto-
lotta, capo della segreteria partico
lare di De Gasperi, la lettera di di
missioni del vecchio parlamentar* 
napoletano. 

Uomo politico di antico stampo, 
ex-sottosegretario alla Presidenza 
del Consigl io con Giolitti. don Gio
vanni. come lo chiamano i suoi 
amici napoletani, aveva ritenuto di 
doversi dimettere per il t iro sleale 
giocatogli da De Gasperi, Tupini e 
Pella i quali non avevano mante
nuto fede al preciso impegno di 
far votare dalla maggioranza un 
emendamento che estendeva a Na
poli e a l le altre prandi città del 
Sud la garanzia dello Stato per la 
esecuzione di opere pubbliche. 

Informato un giornalista della 
decisione di Porzio, l'avv. Vairo 
'••Muse l'ufficio e tornò a casa. La 
notìzia si diffuse come un fulmine 
negli ambienti pofitici. I corrispon
denti dei giornali napoletani si lan
ciarono sulle tracce di Porzio per 
conoscere particolari a retroscena. 
Ma non riuscirono a trovarlo e fu 
giocoforza ricostruir* la seduta alla 
Camera per comprendere i l mo l ino 
del le dimissioni. E tutti i giarna-
listi fecero il loro « pe?2n » spie' 
gando. più o meno onestamente, 
come erano andate le cose. 

Ma al Viminale, contrariamente 
a quanto avveniva ni tempi di Gio
litti' c'era Andreotti chr lavora fino 
a tarda notte. 

Cosi fu che mentre le l inotyp* 
avevano già cominciato a scrivere 
la notizia clamorosa delle d imiss io
ni di u n v ice-pres idente del Con
siglio una telefonata del tetragono 
sottosegretario a Missiroli e Angio-
lillo buttò all'aria ogni cosa. 

« Non parlate di dimissioni, per 
carità, ordinò Andreotti. dite che 
si tratta di una lettera di protesta, 
che tutto sarà chiarito in giornata». 

fi mattino successivo U Messag
gero, sotto Vinnocuo titoletto « Una 
lettera di Porzio a De Gasperi * 
pubblicava le seguente sbalorditiva 
versione dei fatti accaduti la sera 
prima: 

« In seguito alla votazione sul 
disegno di legge per le opere pub
bliche del Mezzogiorno che limita 
le sovvenzioni garantite dallo Sta
to ai Comuni con popolazione infe
riore ai 75 mila abitanti escludendo 
così dal benefìcio i grandi Comuni 
dell'Italia meridionale, l'on. Porzio 
ha scritto una lettera di rammarico 
al Presidente De Gasperi. Tale let
tera ha fatto nascere la voce che 
l'on. Porzio si fosse dimesso: di 
qui commenti e interpretazioni in 
vario senso. Sta di fatto che l'azio
ne svolta dall'on. Porzio al gover
no si è rivelata quanto mai pro
ficua per il Mezzogiorno e che essa 
è apprezzatissima dall'on. De Ga
speri che vede nell'eminente par
lamentare meridionale un prezioso 
collaboratore. In ogni caso il pro
gramma di risanamento del Mezzo
giorno è appena agli inizi e molto 
ancora si potrà fare per esso. Ieri 
si è provveduto per i piccoli Co
muni, domani sarà la volta dei 
grandi Comuni, specie di Napoli ». 

Con minore gesuitismo e maggio
re faccia tosta il Tempo, dando viù 
o meno la stessa versione aggiun
geva: ~ siamo in grado di smenti
re le voci di dimissioni ». 

Nella lunga storia degli interven
ti di Andreotti per ispirare, consi
gliare, dirigere la stampa del go
verno era questo il primo caso in 
cui esso si mani /es tara in modo 
tale da falsificare completamente la 
verità dei fatti. 

Intanto l'agenzia Ansa e la Radio, 
due organi che per la loro stessa 
natura dovrebbero essere tenuti ad 
informare ìl pubblico con la massi
ma obbiettività, ignorarono con 
commovente concordia completa
mente la notizia delle dimissioni. 

Il mattino di venerdì al Vimina
le si raccolse un'insolita folla di 
giornalisti. Si riuniva il Consiglio 
dei Ministri (al quale Porzio non 
partecipava) e nell'anticamera c'era 
chi confessava ingenuamente la 
sorpresa di aver letto sul proprio 
giornale un pezzo completamente 
diverso da quello scritto la sera 
prima, chj sosteneva ipocritamente 
che la Radio e l'Ansa non pote
vano diramare la notizia perchè 
« non c'era il comunicato ». 

