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I/NO JOI1W 0/ ANI1UEI '/MNOV 

e anime 
Tr# anni fa al .«pci/ufivi / tu . 

fitti Zdanov, st'grctario tini 
C. C. dei /'orlilo coiti tini* tu 
fbofsctfico; dcU'Unionv SODIU-
tica. Il nome di '/.dunov, l'Eroe 
di Leningrado, e indlssolubll-
rrtC'ltC l('M(ltu filiti t'IflIflUNC ti 
di successi del fronte nioiuiiotu 
(fella /xuv. Un ronfi lindo l'uii-
nentv diede 'ultre.fi '/AUIUOV al

l ' • lo sviluppo della cullimi MI-
. , - uictita. il bruno ilio putì-

• ' . / ' hllchliuno •> tratto dal «/tap
parlo sulle rltilsti? /.viezd.i 
« Lenitisind ». raccolto. tu-
«temo con filtri Importanti 
scritti a discorsi, itti volume 
•(Ilio i» Italia con il titolo 
« Polli leu e Iricoloula ». 

[".' noto d i r il Ifiiiiiitiino lui c o n 
t inuato le mig l ior i tni^i/.iiuii ilei 
deiiKK in l i e i l i vo l i i / i o i inr i ms-ù ili | 
seco lo XIX e c h e In nostra < ul 
t imi sov ie t i ca »'• sortii , .si è s v i l u p -
pula I< lui niKK'iiiilo il MIO livelli» 
(ittiiule .sulla IUIM* ( IcIIVmli tn t u l 
t imi l e del |)IISSMI(». t-riticuiiic-nli» 
rii'lnborutii. Nel c a m p o delln let
teratura. il nostro p a r l i l o lui più 
v o l l e rinuioM-ii i lo. per lincea ili 
I.filili e Stilliti. l ' immensa i m p o i -
tiiii/u ilei grandi .scrittori e cr i 
tici russi d e m o c r a t i c i r i v o l n / i o -
i ini i « (mie Mieliiislxj, | ) < I | U U | H I I H I \ , 
( eru i scevsk i . S n l l i k o s - S l c e d i i n , 
l ' Iekl iunov. A c o m i n c i a r e (hi l l ie-
l i i iski , lutti i mig l ior i ramticsc i t -
t imti dc ir in te l l e l t i in l i tù l ie i i ioeni-
l i cn-r ivo l i i / io i iur ia russa mai uc
c e l l a r o n o ludi la c o s i d d e t t a »• urti* 
pura > o < l'orli' per l'urie •>..!• in 
t o n o xI• ara ld i ili uu'arlr per il 
popo lo . KIÌ a m i d i del prorondo 
s ign i f i ca lo idrologi* o e dcH'iin-
porliiii/.a sociali- dcM'iirlc p o p o 
lare. L'arte non si p u ò separare 
dal di'stiiio del p o p o l o . I t icordatc 
In ce l ebre ì.vttvm /i (in/iul di Hic-
l inski . in c u i il arimele cr i t i co , 
con (ulta In p a s s i o n e c l ic >;li era 
propria , s f e r z o G o ^ o l per il s u o 
tentat ivo Hi tradire la c a u s a (lei 
p o p o l o e di pnusiirc dulia parl i ' 
de l lo zar. Q u e l l a lettera fu defi
niti! dn f e n i l i min de l l e mig l ior i 
opere «Iella s t a m p a de inocrnl i ca 
non co lp i ta da l l a c e n s u r a , un 'ope
ra che c o n s e r v a a n c o r ojriji la sua 
iimiiciisfi in iporta i iza let tenir in . 

Hicordutc. pli nr i i co l i f; ioruali-
Mico- lettcrar; di Dnl iro l iu l iov . nei 
qua l i è s tata ( l i m o s i n i l a , con Inalo 
*ÌK«»rc. l ' impor ia i i /n s o d a l e de l la 
l e l l eratura . T u t t a la nostra p u b 
bl ic is t ica russa d c i n o c r n l u o - r ivo -
luz ionaria e pervasa da un o d i o 
morta le per il r e d i m e zarista ed 
è penetra la da l l a generosa a sp ira 
z ione n lo t tare per fili interessi 
f o n d a m e n t a l i del p o p o l o , per la 
sua i s truz ione , per la sua c u l t u r a . 
per In siiu n n n i i c i p n / i o i i f d a l l e 
pas to ie del r e g i m e zaris ta . I / n i t i 
di e sponent i de l la l e t tera lura rus
sa c o n c e p i r o n o la let teratura e 
l'arte c o m e a r t e combatf'rvti. c h e 
lottns*»» p e r i m i g l i o r i ideal i del 
popoli». Certi i s cevsk i , <:!•('. di lu t 
ti ', soc ia l i s t i u top i s t i . ' fu (fucilo 
el le più si a v v i c i n ò al s o c i a l i s m o 
M'ieutifico e d a l l e c u i opere , comi ' 
ind icò Len in , < s p i r a v a il soffio 
del la lotta di e l l i sse », i n s c e n ò c h e 
il c o m p i t o de l l 'arte è. oltre que l 
lo di far c o n o s c e r e la vita , n u c h e 
que l lo di i n s e g n a r e ag l i uomin i a 
v a l u t a r e g i u s t a m e n t e i vari f e n o 
meni soc ia l i . D o h r o l i i i l m v . il s u o 
più i n t i m o a m i c o e c o l l a b o r a t o r e . 
ind icò c h e t non la vita s e g u e le 
n o r m e (Iella l e t t era lura . ma la 
le t teratura si c o n f o r m a e l l e t en 
d e n z e dolln v i tn ». e p r o p a g ò c o n 
tutte le s u e forze i pr inc ip i del 
rea l i smo e del c a r a t t e r e p o p o l a r e 
nel la l e t teratura , r i t enendo c h e 
base de l l 'arte e la real tà , c h e q u e 
siti e la fonte d e l l n c r e n / i o n e e 
c h e l'arte ha tuia f u n z i o n e a t t i v a 
nel la v i ta s o c i a l e , f o r m a n d o la 
cosc i enza s o c i a l e . S e c o n d o D o b r o -
l iubov . la l e t t era tura d e v e serv ire 
la soc ie tà , d e v e d a r e al p o p o l o le 
r isposte s u i p iù « c u t i p r o b l e m i 
del presente , d e v e e s sere al l i ve l 
lo d e l l e i d e e d e l l a sun e p o c a . 

