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RIFLESSIONI DI UN LIBERALE 

I RAGAZZINI 
E L'ELICOTTERO 

di A U G U S T O M O N T I 
' Una - i t u u / i o n e ino l io st'ii.i. 

c h e m i i h u e u non -o lo un JIOM'I-
iio ma un restimi' >. Q u i e t o è il 
liloiia: >I,IK' oiM a M'titire il sal
ino <he in questo gloria finire e. 
Lceolo nel le sue p.irti i>-on/ i ; i l i : 
« L ' a d e s i o n e senza ri-.er\e... a l la 
az ioni ' ili unita e u i o p e a e <il l 'a i 
to a t l a n t i c o , non ci ha Fatto n -
con(| iu>(aii ' . . . il postu U H lui il i-
ritto una u a / i o n e Ialini io-,i di 4b 
mi l ioni di a b i t a m i . i i> Mr-Mi im
penno. t o s i soli-imo. a s sunto dairli 
A l i t a t i per la Irontieta 01 iemali' . 
rischia di d i v e n t a l e un 'pezzo 
di l a r t a " e gli a iut i e< untume i 
del p i a n o \tai->linll minavi unni 
di tr; is |ni i t iais i in pesanti o u e u 
m i l i t a n i i w i p p m labil i pei il De
stro bi lancio . . . I.ii ha-e parla-
tnentare dell'ori. De (<a>peii è 
indebol i ta ed i p a n n i d c m o c i a -
liei - imo eli\ ì—i e minati t| l( m-
icrne - l i c i o n i ; la i inanza e la 
e c o n o m i a \ i \ o u o di e-pedicnt i 
e-lie non sj p n ^ o i n , mi i l i ip | K a i e : 
la (|i('c-iiiiiie di I l i t t l e piovit i . i 
\i\.'fi reazioni popolari . I u,i .si-
ti't; ìoitr molto M7i,i , ITI etera, 
U-MI sopra. 

e" itila? .Inutili? \ ' o . no: Shtnt-
pit. c o r s i v o direttori, i!e. i n a i c i 
— d b . iobn di epiesti iriorni. c h e 
n u l i e b h e es-,ei ben i s s imo s ig lata 
da quegl i altri d ire t to l i . Con 
questo , però : c h e s i i l l T m / à e *ail-
VAnnuii, e sui giornal i aff ini , i 
c o m u n i s t i , i social ist i ' s o c i a l i s t i . . 
irli ind ipendent i <• ind ipendent i > 
q u e s t e c o s e srm qu.ittro o c i n q u e 
anni c h e le u n i r ipe tendo: gli 
al tr i c i sono a r r i v a l i adesso . Gli 
altri v e d o n o ora — e lo d i cono 
— c h e la pol i t i ca a t lant i ca c i ha 
menat i al elisastro. 

- Gli a l tr i > c ioè gl i scrittori 
de i grandi fogli i l ' inFormazionc, 
t he i\it un po' ili t e m p o in qua 
l i e m p i o i i o que l l e p a g i n e di c o 
s i f fa t te q u e i e l e : irli Sforza ehe . 
p i n n a d 'ammalars i , | i ; in lanc ia
to l'idea «l'ini patto d ' a g g i e s s i o -
ne It . i l ia-Hiiss ia: i D e (;. ispert 
stessi t lu- , |>ijnici d ' imbarca i s i per 
l 'Al l i e t i c i , h a n n o addir i t tura p a i -
lato. sia pure a propos i to di "l ri*--
sic. di poss ibi l i tà ehe l'Italia ri
veli i <la sua pos i z ione nei ritma r-
ili de l la p o l i t i c i a t lant ica -». , f i l i 
pitt i >: i-ior i go \cr i i i i l ÌM: non 
solo ni Ital ia, ma a n c h e in Fran
c ia e in Inghi l terra, nei Paesi dei 
' inal idì >. elove ili m'orno in 
m o r n o . in per iod i l i elei più or
todossi , uomin i fra i più.. . con ie -
s idevo . m o l t i p l i c a n o codes t i a l l ar 
mi e c o d e s t e quer imonie . Lacr i 
me. s , a pur di c tKodri l lo? Uicu-
nos. mieriti. sia pur tardivi , d i m a 
realtà oramai pur troppo rv ide i i -
!!"" O non piut tosto concertat i 
tentat iv i di press ione — e eli ri
c a t t o — sull 'avari! z io d'America 
da parte dei. . . prodighi nipot ini 
e u r o p e i ? 