Questo problema fu risolto rapi
damente perchè ad un certo pun
to due « giornalisti » mandarono al 
sottosegretario alla Presidenza un 
biglietto concepito più o meno in 
questi termini: « Caro Andreotti. 
come hai visto ni l'Ansa n é la Ra
dio hanno dato notizia delle dimis
sioni di Porrlo. Ci vuoi fare il fa
vore di dirci come dobbiamo rego
larci dato che la cosa si è saputa 
ugualmente? ». 

Non si sa se a questo biglietto 
Andreotti abbia dato o meno una 
risposta. Comunque la Radio e la 
Ansa cominciarono a parlare di di

missioni di Porzio solo quando 
De Gasperi, alla fine del Consiglio 
dei Ministri, dichiarò che si trat
tava di un banale « infortunio sul 
lavoro» e che tutto si sarebbe 
aggiustato quando avrebbe r isto 
Porzio. 

Nel pomeriggio ci fu il colloquio 
Por?io-De Gasperi. « Nulla è mu
tato, dichiarò alla fine don Giovan
ni, sono molto • stanco; fra quattro 
o cinque giorni prenderò una de
cisione definitiva ». 

Porzio dunque non aveva ritira
to le dimissioni. • 

La notte di venerdì le prime edi» 
zione del Tempo e del Messaggero 
presentavano la cosa m modo ad
dirittura grottesco. 

i Una lettera dell'on. Porzio pro
voca voci di dimissioni » annuncia
va in un titolo a cinque colonne 
il quotidiano di Angtolillo. 

Il Messaggero completamente reso 
folla dalle troppe bugie parlava 
addirittura di - dimissioni del Pre
sidente del Consiglio! -. 

A dare una « linea » ai giornali 
ufficiosi non erano dunque bastati 

né i conciliaboli di Andreotti con 
i giornalisti governativi né le di
chiarazioni di De Gasperi. Ci vole
va di più e Andreotti scrisse allo
ra la <- nota politica » sulle dimis
sioni di Porcio, la fece battere a 
macchina nel suo u// icio e ne i n 
iziò una copia per mezzo di un 
motociclista addetto alla Presidenza 
del Consigl io al Tempo, al Messag
gero, al Popolo e al Quotidiano.. 

Con zelo pari alla loro sfronta
tezza 1 direttori di questi giornali 
pubb.icarono la nota di Andreotti 
senza cambiare una.v irgola . 

Questo fatto scandaloso e inaudi
to che riporta il governo De Ga-
tperi sutla via delta phì schietta 
tradizione fascista denuncia in ma
niera c lamorosa lo stato di asser-
vimento politico, di bassezza mora
le. di servilismo cui è giunta la 
stampa « indipendente » italiano. 

ANIELLO COPPOLA 

(1) • ... 1* JMt* 
ifamt» »e.jl:o !a tratti # p:ò 1» lai. 
pia a« hai »*f«h: * T»>a"> » tra^un 

Francia lunghi soggiorni che spende
va nell'organizzarc ' la propaganda 
nazista, nel coordinare gli sforzi dei 
vari Donnet, Lavai ecc. ecc.,, di tutti 
eli ammiratori di Hitler e traditori 
della Francia. Dopo il 1940 egli ebbe 
l'incarico di supervisore di tutta la 
politica francese. Per realizzare il suo 
piano che voleva una Francia sud
dita di Hitler si atteggio per molto 
tempo a « protettore » del paese: rice
veva, aiutava, finanziava e dirigeva 
infine tutti i collaborazionisti dì 
Vichy. 

La sua maschera gentile non gli 
impedì di sollecitare a Berlino fuci
lazioni in massa di ostaggi che egli 
raccomandava di scegliere fra i co
munisti e gli ebrei e rappresaglie fe
roci di cui egli stesso sorvegliò poi 
l'esecuzione: né inipedi di organiz
zare quel vero piano di deportazioni 
pianificate che fu il servizio del la
voro obhligatorio. 

Prendendo atteggiamento da ammi
ratore de lh Francia Abetz cerco in
vano di nascondere il suo vero volto 
di « gauleiter » feroce e sanguinario. 
Il suo piano che mirava a narcotiz
zare la nazione francese si infran
se contro la resistenza armata del 
popolo. 