La cr i t i ca le t terar ia m a r x i s t a . 
e s s e n d o la c n n l i n u n t r i r V de l l e 
grand i t rad iz ion i di Hie l inski . 
C e r n i s c e v s k i e D o b r o l i u b o v , è 
Mata s e m p r e s o s t e n i t r i c e di una 
arte renl i«l icn. i n d i r i z z a t a in s e n 
s o soc ia le . P l r k h n n o v l a v o r ò m o l 
to p e r s m a s c h e r a r e In c o n c e z i o n e 
ant i sc ient i f i ca de l la le t teratura e 
de l l 'ar ie so-; |enii ln dag l i ideal ist i . 
per d i f e n d e r e i pos tu la t i f o n d a 
menta l i dei nostri grand i r i v o l u 
z ionari democrat ic i" russi , i q u a l i 
a v e v a n o insrgnr.tn n vedere ne l 
la le t teratura u n o s t r u m e n t o p o 
tente per serv ire il popo lo . 
- V. I. Len in f o r m u l ò per pr i 

mo. c o n •estrema c h i a r e z z a , l 'al-
l e g g i a i u e u l o del pens iero soc ia l e 
d ' a v a n g u a r d i a verso la l e t t era tu 
ra e l'in te. Vi r a m m e n t e r ò il mito 
ar t i co lo di Lenin: ()r/niiti//n/i(>-
tic di imitilo e Ivttvrittiiru di par
lilo, s cr i t to a l la l ine del l«>0\ in 
etii eg l i , con la forza che "gli era 
propria , d i m o s t r ò c h e la l e t t era 
tura non p u ò essere MMI/II p a r 
tito, c h e essa dev'essere p a r t e i n -
t e g i a n l e e no tevo le de l la c a u s a 
genera le del p i o l e l a r i a l o . In q u e 
st 'art ico lo di Lenin sono post i lu t 
ti i pr inc ip i su cui si basa lo 
s v i l u p p o (Iella nostra l e t teratura 
sov ie t i ca . Lenin s c r i v e v a : 

< La le l l era tura d e v e d i v e n t a r e 
di part i to . In c o u t i n p p o s j / . i o n c ai 
c o s t u m i borghes i , in c o u t r u p p o -
"izioue a l la s t a m p a b o r g h e s e af-
fu i i s i i ca e C o m m e r c i a l e , in c o n -
tri ipposiziotte a l l ' arr iv i smo le t te -
i n i i n e a l l ' i n d i v i d u a l i s m o b o r g h e 
si, a l l ' " a n a r c h i s m o da s i g n o r i " e 
alla corsa al g u a d a g n o , il p r o l c -
In i in io soe iu l i s ta d e v e p r o m u o v e 
re il p r i n c i p i o del la IvUcnituni 
di pallilo, s v i l u p p a r e q u e s t o p r i n 
c i p i o e attut ir lo nel la forma |>iù 
c o m p l e t o e o r g a n i c a poss ib i l e . 

< In c h e c o s a c o n s i s t e i jucs lo 
p r i n c i p i o del la le t tera lura di p a r 
tititi' N o n s o l i n o l o nel f a l l o c h e 
per il pro l e tar ia to soc ia l i s ta l 'at
t ività let teraria non p u ò es sere 
s t r u m e n t o di g u a d a g n o per s i n 
goli i n d i v i d u i o per g r u p p i , ma 
anell i ' nel fi l i lo c h e essa non p u ò 
esseri' in genere una q u e s t i o n e in -
d i x i d u a l e , i n d i p e n d e n t e d a l l a c a u 
sa g e n e r a l e del pro le tar ia to . A b 
basso j letterati s enza p a r l i l o ! 
A b b n s s o i let teral i supcrun i i i in i ! 
L'att ività letteraria d e v e d i v e n 
tare timi parie de l l 'a t t iv i tà g e n e 
rale del proletar iato . . . ». 

H più oltre , ne l lo s tesso o r t i c o l o : 
t V ivere nel la soc ie tà ed essere 

l iberi da l l a soc ie tà non è p o s s i 
bi le . La l ibertà de l lo scr i t tore . 
de l l 'art i s ta , de l l 'a t tr ice borghes i è 
s o l t a n t o una d i p e n d e n z a m a s c h e 
rata (o i p o c r i t a m e n t e m a s c h e r a 
ta) da i por ta fog l i ben fornit i , da 
colon» c h e li c o r r o m p o n o e li 
m a n t e n g o n o >. 

Il l e n i n i s m o pnr lr (Ini fa t to c h e 
la nostra le t teratura non p u ò e s 
sere a p o l i t i c a , non p u ò s igni f icare 
' l'arte per l'arte >. ma e c h i a m a t a 
ad a s s o l v e r e u n ' i m p o r t a n t e f u n 
z ione d'a* t i i ig i ianl ia nel la vita so 
cia le . l")a quesiti premessa der iva 
il p r i n c i p i o len in is ta del c a r o t 
iere di p a r l i l o de l la l e t teratura . 
l ' i m p o r t a n t i s s i m o c o n t r i b u t o di 
V. I. Lenin al la er i t i ca le t teraria . 

Per c o n s e g u e n z a , la m i g l i o r e 
tci idc'i / i i del la le t leraturn s o v i e 
tica è la c o n t i n u a / i o n e de l l e m i 
gliori t radiz ioni de l la l e t teratura 
russa d e l . X I X s e c o l o , c r e a t e d a i 
nostri grandi d e m o c r a t i c i r i v o l u -
/.iontiri: Hiel inski . D o b r o l i u b o v , 
C e r n i s c e v s k i . S a l t i k o v - S t c c d r i n . 
c o n t i n u a t e eia Pleklwinov e s c i e n 
t i f i camente e l a b o r a t e e s i s t e m a -
l i zzate da Lenin e S ta l in . 