' I na s-ituazronc molti» ^crin >. 
TTna s j t n a / i o n e a propos i to de l la 
q u a l e altri h.i g ià par la to ili ' a p 
prendista Mrcgone» i i K u p a i e di 
«congiurare e d o m i n a r e idi - p i 
riti malef ic i c h e eirli ha dianz.i 
evoca l i <on le sue arti m a l a m e n 
te appresi-, mentri: io preferisco 
r i i ordar p iù al la buona , ii fa l -
tTi-IIo «li c l o n a l a , riferito l 'altro 
eli dai sriornali. di epici radazz ino 
* he. m o n t a t o da solo MiH'eluot-
tero eli p a p à . e r iusc i to a Farlo 
part ire , so l l evatos i m ar ia , poi 
non era p iù b u o n o a farlo eli-
««-enilerp e portar lo a t e m i ai s i 
curo . Kcco il fa t to : viasrtrrr» di V)f 
f iasjjeri . c o n \ e i r n o el°i tre grandi 
a W a s h i n g t o n , c o n f e r e n z a di O t 
tawa con relat iva ins i s tenza s u l 
l'art. 2 del P a t i o a t l a n t i c o , r in
viti fino dio elella rat i f ica elei trat
tato col G i a p p o n e , ra te i l e eli a r 
i n o l i t ipo cordivi E . d. 1».. sono 
— s e c o n d o m e — al tre t tant i t en
tat ivi elei nostri , e a l tru i , ragaz 
zini per r iportar a terra l 'el icot
tero i m p a z z i t o , per fermare, o a l 
m e n o in.mei.ir su d'un binar io 
morto , la macch ina elella niie-r-
ra chi* ancl f i ' s s i han c o n t r i b u i t o 
a met ter i m p r u d e n t e m e n t e in 
press ione , e a d e s s o gli è l a p p a l a . 
e loro c a p i s c o n o — adesso? — 
c h e li mena a l la morte . 

C i r iusc i ranno? S p e r i a m o l o . 
N o i d e l l ' o p p o s i / i o n c , o p p o s i z i o n e 
di s inistra, g l i e lo a u g u r i a m o . \ ì a 
far la deb i ta m a n o v r a di a t tcr 
r a g g i o . o eli dev iaz ione , e a f f a r 
loro, elei govern i , e dei c irco l i , e 
deirli «traini s o v e r n a t i v i . I "oppo-
s iz ionc il erover s u o lo ha fat to 
da un p e z z o o f f rendo ai governi 
rx< ielcntfili u n o s t r u m e n t o eli trai 
tat ivc . di rt^istenza e di remora 
a l l e press ioni a m e r i c a n e , c h e . in 
m a n o , non d i c o d'un C m o u r . ma 
d'un min i s t ro del P a p a , non so. 
a l la Pellejrrino Ro«.<i. sarebbe 
v a l s o ehi si i lo a - a h a r la s i t u a z i o 
ne . Noi . r ipeto , il elovrr nostro lo 
a b b i a m fat to , a d e s s o t i n t a ag l i 
e altri ». 

•e S i t u a z i o n e scria » — per tutti 
— in q u e s t o m o m e n t o . C h e *"• un 
m o m e n t o eli s g o m e n t o , eli a t ton i 
m e n t o . d i s t a n c h e z z a : uno eli quei 
pericolo- . . m o m e n t i , in cui è trop
p o fac i le a d un pmrno d i d i s p e 
rati i m p o r r e al l ' inerzia o al i i n 
d i f f erenza ge nera l e ogn i MIO più 
fol le , p u r c h é r i so luto propos i to di 
a v v e n t n r a : q u e s t o per la pol i t ica 
m o n d i a l e , q u e s t o per le politi* he 
l o c a l i ; no i , in I ta l ia , memor i rW 
1922, n e s a p p i a m o q u a l c h e co*-a. 
S t a n c h e z z a , inerzia genera le , a n 
c h e tra l e f i le de l l e oppos iz ion i . 
d o v e — lasc ia t e c h e lo dica — 
quale u n o c'è che. . . ha n n a gran 
vog l ia di far z a i n o a terra. 