Numeroso pubblico era confluito 
nell'aula del Palazzo di Giustizia per 
ascoltare tutti i delitti dell'odio na
zista ricordati dalla voce monotona 
del cancelliere militare che ha letto 
durante tutta la seduta l'intermina
bile atto di accusa. Seduto di fronte 
ai giudici, tutti militari meno il Pre
sidente, stava l'accusato: il volto 
affilato e sormontato da una folta 
capigliatura argentea che i francesi 
impararono ad odiare sulle fotografie 
diffuse a migliaia dalla propaganda 
nazista, è rimasto impassibile in una 
immobilità dì statua durante tutta la 
lettura. Alle rituali domande sulla 
sua identità egli si è presentato an
cora come: « Òtto Aabetz, ambascia
tore del Reich in Francia ». 

Pochi banchi dietro di lui, fra gli 
spettatori, era seduta la moglie, una 
francese bionda che egli sposò quando 
organizzava in Francia la « quinta 
colonna » e che lo aiutò in questo 
compito di sabotaggio della resistenza 
francese contro il nazismo. 

Il caldo equatoriale che si è ab
battuto oggi su Parigi, battendo ogni 
record d'altre annate, ha fatto di 
questi lunghi dibattiti un vero tor
mento per tutti i presentì: essi si svol
gono in un'aula molto piccola e di 
conseguenza sovraffollata in cui, inol
tre, non è neppure possibile aprire le 
finestre. Giornalisti, giudici, avvocati 
di accusa e difesa si sono cosi tro
vati perfettamente d'accordo nell'or-
ganizzare una specie di sommossa per 
ottenere che per il più grosso pro
cesso al collaborazionismo francese 
sia destinato un ambiente più adatto. 

GIUSEPPE BOFFA 

LE P R I M E A ROMA 
CINEMA 

Il magg iore B a r b a r a 
Il successo, anche commerciale, di 

» Pigmalione » valse a vincere l'osti
lità dell'ormai nonagenario comme
diografo Bernard • Shaw contro la 
riduzione filmica delle sue opere 
teatrali: ma per il cinema fu, tutto 
sommato, più male che bene, pol
che al terr.bìle G.B.S. non capitò 
più di trovare una coppia di cineasti 
pari a quella di Anthony A^quith e 
Lesile Howard, e le riduzioni suc
cessive si risolsero In una serie di 
fallimenti, dal « Cesare e Cleopatra » 
prodotto da Rank a questo • Maggio
re Barbara ». prodotto e diretto cir
ca quattro anni or sono da Gabriel 
Pascal. In questo caso poi la pole
mica di Shaw contro la società in
glese tanto più ristagna entro la sta
ticità di un teatro piattamente fil
mato. in quanto gli strali ei diri
gono contro quella stravagante isti
tuzione che è l'Esercito della Sal
vezza e che da noi ha sempre goduto 
di ben scarsa fortuna. 

Barbara, figlia di un fabbricante 
di cannoni e Maggiore di quella pu
ritana organizzazione, ne scopre la 
ipocrisia e la falsità quando si ac
corge che 1*« Esercito » non disde
gna di procurarsi 1 fondi dalle non 
disinteressate elargizioni dei rappre
sentanti di quel mal! sociali contro 
cui combatte: i mercanti d'alcool. 
che arricchiscono alimentando 1 vi
zi. I fabbricanti d'armi, che prospe
rano con la guerra e le stragi. Ma. 
da brava figlia di miliardario, non 

ln*" farà una tragedia: ci si accomo

derà nel migliore dei modi sposan
do 1 meo-direttore delle fabbriche 
paterne. 

n grottesco sapore di certe situa
zioni e di alcune trovate è tutto 
nell'opera di Shaw- di cinema non 
c'è trace.a e l'unico nome di cinea
sta che abbia partecipato al film è 
quello di David Lecn. In qualità di 
montatore. Parimenti teatrale la re
citazione di tutti. «d. ma. , 

Zona torrida 
E- una sciocca e vecchia storia 

di piantatori-avventurieri che dal 
bel mezzo del Menico organizzano 
la spedizione di banane verso la co
sta. James Cagney, questa volta con 
i baffi, cerca invano, con 1 suol so
liti e stupefacenti . esercizi di lotta 
libera, di dare un minimo di inte
resse a questo noio.*:«simo film equa
toriale Ha diretto William Keiahley. 