N e k r a s o v definì la propria p o e 
sia c i t i m u s a del ln v e n d e l t n e 
del la tr is tezza ». C e r n i s c e v s k i e 
D o b r o l i u b o v c o n s i d e r a v a n o la l e t 
teratura o u n e c o n s a c r a t a ni ser 
v iz io del p o p o l o I mig l ior i r a p 
presentant i deg l i in te l l e t tua l i d e 
mocrat i c i russi , c h e v i s sero in re
d ime zar i s ta , p a g a r o n o q u e l l e idee 
generose ed e le t te c o n la m o r i e . 
coti In ga lera , c o n l'esi l io. C o m e 
si p o s s o n o d i m e n t i c a r e q u e s t e g l o 
r iose t rad iz ion i? C o m e sì p o s s o n o 
trascurare e c o m e si p u ò l o l ' c r n -
re c h e i vari A k h m n t o v a e Z o s | -
c e n k o m e t t a n o fuori n u o v a m e n t e 
In paro la d 'ordine reaz ionar ia ili I-
I** ar te per l 'arie » per i m p o r r e . 
n a s c o n d e n d o s i so t to In m n s c h c -
m i l c l l ' cc l e t t i smo ideo log i co , d e l l e 
idee e s t r a n e e ni p o p o l o s o v i e t i c o ? 

Il l e n i n i s m o r i conosce a ' ia n o 
stra l e l l era tura u n ' i m m e n s a f u n 
z i o n e d i t r a s f o r m a z i o n e soc in l e . 
S e In r.ostrn le t teratura s o v i e t i 
ca to l l erasse un a b b a s s a m e n t o d» 
q u e s t a sun g r a n d e m i s s i o n e e d u 
c a t i v a . c i ò s ign i f i cherebbe nn p r o 
ce s sa d i i n v o l u z i o n e , il r i torno a l la 
< età de l ln pietra >. 

Il c o m p a g n o S ta l in ha def in i to 
i nostri scr i t tor i : gl i i n g e g n e r i 
de l l e a n i m e u m a n e . Q u e s t a def i 
n i z i o n e ha un p r o f o n d o s i g n i f i c a 
lo . Kssa e s p r i m e l ' immensa re
s p o n s a b i l i t à deg l i scr i t tor i s o v i e 
tici n e l l ' e d u c a z i o n e de i c i t t a d i n i , 
n e l l ' e d u c a z i o n e de l la g i o v e n t ù s o 
v ie t i ca , nel non to l lerare m a t e r i a 
le s c a d e n t e nel l a v o r o le t terar io . 

VIGILIA DI CAMPAGNA FXETTOKALE 

azwo io a 

l ' i r i H I l l U t C — .Limi* II. IK-lsrn, Aii i l tcw Itudolpli Onitti e l ln i jumln 
l .owcl l CurriitlicrN »r. (ila «Intuirti A destra) dlrlitrtill del l'urtilo 
CoimmUtit In l'rnn.ivlvuntu, trulli in arrriito nel giorni M'Orni dui 
F. I). I. I /ondula I U M U I H ni itllurxu uittiroHiimmtr negli Stati Uniti . 
ma contro di cn»« A ntlToim giorno per «Ionio I» 1 o11ti di tulli 

gli uomini ninnali drilli liner 

per l ''affissione dei manifesti 
Uno scandaloso sistema tendente a soffocarcela propaganda del P. C. - GII 
scrupoli estetici del G. M. A. - Visite di cortesia tra tltlstl e occidentali 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
TRI USTI:, .tuono. 

Il (inverno Milit.trv Al lctto ine.»-
rii.no ili return* le M»rti dell.» dento-
cr.i/i.i nel cosiddetto Territorio Li* 
bcro di T r i n i r h.t ideo .u«.«i prfii(f, 
rigide ed .nube (trinimi! MI! tome 
\i (Kbb.ino prrp.tr.ire e rr.tliz/irc le 
elc/ioni 4ninunÌMr.uivr. Domenici! 
M.ors.», per esempio, h,i vietato i iltiè 
conti'/i che il l'.utito Clomunist.t del 
T.I..T. jvev.» indetto nelle loc.tlit.\ 
di AttiMiu e di Dolina, CIMI l.t nu* 
s.i clic l.i c.iiup.iciM clettor,»li' non 
er^ M.U.1 4ticur,i .ipert.i • ulVici.tltncii-
le • e clic, di comegncn/. i , non M 
potevano prrnirttrre riunioni nelle 
(|ti,ili inevit.i|tilmriitr »i sarebbe finito 
per parlare «li lisir elettorali, pro
grammi ni elezioni in gene'i le . Per» 
i i(S, nell'attesa die «li ufTiciali del 

campagna per le amministrative, rit
ti e attenti a non toccare certi armi* 
nienti! Tanto più die, a quanto pa
re, c'è il desiderio di tenere la pro
paganda dei diversi partiti entro un 
binario di legalità e di correttezza 
deiuociandte al punto tale da rasen
tare la discre/ione di un xaitltni,tii 
osservante tutte le rrRole del /.lir 
/'/.tv al l>rui%c. 

Difensori del paesaggio 
(.osi, per il rispetto dei monumen

ti e del paesaggio, sembra prossima 
l'emana/ione di un'ordinan/a del 
G.M./V, la quale servirà a regolare 
l'aliissione dei manifesti, lino iA (>K-
ni ritenuta disordinila e deturpante. 
Con ia minima spesa di circa dodici 
milioni verranno costruiti appositi 
riquadri, m i r o i quali ogni partito Cì.M.A. aprano • tifiicialim-utc • la 
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UN ALTRO FILM COSMOPOLITICO ALLA XII MOSTRA DI VENEZIA 

Renoir ha visto l'India 
come un bazar di chincaglierie 

Una caramellosa stona per aignorinet in cui la realtà dell'Asia non entra per 
" < * y ' • • • • - . ' 

nulla - Curiosità e vezzi turistiei - La*decadenza irrimediabile di un regista 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA, 30 — A piudtcnre dul-

la XII Mostra internazionale d'urte 
cinenuitofimflca — proprio • queliti 
che ai ititi nvoUinidn al ÌAdo, di cui 
tini pari Unno rpiotidiunninnite — 
non ti (/irelilie che II rotore abbiti 
forti probabilità di soppiantare il 
(umico e nero in un vicino (Inumiti. 
Le nHi'rmnzInni del teorici anche 
occidental i «nrebbero. a attento ri-
(/uartfo, prematura. Molli » techni
color » apìKiiouo Minili schernii tior-
mtili, ma in una Mostra speciale 
del cinema, rotar quella di V*'»e-

in, il numero è lirnilalissiino. Gli 
urtttU sono dunque contrari al co
lore? 