Pochi , io c r e d o , nel c o r s o s in i 
s tro del l 'oste - p o l i t i c a ; e a cui 
dH resto n o n c o n u c n n e a n c h e 
d a r troppa i m p o r t a n z a . Impor
tante invece è in moment i c o m e 
Questi, i m p o r t f n t i s « i m o . c h e di 
ronte alla pattuglia dei folli ri

solut i a tutto tjsuic. ci sia dalla 
parte dei S.IVI — e l 'opposiz ione. 
a l lesso è ch iaro , e da l la par
te del la sav iezza — un ma
n i p o l o a l l i e t i , in to 1 i so lato a tutto 
fare per m a n d a i a monte , in ogni 
t a s o , i < < n ) p i s degl i a v v e n t i m e 
li . S p e r i a m o i he nel m o n d o oc -
e ideato le ci sia e odesto m a n i p o l o 
di si'iite c a p a c e di sventar i d i 
segni dei p in i folli di o l tre a i l a n -
l ieo: ni Italia s a p p i a m o e h e que 
sta gente e'è: e non è m a n i p o l o 
ina lal'i i i i ie. ed è s e m p r e pronta. 
in q u a l u n q u e even ienza , a oppor 
re al la e v e n t u a l e spinta dei folli. 
quel la p i n o l a e ontrosp intn . c h e 
vulira a mantener la b a i c a in 
e q u i l i b n o . a p p u n t o , que l lo c h e 
picn ic . 

« I na s i tuaz ione mol to seria >. 
C e n o ; ma non d i sperata , f inche 
es i s tono — c i m e es i s tono a l m e n o 
in Italia — ques te l o i z e n e q u i -
l i h i a t n c i. 

H l*A * \ X F E I , I C E 
è il grande romanzo di 

Alessandro Dumas, del 

quale inizieremo domani 

la pubblicazione in appen

dice. Generosi eroi ed 

aguzzini abietti, patrioti 

intrepidi e briganti senza 

pietà animano le pagine 

di questa eccezionale nar

razione, in cui risplendo

no, nel quadro dramma

tico della gloriosa Re

pubblica Partenopea del 

1799, Vamore e il subli

me sacrificio di una donna 

indomita e appassionata 
L i / I S A S A N F K L I C E ( part ì -

co lare di un quadro di T o m a ) 

da domani sull 'Unità 

IL TEATKtl ITALIANO IN DIFESA DELLA LIBERTA' 

Altre prese di posizione 
contro il veto a Brecht 
Lucio Rìdenti sul "Dramma,, e Raul Radice siili' "Europeo,, 
attaccano il provvedimento - Pazzesche motivazioni di Sceiba 

A dicci giorni di disran/.i dal co-
imi me .un di Palazzo Chigi che con
fermava l.t not i /u data dal nostro 
giornale circa i! divieto posto dalle 
* autorità competenti » all'ingresso in 
Italia della compagnia del - Berliner 
Ensemble •• che era stata invitata dal
la Biennale di Venezia a rappresen
tare nel l'estivai internazionale del 
teatro il dramma ili Ber'o!» Brecht 
Mtttter Coniale intd :hrc hntdci, nes
suna spiega/ione il novenni ha sa
puto o vc'uto dare ciri.i le ragioni 
che avevano fatto adottate un così 
incivile e vergognoso provvedimen
to. Ma al silenzio delle » autorità 
competenti » e alle esita/ioni del
l'on. Andrcotti the ancora pochi 
giorn: ta dichiarava di non avere 
elementi di giudizio •«ufficienti per 
rispondere. ni Parlamento, alla 
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LE COSTRUZIONI DEL COMUNISMO IN U.R.S.S. 