VIre 

MUSICA 

•losepli KripH 
La « Juplter > di Mozart, per un 

direttore d'orch»stra. e una delle 
partiture mano facili a potersi rea
lizzare felicemente poiché non è cer
to semplice sciogliere il tessuto ora 
l ieve ed ora fitto in un chiaro ed 
articolato canto. Dirigerla dunque. 
fnpratutto all'inizio di un concerto, 
riuscendo fin dalle prime battute ad 
imprimere agli esecutori quello spi
rito agile e pronto quale in tal caso 
si richiede, fondendo i tempi che la 

compongono In un tutto organico* 
srn7a .«fiorare minimamente le scioc
che civetterie di un'esteriore e ma
lintesa interpretazione, riuscendo an
zi a darci attraverso una rigorosa 
compostezza tutta la profonda poe
sia che la pcrv^^r è ovvia e chiara 
prova di un grande stile fatto di 
serietà e di intensità veramente no
tevoli. 

Dopo tale straordinaria prova, per 
Joseph Krìps dovette essere un'im
presa piuttosto agevole l'offrirci una 
esecuzione impeccabile dell'* ouver
ture • del « Guglielmo Teli » e della 
« Quinta Sinf-nia • di CiaikovskI. 

Tosca 
Richiamato dai nomi Illustri fle-

tgll Interpreti di ouesta odierna edi
zione della • Tosca • un foltissimo 
pubblico ha gremito lersera ogni 
ordine di post: a Caracalla. Succes
so vivissimo, più che clamoroso, co
me in effetti si conviene ad una 
Tosca e ad un Mario ardenti e 
drammatici come la Caniglia e Ta
gliavini. Paolo Silver!, dal canto suo, 
ha contribuito efficacemente a tale 
successo dandoci uno Scarpla, mini
stro di polizia, giustamente cinico e 
gesuita. Un ottimo sagrestano poi 
quello interpretato da Piero Passe
rotti 

Nutriti e frequenti applausi. At
tenta la direzione di Ottavio Z!ino. 
Discutibile ir.vrce il costume di con
cedere bis a «cena aperta. 
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Una lettera 
al Presidente Prato, 30 giugno 1949 

Al Signor Presidente 
della X Sezione del Tribunale di 

ROMA 
Egregio Signor Presidente, 

' ho letto con molto ritardo, giorni 
fa, sulla « Nazione Italiana- il 
resoconto re lat i fo alla deposizione 
dell'ex tenente di fanteria Rodo'j'o 
Sandali, e sono rimasto subito vi
vamente colpito da quanto il San
dali ha deposto 

Egli infatti si è trovato nel cam
po di Elabuka (campo 97) con me, 
fin dal novembre 1943 a quasi tutto 
il 1945 e le cose sono andafr di
versamente da quanto egli ha ri
ferito. 

Elabuka è una cittadina a circa 
ISO Km. da Kazan nella repubbli
ca Tartara ed il campo relativo 
comprendeva una serie di costru
zioni in muratura, tsolatc dal resto 
del centro abitato da uno sbarra
mento di reticolati. 

Nel campo c'era una grande co
struzione, nel cui scantinato fu in
stallata la mensa comune, il forno 
è la cucina, mentre ai piani supe
riori stavano i tedeschi, ed uria se 
rie di p a l a d i n e destinate alle ra -
rie nazionalità (italiani - rumeni -
ungheresi ed ebrei). 

Preciso che fino alla prima metà 
di ottobre del 1943 ti campo per 
t* prigionieri di guerra era istallato 
nella parte opposta della cittadina 
di Elabuka, da dove furono poi 
tutti trasferiti, dato il continuo af
flusso di prigionieri, alla data, pre
detta, di modo che nella prima 
istallazione, ormai troppo piccola, 
rimasero un esiguo numero di pri
gionieri tedeschi (SO o 60 in tutto) 
addetti alla pulizia ed alla sorve
glianza degli utensili di lavoro che 
furono colà ammassati, 

Anche questi prigionieri veniva
no al banno nel campo, che fu poi 
denominato n- 97/B, mentre al pri
mo rimase la impropria denomi
nazione di campo 97/A, nel quale, 
ripeto, non c'era alcun prioioiuero 
italiano. 