L'estate scor»', al Fntival efen-
flovacvo, l'Unione Sovietica pre
senta nette / i lm, tutti a colorì. An
che qutìnt'unno, a (lamie» e a Kar-
lovu Varu. i film sovietici erano a 
colori. Invece yll Stati Uniti rtter-
vano il colore df/fi spettacoli di ri
vinta e ai « wcntcrn •. / rei/isti e i 
fotografi dei film che UIMIOOTIO a 
Venezia, lavorano in bianco e nero. 
Coni Jean ìlrnoir viveva in Ame
rica da (piani dieci anni, ina per 
arloprrore il rotore ha dovuto tro
vare un produttore indipendente 
che gli finanziamo l'impresa, e im
barcarsi per l'India. 

A parte •. /I l ice nel p,i«*r> ( M i e 
iiicraiMolie n di Disney, <• Il fiume », 
proiettato oyyi, è il primo « teehni-
color » del Festival e il primo 
* technicolor » del celebro regista 
francese. Non stupisca l'accosta
mento, che potrebbe sembrare poco 
riguardoso, al disegno animato che 
abbiamo visto nella serata della 
inaugurazione. Vi insistiamo, anzi. 
Non soltanto per via del colore, 
infatti, questo film che pomposa
mente era stato preannunciato co
me una specie di poema sull'India 
e sul suo grande fiume ci ha in
dotti a pensare sovente, durante la 
proiezione, proprio alle avventure 
della ragazzina^ ing lese in quel suo 
Oiardìno incantato, popolato di 
chincaglierie. Altro che India! 

Le smanie df Ifarriet 
11n India — dice il commento 

d'apertura del film di Henoir — 
Per onorare gli ospiti di riguardo, 
le donne fanno disegni di polvere 
di riso sui pavimenti delle loro 
case. Si chiamano « ranpo'« ». eri è 
con uno di essi che vi invitiamo 
a questo film girato intoramento in 
India, nel Bengala, ove gli avve
nimenti narrati ti sono realmente 
srolii ». Si vede il disegno, si leg
gono i dati tecnici del film, si co
mincia o sentire un po' di musica 
- indigena » e poco 'dopo, una uoce 
di fanciulla, prende a raccontare 

la storta del suo primo amore. 
E' lu voce di Itarrivi, una ragaz

zina inglese di- quattordici anni. 
Henoir è (intinto in India per rac-
vonlti.'ci lu s'orla del urlino amore 
di una ragazzina inglese di iptat-
tordici anni! 

Macche Gange, macche pestilen
za', macche folle affamato o esa l 
tale, macché tradizioni e problemi 
popolari, e via dicendo. Tutta l'av
ventura narrata dal film e nicchi is
sa in ti» giardino che potrebbe nu
che estere (piello dvll'HAtel dus 
lìains, qui al Lido. Protagonista è 
la figlia di un ricco funzionario m-\ 
gì e se (il quale, tra parentesi, s /rut-j 
la direttamente- o indirettamente 
gli << schiari »• d i e si vedono rema
re sul fiume), attorniala dalle so
relline e dalle amiche. Al centro 
del racconto sono l loro formicolìi 
umorosi per un « bel » capitano 
americano ferito di guerra, che è 
venuto in India per •> mettere or
dine nelle sue idee ». 

Per » mettere ordine nelle sue 
idee ••, al capitano John basterebbe-
capire « che cosa c'«* nel cuore del
la gente indiana, la quc le vive fe
lice delle sue tradizioni che non 
hanno cambialo dn migliaia 

l'importante massima: <• Ad ogni 
cosa che ti iticerde, ad n(iui |i«-r-
sotia che incontri «• eh».- conlu per 
te. tu muori un poco n un | ioco 
rinasci ->. .S'apponiamo che, tornan
do in patria, il capitano John po
trà benissimo essere di quelli, I 
quali .ioidenr/nno che •• in linhii si 
sin come n casa nostra, e. forte JU-
che meglio ». 

Quanto a llurriel, la rediamo già 
scrittrice di romanzetti rosa per 
signorine. 

{'IliUNO In un ciurlino 
Ed anche s«- a l ia • conferenza 

stampa di ieri Renoir si è dichia
ralo contro il realismo (quando 
non era contro, faceva film come 
i La grande illusione » e gli altri 
suoi famosi, (it'so.'/t ima patria, e 
gli sembrava impossibile lavorare 
fuori di essa), possiamo immagi
nare il ' suo sconforto di stare in 
India, nel Bengala, sulle rive del 
snero Ganye , e di dovervi girare 
un film rinchiuso in un comunis
simo giardino con alcune figlie di 
funzionari inglesi e con un uffi
ciale americano. Quando tomi) a 

di Parigi, ne parlò al suo assistente 
a n n i » . Lo capisce assistendo a un'Hecker. E Becker, durante un 
paio di feste e cerimonie religioso,^pranzo all'Hotel Marinici di Can-
e baciando la ragazza più appeti-tnes in onore della regista polacca 
bile. Prima di partire pronuncia]Wanda JakubowsUa, con molta di-

Urna immagine del film di Jean Renoir « Il fiume > 

scrr2Ìotir ne accennava a Pudov-
km, appunto p«-rch«l Pudjwktn da 
poco era u.rnato da un viaggio in 
India, con un bagaglio di » Impres
sioni » die, da sole, basterebbero 
a girare non uni. ma cento film su 
quell'immenso Paese. Un Paese in 
eontiinia, incessante trasformazio
ne, ci direni il grand- regista so
vietico (altro che legato a tradi
zioni Immutabili!), un Paese dove 
le differenze di costume, dt civiltà, 
di progresso sono »uor»il da una 
citta itt/';:f;ra. da una regione al
l'altra, da una riva del Gange alla 
riva opposta. Di tutto ^w-sto, nel 
film che llinotr ha portato dull'lvi-
tlla, rV appena il riflesso di qual 
eh" curiosa nhifuiHn»-.' 