In primavera il Volga-Don 
verrà aperto alla navigazione 

Visita ai giganteschi lavori in corso - Il Grande Canal* turkmeno lungo 1.100 Um. 
irrigherà un'area doppia di quella prevista - La realtà sconfigge il romanziere Wells 

Dal (limito numero di News, > 
iiprcndianio un articolo del pro
fesso! e sovietico Victor Kovda. 
vice presidente del Comitato 
consultivo per lo sviluppo del
l'energia idroclettnea. dei c«i-
nah e dei sistemi d'irrigazio
ne. dipendente dall'Accademia 
delle Scienze dell'U.R.S S.. geo-
logo-nuneralogista. autore di 
molte opeie sulla soieii7a del 
suolo. 

MOSCA, settembre — 0">i «mio 
fa '1 Gnvrriio sovivttco stabili di 
costruir/- yigniiinciit inijìiatìtt idro
tecnici sul Volqu. siti Dtr.eper. atti 
Don e MtH'Amif Durili. 

Du 5 a 7 anni di lavoro »ono pre
visti per il completamento di rjlic-
stf opere, che nwnenteratino la 
produzione annuale di energia dei 
Paese di circa 23 miliardi ri» KWh 
»• l'arra irrigata di terra coltiva
bile di 6 m il •ani d: ettari. 

Simultaneamente, saranno effet
tuati lavori per fissare la sabbiti 
nel deserto di Karckttm (Turkme
ni itati) e su ima vaxta area del 
ba**opiano etiopico. L'acqua sarà 
portala a 22 milioni di ettari di 
terra nelle regioni riservate all'al
levamento del bestiame. 

il completamento di questo gran
de programma jtermetterà di au
mentare la produzione d: cereali, 
cotone, ol io rejjeifiJp e prodotti ani
mali di più ci' 3-4 volte 

Questo gigantesco piano per la 
trasformazione della orografia e del 
chimi è chmmiitn dal popolo so
vietico con il nome del .suo ouìorp 
e promotore: Giuseppe Stalin. 

Vn esercito regolare di scienzwti. 
ingegneri, agronomi e ricercatori 
ne: più differenti ceinip». .t'oniio 
co'.'noorniielo con il popolo sovie
tico a questi grandi progetti d: co
struzione del comunismo. Centinaia 
ri- spedizioni scientifiche hanno 
sferrato l'assalto contro ; deserti 
del Karnfctmi e del Caspio e contro 
le aride steppe del Volga e del
l'Ucraina meridionale. Molto è sta
to già fatto. Sono state tracciate 
le piatile de l l e c o n d m o n i naturil i 
ed elaborati i metodi per la colti-
razione di questa terra. Nuove e po
tenti macchine scavatrici sono st-.'.e 
disegnate, materiali supertenaci e 
nuove leghe elaborati per esse. Co
mitati per dare consigli ed «i»»'-
steiiza ai realizzatori de: pragel'i 
siahnuim sono stati creali p n s«n 
r.4crarfrmjfT delle scienze, presso 
l'Università di Mosca e gii a''ri 
Istituti scientifici 

Nella Transraiicasia 
Nel giugno dell'anno scorso, m* 

sono recato nella Transcattcasia per 
fovratntendere ai lavori di ricr
ea effettuati tn relazione a» p^o-
<j<-lti dr bonifica e di irnmzint»e 
nei bnssipiani dei fiumi Kura e 
Ara*>.e. Ne' rillagu-'o .1/ Minge-
chaur. sul fitta:'- Kttri. *iell'Azer-
bmguin. è ut rostTrvrion.» i>n.i pM»i-
e;V cen:rale elettrica chi- ^'<n '-t 
sua diga uer,ne'-era l'irrigazione 
d. circa 500.000 ef,nr< che fanno 
parte tln bacati d-i d;te fiumi. 