Il gruppo italiano era inizial
mente costituito dal Magg. Castelli 
e 48 soldati e cosi l'ho trovato alla 
data del mio arrivo ad Elabuka, 
nel settembre 1943, dopo essere 
passato per vari ospedali a causa 
di un congelamento al piede de
stro ed una ferita alla gamba si
nistra: entrambe riportate all'atto 
della ritrrafa e conseguente cattu
ra nel dicembre 1942. 

I tenenti Sandali , Poli, Joli ed 
Arnioni, i Cap. Magnani e De Ca
nio,,il ten. Col. Rossi, un cappel
lano ed altri due-Ire ufficiali, dei 
qua/i non ricordo il nome, insie
me ad un centinaio di soldati, co
mandati da un certo .Amabile, di 
Napoli, vennero ad Elabuka nei 
primi giorni del dicembre 1943. 

Dopo pochissimi giorni dal suo 
arrivo, ti ten. Sandali fu destinolo 
a dirigere la cucina, avendo co*i 
alle sue dipendenze 67 ufficiali te
deschi, alcuni dei quali superiori. 
Gli altri ufficiali itahant non furo
no mai obbligati a lavorare e solo 
una volta il Cap. Magnani si oijrì 
volontariamente di andare a riti
rare dei vìveri presso un vicino 
centro situato a circa 20 Km. da 
Elabuka. 

' La mensa era installata, come ho 
già scritto, nel sotterraneo della 
costrusione più grande del campo: 
conteneva 30 tavoli da 12 persone 
ciascuno, ut si facevano vari turnt; 
gli ufficiali italiani mangiavano a 
parte in una saletta loro riservata. 

C'era anche un direttore di men
sa, al quale ci si poteva rivolgere 
per eventuali reclami per ri peso 
e la qualità del cibo. 

La razione quotidiana,' la quale 
variava minimamente, e solo limi
tatamente alla zuppa, fra quelli che 
lavoravano (1 litro di zuppa) e 
quelli che non lavoravano (3'4 di 
litro di zuppa) comprendeva 3 zup
pe ogni volta nella quantità sopra 
detta: 600 grammi di pane (tu'to 
nero per i soldati. 300 nero e 300 
bianco per gli ufficiali); un secon
do costituito da 300-400 grammi di 
patate, piselli, lenticchie, miglio o 
altro, boll ite (cascia); burro (20 
grammi per i soldati, 30 gr. per gli 
ufficiali); zucchero (gr. 20 per i 
soldati - gr. 30 per gli ufficiali). 

Per quanto riguarda la libertà, 
ognuno era libero di fare (ruello 
che voleva all'interno del campo. 
Ld domenica si tenevano concerti, 
prewalenfemenfe organizzati dai te
deschi. Altre manifestazioni furono 
una conferenza tenuta dal Magg. 
Castelli sulla situazione italiana 
dopo l'S settembre 1943 ed una 
conferenza su Garibaldi. cor"p fi
gura storica del nostro Risorgimen
to, tenuta dal Ten. Joli nel 1944. 

Gli ufficiali italiani, che lascia
rono ti campo di Elabuka verso la 
metà del 1945 m ottime condizioni 
fisiche e con i quali ebbi quasi 
quotidiana occasione di parlare, 
mai ebbero ad esprimere Videa di 
trovarsi in quel campo per puni
zione. 

Resto quindi a disposizione del
la giustizia e sono pronto a com
parire dinanzi a Lei, non appena 
lo riterrà opportuno. 

MARIANO SIENI 

34 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKE BELLEW) 

G r a n d romanzo di 
JACK LONDON 

S o r g e v a l 'a lba f r i g i a , q u a n d ' e 
g l i c a m b i ò I s u o i can i s t a n c h i c o l 
l e o t t o b e l l e e for t i b e s t i e . E r a n o 
d e g l i a n i m a l i p i ù l egger i d i q u e l l i 
d e l l a B a i a d 'Hudson , c a p a c i d i 
u n a v e l o c i t à s u p e r i o r e , c h e c o r 
r e v a n o co l l ' in fa t icabi le ag i l i tà d e i 
v e r i lup i . S i t k a C h a r l e y g l i i n d i c ò 
l 'ord ine d e l l e s l i t t e c h e s t a v a n o 
a n c o r a d a v a n t i a lu i : ' i l g r o s s o 
Olaf in t e s t a ; p o i A r i z o n a B i l l ; p o i 
V o n S c h r o e d e r . E r a n o i t r e m i 
g l ior i u o m i n i d e l p a e s e : e in fa t t i 
e r a n o s t a t i c lass i f icat i i n q u e s t ' o r 
d i n e . n e l l e s c o m m e s s e popo lar i , 
p r i m a c h e F u m o l a s c i a s s e D a w -
s o n . M e n t r e e s s i c o r r e v a n o p e r 
g u a d a g n a r e il m i l i o n e d i do l lar i . 
l e s c o m m e s s e f a t t e s a l i v a n o a l la 
m e t à d i q u e s t a s o m m a . N e s s u n o 
a v e v a p u n t a t o s u F u m o : p a r e c 
c h i e s u e i m p r e s e e r a n o n o t e , m a 
Io s i r i t e n e v a a n c o r a p e r u n c h e -
chflQxt© c h e a v e v a b i s o g n o d i i r a -
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p a r a r e t a n t e c o s e . 
M e n t r e f a c e v a g i o r n o , F u m o 