.S'crtn.-» Rumor Goddon, l'autrice 
che ha assistilo il regista francete 
nella versione cinematografica del 
suo libro: - Egli ha fatto questo 
film, come si annoda un tappeto ». 
.S'i, un tappeto di lusso, da ador
narne le case del ricchi. Di quel 
ricchi occidentali, per cui » l<i futa 
indiana è tuff»» ». per cut l'India 
C snpraft'lffo 'iti Paese (come dice 
il programma che ci hanno dato) 
• con moltitudini di esseri cho si 
accontentano di vivere in un mon
do cho non »• cambialo dn migliala 
di anni », 

ffcco perch»* il film ha potuto es
tere girato in « tThruco lor »•, ed 
ecco perche era 1ngrtwa la doman
do di Aristarco che lo chiedeva al 
regista durante la conferenza stam-
rn di ieri pnmerioaln. Atta « ca
mera » il nipote di Renoir, Claude, 
ha. fotografato- il famoso giardino, 
un fricce'.o tratto di fiutr.e, il •> Fe
stival delle luci H, una breve esibi
zione della danzatrice Rndha, una 
immersione nelle acque sacre, un 
bazar, un paio di incantatori. 

Mister Me Etdnujneu, " produt
tore, jtare si sia dato molto da fa
re, se non è un'er.agorazlone, esc-
Quondo cinque volte il giro del 
mondo, pur di far giungere sul 
posto tutta l'attrezzatura tecnica 
necossttrin. A Calcutta c'era un'epi
demia di vaiolo o di colera, du-
ranto il soggiorno delti * troupe t», 
e, nei dintorni, sommosso *> con
trasti ira indù e mussulmani. Ma 
siccome Jean Renoir e ora contro 
il realismo, vedendo il film sembru 
di sinre nel • bazar delle mera
viglie ». 

Tra le quali meravig'ie. non fa
remo a nessuno il torto di dimen
ticare l'incantevole figlia di Mister 
Me Eldoxcney, che, allo » stand » 
indiano della Mostra, distribuisce 
con molta grazia fotografie a co
lori de * Il fiume ». 

Per domani si annunci Ve Otel
lo » di Orson Wclles. 

UGO CASIRAGHI 

potrà attignere un manifesto per l i 
c a m p a r l a elettorale. Spazio per tut
ti. dunque, e democrazia «oprammo! 
I riquadri, poi, verranno piar/ati .sol
tanto in alcuni luoghi evidentemente 
«raditi al tfì.M.A. ed 41 »uoi amici. 
l )opodidie il cittadino, pa-.Mmlo, po
trà puro .lofTcrn.ami KU.irdarc, e fare 
con calma la sua scelta. In (pianto 
alle scritte murali, coti antiestetiche 
nella loro irregolarità, esse verranno 
semplicemente proibite. Tanto oj-ni 
partito avrà a sua disposi/ione la 
rispettiva parte del riquadro, dove, 
insieme con RIÌ altri, potrà liberamen
te partecipare alla * competi/ ione ». 

( I te cosa si nasconda dietro que
sta Moria dei riquadri, tirata fuori 
dalle stesse persone che non esitano 
a deturpare me/. /o mondo con gli 
-facciati cartelloni delle loro insipi
de bevante, risulta piuttosto chiaro 
ove si pensi per un istante a quello 
che sii;nifua un riquadro diviso in 
tanti spazi annali per qtianti tono i 
partili che si presentano alle elezioni. 

Tenendo conto dei nuovi « parti-
tini • rhr sornono rapidamente in 
questi giorni nel T.I. .T. — di « so 
cialisti » ad esempio Ce ne sono già 
quattro o cinque, messi su da trad--
tori tipo Cucchi e Magnani o da 
trotzkisti in cerca d'avventure — è 
facile prevedere che per ogni manife
sto del Partito Comunista del T..T..T. 
ve nr saranno attorno ad e n o almeno 
quindici o sedici di vario tipo, tnteii 
tutti però a dire le .stette cote. 

Poiché — rome appare chiaro dal
la loro stampa — democristiani e 
tititti, s i ivi bianchi o « indipenden
tisti », missini o liberati, anche te 
per ragioni marginali talvolta pole
mizzano tra loro, su una cosa si tro
vano sempre allineati: ncll'accittare 
di ogni misfatto possibile unicamente 
rd esclusivamente il Partito della 
classe operaia triestina. S o p r a b i t o 
ora che. dopo le "'vcia/ioni di Vi-

•al progetto di vparti/.ione de'-
le ' i n e A e H tra americani e titistt, 
questi ultimi sembrano aver p e n o del 
tutto prospettive e staffe. 

• Vidali vende Trieste a Motca e 
agli slavi » gridano da una nane Ì 
nazionalisti italiani — quelli che 
non sono riusciti a cementare uffi
cialmente la <» sacra unione » — men
tre dall'altra gli agenti di Belgrado, 
tentando di accendere un ormai tpcn-
.o sciovinismo, ti rivolgono s-'li slo
veni mntenool i in guardia poiché 
Virlalì, terondo loro, vorrebbe ven
derli all'Italia. 

Fcco dunque in baie a quale tiste-
ma democratico verrà diviso il ' ri-
ouadro elettorale: nella proporzione 
t\i uno 3 tedici etra. Ma questa e 
uni proporzione, nonostante tutto, 
-nrora decenfe te «i pen«.i alle *!trr 
forme di propaganda con le ouali s i i 
"ceuoanfi e i loro amici cercheranno 
d'influenzare l'elettore. 

UN CORO 
,- v • • ' • ' * ' . ' ' ' • ' * • ' ' *•" ; - " V „ . ' . . •. -r 

leggendario 
V,' quello che fa parie dell'ec-
ceilonale • compIcMo • muttlcala 

«ovlftleo «AJexandrov» 
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PARLANO I GIOVANI ITALIANI DI RITORNO DAL GRANDE FESTIVAL 

I berlinesi in tram ci offrivano il loro poste 
L'abbraccio fra le mamme dei caduti tedeschi e le nosÉre ragazze - La gioventù nella ricostruzione della Germania 

Perdura e si diffonde in tutta 
Italia, col ritorno dei nostri dele
gati, l'eco del Festival di Berlino. 
che ha cisto riuniti in una greti-
dtosa manifestazione di pace ga
voni di tutto H mondo. 

Abbiamo rohi fo arr te inare in 
questi giorni alcuni giovani di di
verge tendenze, appena rientrati 
•lolla Germania, per raccogliere da 
loro le pr ime imprewt'o-ni sullo 
storico raduno al quale hanno nar-
teeipato. Ed ecco qui di seguito le 
domande e le risposte: 

GUALTIEKO CORSINI (ìmiipemie**) 
— Quale è stata la partecipazione 

ri Festival della gioventù della 
Germania occidentale? • 

— La partec ipaz ione al Fest ival 
i di BCTlrno del la g ioventù del la 
[Germania di Bonn è «tata notevole 
[•otto tutti «lì aspett i . 

In primo - luogo bisogna infatti 
[considerare che la maggior parte 

li questi g iovani era del tutto 
j fcrnita di document i che permet -
lessero loto il pas»saggio nella R e -

ibblica democrat ica tedesca. Q u e -
ta ci . costanza ha imposto ai g:o-

rt.nì tedeschi la necessità di sron-
•laadastiaaraanta, Mrcando 

di ev i tare te pattuglie di frontiera 
della polizìa di Bonn c le truppe 
americane. Molti, in quest i passaggi 
clandestini , sono stati arrestati o 
tor.ó* 6tati feriti dal fuoco del la 
polizia occidentale . 

L'altra caratteristica della Dar-
tecipaz;one di quest i giovani è s tato 
l 'entusiasmo e la gioia con cui essi 
SJ sono incontrati con i loro amici 
del la Repubblica democrat ica t e 
desca e con i delegati s tranier i . 
Essi, come ci hanno «piegato, a v e 
vano un compito importante da 
asso lvere anche per *li amici che 
non a v e v a n o potuto partecipare al 
Fest ival , e c ioè far sent ire ai d e l e 
gati «rtranieri che nel la Germania 
di Bonn «i lottava per la p a c e e 
per l'unità della Germania con v i 
gore ed* entus iasmo. 

I g iovani tedeschi del la G e r m a 
nia occ identa le ' ci hanno anche 
fatto sent i re con le loro parole il 
profondo contrasto che regna tra 
il l ivel lo di vita della Repubbl ica 
democratica tedesca e que l lo de l la 
Germania di Bonn. Ci hanno fatto 
sentire c o m e nel la Germania di 
Bonn la miseria «1 faccia s e m p r e 
più pesante e la disoccupazione 
Mimanti, m a s t r a U f o v a n i o i m p e 

gna tut te le- risorse del Paese per 
:1 l i a r m o . 

Infine hanno vo luto che noi por
tassimo in Italia il «aluto del la 
g ioventù della Germania d; Bonn 
e che facess imo sapere alla g ioven
tù i tal icna cne anche in Quella 
parte del la Germania i- giovani so
no schierati cwntro la guerra, con
tro ì! risorgere del nazismo, per 
l'unita e l ' indipendenza del loro 
Paese . 

ERMO MELCHIORRE (-tisi***) 
— Moiri delegati sono rimasti 

impressionati dall'accoglienza rice
vuta. Puoi dircj qualcosa in pro
posito? 

— A ricevere i de legat i italiani. 
che m a n mano ' arr ivavano nel la 
Repubblica democratica tedesca, vi 
erano scr i t te di sa lu to e di pace . 
nella nostra e in tut te le l ingue. 
bandiere <fi più di cento paesi , r i 
tratti de i capi amati della g ioventù 
e dei lavoratori , e soprattutto la 
accoglienza fraterna dei giovani e 
del popolo di tutta la nuov? G e r 
mania. 

Freundschaft . Amicizial Frieden, 
Pace! Ques te parole ci hanno ac-
compatnato per tutta la nostra 

permanenza a Berl ino , ripetute m -
ìioni di vo l te ins ieme agli abbracci 
di pionieri, lavoratori , personalità 
della cultura, ragazze e giovar.: 
della Libera Gio%-entù Tedesca. In
torno a ciascun delegato, ne l le 
case ricostruite, ne l l e fabbriche 
dove si realizza il piano qu inquen
nale. nel l 'Universi tà , d o v e gli s t u 
denti r icevono uno st ipendio, ne l l e 
piazze e ne l l e s trade pavesate dì 
bandiere si r innovavano cont inua
mente episodi d; commovente fra
ternità: le m a m m e dei caduti del la 
Wehrmacht , v i t t ime del la guerra 
imperialista, bac iavano piangendo 
le nostre ragazze, aorel le degli eroi 
della Resistenza. I giovani pionieri 
ci regalavano i loro fazzoletti , i 
berlinesi si of fr ivano per aMC*r-
pagnarci. nei tram, ne! metrò r ico
struito totalmente , a n c h e le persone 
d'età insistevano perchè prendes 
s imo il loro posto

c i è difficile r ingraziare p i ena
mente il governo popolare guidato 
da Wilhelm Pieck . la g ioventù . 
l'Intiero popolo tedesco per l 'ac
coglienza. il soggiorno. l 'assistenza. 
i pasti r>bbondantisBÌmi. i trasporti . 
i d ivert iment i , gli spettacol i . l e 

fast*, i doni, tutti oliarti con lajeorsi professionali (con circa 

più dis interessata e fraterna cor-tmi!:->ne di iscritti nel l 'ult imo anno). 
dìalitA. S i a m o orgogliosi di portare 
al popolo i tal iano il messaggio di 
pace e dj amicizia affidatoci dal 
popolo del la Repubblica democra
tica tedesca. 

GIUSEFPE CAJIPOS (cmmsmmt.) 
— Qvate e il contributo della 

gioventù alla ricostruzione nella 
Repubblica democratica tedesca? 

La g ioventù tedesca occupa il 
posto di gran lunga più importante 
nell 'opera di trasformazior.e del 
Paese . Ques to per ragioni pol it iche 
e direi a n c h e tecniche. Infatti la 
generaz ione dai 25 ai 37 ?.nni conta 
a Ber l ino I u o m o su 5 donne e nel 
resto de l la Repubblica ques to rap
porto è di 1 a 7. Ma spec ia lmente 
per ragioni pol i t iche che la g ioven
tù occupa u n posto cosi importante 
in Germania . A tal punto che e s i 
s t e una l egae ' spec ia le « per la 
partecipazior.e della g ioventù alla 
edificazione del la R.D.T. >. -

L« g ioventù è oggi nella R D.T. 
affrancata da l la avv i l en te s i tua
zione capital ista . Educazione obbli
gatoria, assistenza sani tar ia . Un i 
vers i tà aperte '- tutti i meri tevol i . 