s c o r s e u n a s l i t ta d a v a n t i a s é . I n 
c a p o a mezz 'ora , i l s u o c a n e d i 
t e s t a g a l o p p a v a i m m e d i a t a m e n t e 
d i e t r o . E f u s o l t a n t o q u a n d o l ' u o 
m o v o l t ò l a t e s t a p e r s a l u t a r l o , 
c h e F u m o r i c o n o b b e A r i z o n a B i l l . 
E v i d e n t e m e n t e V o n S c h r o e d e r l o 
a v e v a s o r p a s s a t o . 

F r a t t a n t o l a p i s t a b e n i n d u r i t a 
c h e c o r r e v a a t t r a v e r s o l a n e v e 
m o l l e e r a t r o p p o s t re t ta p e r d u e , 
e d o p o un 'a l t ra mezz 'ora F u m o f u 
cos t re t to a r i m a n e r e i n d i e t r o . P o i 
s u p e r a r o n o u n c u m u l o d i g h i a c c i 
e t r o v a r o n o , a v a l l e , u n a d i s t e s a 
b e n u n i t a in r u ì e r a n o s tab i l i t i n u 
m e r o s i a c c a m p a m e n t i p e r i l c a m 
b i o ; l a n e v e s i v e d e v a c a l p e s t a t a 

p e r u n largo spaz io . N o t ò c h e il 
b r a c c i o d e s t r o d i A r i z o n a B i l l g l i 
p e n d e v a i n e r t e a l f ianco, c i ò c h e 
l ' o b b l i g a v a a m a n e g g i a r e l a f r u -
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s t a c o l l a m a n o s i n i s t r a e g l ' i m -
p e d i v a d i t e n e r s i a g g r a p p a t o ; p i ù 
d 'una v o l t a d o v e t t e i n t e r r o m p e r e 
d i f rus tare , p e r e v i t a r e u n a c a 
d u t a . F u m o s i r i c o r d ò d e l l a m i 
s c h i a c h e e r a a v v e n u t a a l la p a r 
t e n z a , e c o m p r e s e q u a n t ' e r a n o 
s a g g i 1 c o n s i g l i d i B a s s o t t o . 

— C h e cos 'è s u c c e s s o ? — c h i e 
s e F u m o , c h e g i à c o m i n c i a v a a 
g u a d a g n a r t e r r e n o . 

— N o n l o s o — r i s p o s e A r i z o n a 
B i l l — d e v o e s s e r m i s l o g a t a u n a 
s p a l l a n e l l a baruf fa . • 

N o n c e d e v a t e r r e n o c h e a m a 
l i n c u o r e ; t u t t a v i a , q u a n d o l 'u l t i 
m o c a m b i o fu in v i s ta , eg l i s i t r o 
v a v a d i s t a n z i a t o d i u n b u o n 
m e z z o m i g l i o . D a v a n t i a s é . F u 
m o s c o r s e f i n a l m e n t e i l g r o s s o 
Olaf e V o n S c h r o e d e r , a t taccat i 
u n o a l l 'a l tro . S ' i n g i n o c c h i ò n u o 
v a m e n t e , e m i s e i s u o i c a n i s t a n 
ch i a d u n ' a n d a t u r a c h e s o l t a n t o 
U H u o m o c h e c o n o s c e v a a f o n 
d o i l m o d o d i c o n d u r r e q u e s t i 
a n i m a l i p o t e v a o t t e n e r e . A r r i v ò 
d i e t r o l a s l i t ta di V a n S c h r o e d e r , 
e d i t r e u o m i n i s c e s e r o i n q u e s t o 
o r d i n e n e l t e r r e n o p i a n o , s o t t o 
u n a d i g a d i g h i a c c i o , d o v e s i t r o 
v a v a n o n u m e r o s i u o m i n i e c a n i 
ad a t t e n d e r e . D a w s o n e r a a q u i n 
d ic i m i g l i a d i d i s t a n z a . 