vacanze gratuite , sport organizzato 
in maniera rplervdita e alia portata 
d: tutti , d ir i t to di voto a 16 anni . 
diritto alla direzione politica feirca 
9 0 » g iovan ; e lett i nt ' Ie elezioni 
popolari de! 1WJ) e una formida
bile orsan izzaz ìore ool i t ic» . 'a Li 
bera Gioventù Tedesca, che d ir ige 
e guida d i r e t t a m e n e e indiret ta
mente tutta la g ioventù del la 
R.D.T. ed ha forti e profonde ra 
dici anche ne l le zor.e occidenta!i-

n mot ivo dominante de'la lotta 
della F . D J . ( U b e r a Gioventù T e 
desca) è Quello del l 'unità di tutti 
i giovani tedeschi indispensabile 
per l'unità del la Germania e quel lo 
della lotta internazionale per *» 
pace. Quanto s iano forti questi 
sent iment i fra i giovar.! tedeschi 
10 dimostrano da. un canto * I00-M6 
giovani che c landest inamente , s o t 
to il fuoco d e l l e truppe amer icene . 
sono riusciti a raggiungere fl F e 
st ival e dall 'altro | 2 mi l ioni df 
giovani del la R.D.T. e h * s o n o v e 
nuti a Ber l ino , la forma di questa 
oartec ipaz iore * la splendi la orga 
nizzazione fa prezzo di duri s a c r i 
fici • di a f o n o de l Fes t iva l . 

• '- » . 

La voce del padrone . 
Alla radio per etempio — control* 

lata direttamente dagli angloameri
cani — di tale proporzione non t 
nemmeno il c i t o di parlare. Batta 
ascoltare uno dei giornali-radio, per 
«includere che, come a.ttio e fazio

sità verso di noi, questa tratmittionc 
batte addirittura quelle analoghe del
la R.A.I, democristiana. (C'è da ri
cordare a questo propoiito l'ctitten-
za di Venezia III, la stazione in at
tività da poche settimane, destinata 
ad irradiare i tuoi programmi alla 
Venezia Giulia). 

Quanto alla uampa, crediamo val
ga la pena di sottolineare la recen
te temenza del Tribunale di Trieste, 
secondo la quale tipografie ed altre 
proprietà dei lavoratori sono .tate 
assegnate ai tititti, ten/a voler rem-
meno ascoltare tettimonian/e .-he vo
levano provare a chi spettino di di
ritto quei beni- Pronti da tempo al 
tradimento, i compari triestini della 
banda di T i to e Rankovic erano riu-
«citi a far passare sotto il loro no
me, come proprietà privata, la tipo
grafia del Lavoratore, le automobili, 
i fondi di sottoscrizioni, ecc.; cose 
tutte nate da! contributo e dal sacri
ficio personale dei compagni e dei 
democratici t ema partito. Allonta
nati immediatamente dal Partito nel 
momento in cui tennero smascherati 
dalla risoluzione dell'Ufficio d'infor
mazione dei Partiti comunisti ed ope
rai del giugno '4H, questi signor? han
no ora ottenuto una sentenza che 
legalizza le loro truffe ai danni della 
classe operaia? 

Intanto, mentre le superiori auto
m i — d'accordo coti il sindaco è. e 
signor Barroli — sono ratte intente 
s perfezionare le modalità riguar
danti la campagna elettorale, ispi
randoti alla democrazia de: riquadri 
' uruali per tutti », officiali e soldati 
4mericani ed inglesi passegziano co-
T e possono ne! ristretto spazio loro 
a s sonato nel T . L T - , concedendoti 
mai tanto l'innocente svago di una 
^t-areMa nella zona che si apprettano 
a ceèere al despota di Belrrado- Pur
ché si presentino vestiti in borshese 
— tanto per salvare la faccia — Tac-
-e«sr> alfa Zona B per loro e sempre 
'ibero. Se poi. accanto ai posti di 
V o c c o che essi attraversano con fa-
-ilita dorante le loro scampagnate, j a ; 

Uno degli aspetti cho più e3rat- \ 
tcrlzznno l 'organlzzazlono doliti v i 
ta musicale In U.H 8 . 8 . e nel P-ICHI 
di nuovu (Icmocruzla ò cfirtoin*iito 
quel lo doli» crcozlotln, KIII nel pic
coli. «In nei grandi contri, di nu
merosi complcMl vocali , «triimnn» 
tull 0 folcloristici. I*o scopo di que
sti compio.*-»! miri ò nolo quel lo di 
duro un cnrnttnrti e s tens ivo al i* 
diffusione della cultura •: musicate, 
ma anche di e m i r o , «Uwvurno !<» 
nir.'itti-rlstlclio dot vari complnssl 
e 1 criteri particolari nel rcnlttcro ; 
I programmi, le basi per una unita
ti» cultura musicale . Innestal i ne l -
In tradizione n nella realtà n a s l o -
ntile e popntnro (Il c iascun paeso 
nel quale- .sorgono, questi c o m p l e s 
si ne JuMinlInno le caraltorlAliche: 
cosi • molti dogli strumenti che 11 
compongono sono strumenti tipi -
cumentu nazionali ' n popolari; ed 
egualmente Mplchr. sono le canzoni 
0 I balletti (ho cis l interpretano 
e realizzami. . 

DI uno di qur.stl complessi , cloÒ • 
di quel lo che 0 u.ii d ivenuto gran
de e K\ può dite anche leggendario , 
vale la pena di lat.rontaro la t l o -
rla: M tratta del noto complesso 
vocale, •f'rumentale e coreografico 
«ovle.tlco "Aloxundrov*. Molti h a n 
no potuto udire, attraverno a n 
che recenti Inclilonl fonografiche, 
le celebri canzoni rtiKM* « Addio 
Vania» . "Die tro II fronte-. , - N o t 
te bum ••, •• Fischia il vento, soffia 
la bufera -, vd altre vecchie, e n u o 
ve canzoni dell 'Ucraina, (Al l 'Azer
baigian. del la Ck'nrglii ed altri pne-

ancoru, Interpretato dn questo 
coro. l ••< . . : - . . - . -

ha storia de | popolare comples 
so »> strettamente legata ad al 
cune vicende del l 'Esercito (tosso, 
al quale appartengono l 2flo e l e -
rnenii che lo compongono. 11 c o m -
plesjo nacque Infatti nel 1028 per 
opera di Aler-sandro Vnsil lovlc 
Alexandrov, al lora Ingegnante di 
canto corale • al Conservatorio d i 
Mosca. Egli raccolse 10 soldati ed 
Insegnò loro a cantare Insieme a l 
cune canzoni popolari e mil i tari . 
Nel lo s t e « o anno, In una Aerata 
alla Casa' ; Centrale - del l 'Esercito 
Rosso, del quale M celebrava II 
dec imo anniversario , Il piccolo 
c o m p l e t o , detto allora della •< B a n 
diera Rossa », tenne ti »uo primo 
concerto, Fu l'Inizio del successi . 