V o n S c h r o e d e r , c o l l e s u e t a p p e 
d i d i ec i m i g l i a , a v e v a c a m b i a t o 
l 'at tacco c i n q u e m i g l i a ind ie tro e 
d o v e v a d i n u o v o c a m b i a r e c i n 
q u e m i g l i a in avant i . O la f e F u 
m o e s e g u i r o n o a v o l o i l l o r o t r a 

s b o r d o , e i l o r o a t tacchi freschi — N o n c'è m a l e , m a c'è ancora 
r i g u a d a g n a r o n o i m m e d i a t a m e n t e di m e g l i o — s i d i s s e F u m o , p a r a -
q u e l c h e a v e v a n o p e r d u t o sul f rasando S p e n c e r . 
b a r o n e . Olaf l o sorpassò p e r p r i - N o n a v e v a p i ù paura di V o n 
m o , e F u m o g l i t e n n e d i e t r o s u l - S c h r o e d o r . r i m a s t o ind ie tro ; m a 
la s t re t ta p i s ta . a v e v a d a v a n t i a s é ìl mig l ior c o n -
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d u t t o r e di can i de l p a e s e . S o r p a s 
sar lo s e m b r a v a imposs ib i l e . A p a 
r e c c h i e r iprese . F u m o sp inse il 
s u o c a n e d i tes ta fin quas i a t o c 
c a r e l 'altra s l i t ta , m a ogni vo l ta 
Ola f r i p r e n d e v a la sua d i s tanza . 
F u m o si c o n t e n t ò di m a n t e n e r e 
l 'andatura , d i s p e r a t a m e n t e , d i c e n 
dos i c h e la corsa non era perduta 
p e r u n o di loro , finché n o n era 
v i n t a dal l 'a l tro , e c h e m o l t e c o s e 
p o s s o n o s u c c e d e r e in u n percorso 
di q u i n d i c i m i g l i a . 

A tre m i g l i a d a D a w s o n , s u c 
c e s s e infat t i q u a l c o s a . F u m o r i 
m a s e t u t t o sorpreso ne l v e d e r e 
Olaf raddrizzars i e , c o n m i l l e i m 
precaz ion i e frustate , e s igere da i 
s u o i a n i m a l i u n s u p r e m o s forzo 
d 'energ ia . A v r e b b e d o v u t o r i s e r 
v a r e q u e s t a fur ia p e r gl i u l t i m i 
c e n t o m e t r i de l la corsa , i n v e c e di 
t r e m i g l i a p r i m a . P e r q u a n t o a t r o 
c e f o s s e q u e l l a ve loc i tà per i can i , 
F u m o l a s o s t e n n e . Il s u o a t tacco 
era v e r a m e n t e s u p e r b o . N e s s u n 
c a n e , su l l o Y u k o n , a v r e b b e potuto 
e s s e r e in forma mig l iore , d o p o 
u n o s forzo cos ì duro . Inol tre , F u 
m o a v e v a sof ferto c o n loro , d o r 
m i t o c o n loro: c o n o s c e v a i n d i v i 
d u a l m e n t e o g n i bes t ia , e s a p e v a 
r ivo lgers i a l l a sua in te l l igenza per 
r i c a v a r n e tut ta la b u o n a vo lontà 
poss ib i l e . 

Ess i v a l i c a r o n o u n p icco lo m u c 
c h i o d i gh iacc ino l i , e s 'avanzarono 
s u l t e r r e n o p i a n o , dal l a t o a v a l 
l e . I l g r o s s o O l a f a v e v a a p p e n a 
c i n q u a n t a p i e d i d i v a n t a g g i o . 

A d u n t ra t to , u n a s l i t t a «I i a n -

c i ò di fianco e s i a v v i c i n ò a l la s u a . « U n u o m o non d e v e disperars i 
F u m o c o m p r e s e a l lora lo s c o p o finché n o n è v i n t o >, si d i s s e F u -
de l la furia mostra ta da Olaf p o c o m o ; ed il g r o s s o Olaf e b b e u n 
p r i m a : l ' avversar io v o l e v a g u a d a - bell'afTannarsi; n o n riuscì a s b a 
g n a r t erreno p e r c a m b i a r v e i c o l o , razzarsi di lui . N e s s u n a de l l e s l i t -
Q u e s t o n u o v o a t tacco c h e l 'a t ten- t e c h e F u m o a v e v a condot to a -
d e v a per la tappa d'arr ivo era v r e b b e potuto , d o p o un'andatura 
u n a sorpresa , ed a n c h e q u e l l i c h e cosi ver t ig inosa , m a n t e n e r s i di 
a v e v a n o , s c o m m e s s o n o n n e s a p e - fronte con una squadra fresca. 
v a n o n i en te . F u m o t e n t ò d i s p e r a - Tut tav ia que l l 'andatura lo e s t e -
t a m e n t e di sorpassar lo d u r a n t e il n u a v a , e quand'ess i c o m i n c i a r o n o 
c a m b i o . A forza di s t imol i e d i a contornare l 'altura dj K l o n d i k e -
frus ta te , g u a d a g n ò a p o c o a poco City , F u m o sent i indebol irs i l 'e -
i c i n q u a n t a piedi d i d i s t a n z a , fino nerg ia de i suoi an imal i . Essi r a l -
a c h e il s u o c a n e di tes ta g a l o p p ò l e n t a v a n o ' i n m o d o quas i i m p e r -
dt fronte con q u e l l o di Olaf. D a l - ce t t ib i l e ; m a , a p o c o a poco , i l 
l 'altra parte , a l la s tessa a l tezza , v a n t a g g i o del l 'a l tro arr ivò ad una 
c o r r e v a la s l i t ta di r i c a m b i o . A l l a v e n t i n a di metr i . 
ve loc i tà a cu i c o r r e v a n o , il grosso U n « u r r a h ! » p r o l u n g a t o partì 
O la f non s 'arr ischiava a fare u n da l la popo laz ione di K l o n d i k e -
sa l to : s e m a n c a v a il c o l p o e c a - Ci ty , radunata sul gh iacc io , a l la 
d e v a . F u m o s a r e b b e r i m a s t o in confluenza del K l o n d i k e e de l l o 
tes ta , e la corsa s a r e b b e s ta ta p e r - Y u k o n . A d u n m e z z o m i g l i o di 
duta . d i s tanza , v su l la r iva n o r d d e l 

T e n t ò di r i g u a d a g n a r t errene . K l o n d i k e , s o r g e D a w s o n . U n coro 
m a il c a n e di t es ta d i F u m o si d 'esc lamazioni p i ù n u t r i t e si e l e -
m a n t e n e v a a l la s tessa a l tezza . P e r v ò ad u n certo p u n t o , e F u m o 
m e e z z o mig l i o , l e t re s l i t t e fila- s c o r s e una s l i t ta c h e si l anc iava 
rono u n a a fianco al l 'a l tra. E r a n o v e r s o di lu i . R iconobbe i superbì 
q u a s i • a l l ' e s tremi tà d e l t e r r e n o a n i m a l i c h e la t i r a v a n o : e r a n o 
u n i t o , q u a n d o Olaf r i sch iò il c o l - que l l i di J o y Gas te l l ; e 11 c o n - -' 
p ò . N e l m o m e n t o i n c u i i ve i co l i d u c e v a lei in persona . I l c a p p u c - .*< 
si a v v i c i n a v a n o , e g l i ba lzò , e a v e - d o di pe l l i di sco ia t to ìo , r i g e t - C. 
v a a p p e n a toccato . l'altra s l i t ta ta to al l ' indletro, r i ve lava l 'ovale -1 
c h e era già in g inocch io , « p i n g e n - de l s u o v i s o , c h e sp iccava c o m e " 
d o la n u o v a squadra co l la v o c e e u n c a m m e o sul la m a s s a densa K> ' 
cò l la frusta. S i c c o m e il t e rreno de i suol capel l i . Si era l eva ta i ,. 
u n i t o si r e s t r ingeva in u n a pis ta guant i , e co l le s u e m a n i n u d e 
r inserrata , v i l a n c i ò i s u o i c a n i f a c e v a sch ioccare la frusta e s i K 
c o n a p p e n a u n m e t r o di v a n - a t t a c c a v a a l l a s l i t ta . 
togglo. ... ( c o n t t a m a ) ^ 