Il primo nucleo de l c o m p i e v o 
era quindi formato di 12 e lement i ; 
otto cantanti , un suonatore di flrnr-
monlc.i, duo ballerini e un presen
tatore. Un organico t ipicamente 
pnpolaro e russo. Mantenendo inal
terata l/i tua fondamentale strut
tura, Il complesso è oggi arrivato 
a 280 elementi . 

Ev*o può essere divido In tre l e 
zioni: alla prima apptr':-?n?ono c ir 
ca 80 elementi eh»» formano un'or- : 
chectr» sinfonica, nella quale, o l 
tre sin determinato numero a u 
mentato di tromboni e di cor
ni, si »ono aggiunte 8 fì*nrrnonich«* 
e si sono sostituiti l violini con 
un pari numero di balalaike. Or-in- , 
de complesso sinfonico quindi, ma ' 
nel quale s| sono innestati degli 
e lementi popolari, come le filar
moniche o le balalaike appunto. 

Alla seconda sezione, che é la 
più numerosa, appartiene inveca 
Un coro moj»ch!lc di 150 c lement i , 
le cu) capacita espress ive raggiun
gono tutte le possibili gamme d'in
terpretazione, compre /e quel le ch« 
Imitano la natura <\\ verso degli 
animali , il canto degli uccelli . 1 
Tumori atmosferici , ecc . ) . A quesV-i. 
»czione a p r a r t i c n c anche un perto 
numero di notisti macchil i: tenori», 
baritono e ba.i>o. 

Alla terza sez ione , infine, appar
t iene un corpo di ballo m'sto. 
' Date queste caratterist iche. !* 

possibilità di programma del c o m 
plesso sono numerose e si svolnino 
secondo tre generi: s trumentale , 
vocal»? e coreografico. I programmi 
vocali e strumentali contengono 
non s o l o un grande numero di c a n 
zoni ' popolari di tutto 11 mondo, 
ma anche numerose ar ie con c o t i 
d; moltissimi autori clastici , d i 
Rimski Korsakov fino al nostro 
Verdi . Anzi é proprio nei program
mi e nel l ' interpretazione dì e$y.i 
che qu'-sto complesso rivela 1] suo 
carattere nuovo; e c ioè crime la «nti 
struttura vedale, strumentale e c o 
reografica rarrpre'wjn'i una s a l d a 
tura ni arte - dotta . e Dopolare, 
e come quindi, pur essendo un 
roTiofe«.«o d! massa , esso o'X-ia sod
disfare 1 gusti più esigenti e raf
finati 

Dicevamo prima che la storia d i . 
questo complesso è legata ad a l 
cune v icende del l 'Esercito Rosse-, 
e questo non s^lo perchè l pr;ml 
e lement i che lo composero e ì 2#1 
che cg7i Io con .pongono hanno a p 
partenuto e appartengono a l l 'Ar
mata Ros«a. ma anche perchè il 
comples so ha partecipato c-jn i so l 
dati soviet ic i alla difesa del p r o 
prio Paese . 

Fu nel 1 9 » . quando 1' U . R . S S 
era minacciata ai confini della Mar.-
ciuria, che il complesso f»»ce la 
tua prima azione d: guerra, te co t i 
si può d ire . Si recò infatti al f ron
te e 11 recitò e rappresentò p e r \ 
«fidati: e fu proprio in qucH'oe-
caslrtne che v e n n e cantata per l a 
pr.ma volta la ce lebre canzone • n 
psr t :g ;a -o rosio •. che V> i t e s s o 
Alexandrov aveva portato d a l -
rUera:- ,a. 

Ma in questo «4n*o l 'a t t iv i t i maa> 
zlore il complesso l 'ha «volta n e l 
l'ultima euerra patriottica, d u r a n -

•toasi o»tsì rtoroo g" * » di Tito 
smmarzano chi tenta di sfoxeire al
le maglie dc!TO-Z.N".A- ed alle altre 
delizie del terrore poliziesco, se O 
tangoe degli assassinati e ascora fre
sco solfa strada attraversata dalla 
Htf 0 dalla Cbrytler dei padroni 
occupanti, non e pioprso il caso di 
drammatizzare. 

L'importaste, in q u o t i casi, i es
sere correrti e discreti . come « a 
gewtemazs che va a visitare « a 
co e che, taaao per non fi 
chiacchiera, ti veste 
ab*to da 

te la quale Q comples so K d iv i se 
:n numerasi gruppi e «i recò ne l 
à:versi settori de ! fronte dove t e n 
ne circa 1500 concert i . E t » fa a n 
che presente a»?: giorni gloriosi 
del l 'epopea di Sta l ingrado, i csoi 
leggendari difensori cos i «i e s p r e s 
sero: • n nostro sforzo cernane a v 
vicina l'era del la vittoria i a etri l e 
nostre canzoni saranno inc i tamento 
al lavoro crea t ivo e al la v i ta f e 

c e ces i c o m e esse c i h a n n o c o n 
dotto al la vittoria ta l n e m i c o n e l 
campo di battagl ia ». 

n cotnplesjto • A l e x a n d r o v ». ehm 
oggi è diretto da B o r i s A l e x a a -
drov. dopo la m o r t e di ano padre 
Alessandro Vasf l ievle ehm n* fu fi 
creatore e mor i quatti a anni fa a 
Berl ino , ha fatto m o l t e temmée a l -
rertero: F!nlandla, Francia . P o l o 
nia. Cecoslovacchia. Romania . B n l -
Saria- Ungher ia «d altri pacai a s 
cora Kesrentement* fi c o m p i e * » b * 
tenuto traa seria A eoneerri ra 
Cecoslovacchia, e • Prasp . dopo la -
prisca l a p y i f Mfltauioue av m i n t a 
a l lo BmetaaoTo. l e upUefce al s o -
"o efettttajsst **• »»n emrwf* «ttytto. 
dato r t a o i a a a aftraaso di 

- V e si 
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