Nel mese di agosto, dopo iF mio 
ritorno a Mosca, sono stato infor
mato per telefono che un Comitato 
formato da ingegneri e scienziati 
era stato istituito per studiare i 
p.ani di irrigazione di nuove aree 
del Turkmenistan. Due miei coì-
legh: nel lavoro di ricerca presso 
l'Accademia sono siati incaricati 
assieme a me di presentare tutti 
i dati concernenti le condizioni 
naturali della Repubblica turkme
na e di suggerire i luoghi più adatti 
per l'installazione dei futuri im
pianti di irrigazione. 

Il Grande Canale turkmeno farà 
completato entro il 1957 e con i 
suoi 1.100 chilometri di lunghezza 
sarà il più lungo del mondo; esso 
fornirà 600 metri cubi di acqua ti 
secondo. Cioè un quantitativo suf
ficiente per irrigare 1.300.000 et
tari e per topperire al fabbisogno 
idrico di altri 7.000.000. 

Come capo della spedizione del
l'Accademia delle Scienze aralca-
spica organizzata per tracciare il 
corso del Grande Canale turkmeno 
ho passato due mesi nella regio
ne e ho potuto osservare ccn quale 
velocità procedano i lavori. Centi
naia di scienziati, di ingegneri e 
tecnici, che fanno parte di venti 
spedizioni inviate dat vari Mini
steri ed '«titutt scientifici, sono di

s o t t o il corso del Don è in via di realizzazione questo largo tunnel, che rivestirà un importante ruolo 
nel quadro elei lavori per l'irrigazione di 750 000 ettari di terreno 

l'opera lungo il tracciato del futuro 
corso d'acqua. 

I primi risultati delie nostre ri
cerche dimostrano che. tn ct'so di 
necessita, il Grande Canale potrà 
irrigare un'area di nn'estensiutit' 
doppia di quella preventivata N''t 
villaggio di Takta-Tash. dove :t:ra 
innalzata la diga tuli'Anni Dar,a. 
iono stati già costruiti t villaggi 
operai e i moli provvisori: le \*ra
de v le linee che conducono >ul 
posto sono ut via di comple'amen-
Je e la segheria e il crni'-i'tif'Cio 
niitreraiinu presto in attività. Gì; 
imputili di irrigazione nei b-;j.v-
pr.iiir dell'Aiuti Daria verranno ini
ziati nel 1952. 

Quest'unito, tono *lati >«»;"!'' i 
lavori per l'esecuzione dei prr,g>-::i 
idrotecnici del Volga. r:c:Hn t'Ite 
citta d> Knib'icev * di St',lmara-
do. dove polenti macchitir- .cr-iioiol 
già scav indo le fondamenta prr la\ 
futura centrale elettrica di Ki / ' - j 
biscev. i 

Ne. pri ss. delia dica d: Sta''n-\ 
grado, iono stati costruiti villaggi! 
opera' per S 000 perenne: le strade 
e le linee d. approccio sono *ltte 
già ultimate e i cavtier: ius;r'"j': 
.sono già in fiinz,o"e a^gieine alle 
ctnirali e ai molo 

I piani per le '•fuJrnfr idroelet
triche e per i ciimf! irrigatori delia 
zona del Caspio sono stati ui'iman 
ed è incominciato tl lavoro di scavo 
per la chiudi inferiore 

Mentre scrivo qu» 53*» riphf. ho 
ancora vivida nella memoria la ri-
sita che ho fa'to sul lungr, di 
tm'aflra grande costruzione, i~ ca
nale Volga-Don e la centrale elet
trica di T<imlianskan. ad estn 
connessi II canile sarà aperto al
la navigazione nella prossima pri
mavera. dopo il disgelo. Entro il 
1252 verranno irrigati i primi 100 
mila ettari di terreno desertico, che 
diventeranno 750.000 nel giro di 
quattro anni. 

Ricchezza colossale 
Nel 1920, un Comitato di scien

ziati e ingegneri che lavorarla sotto 
la guida di L^ntn e Stohn. progettò 
il primo piano di Stalo per l 'elei 
triyicorione della Russia, che pre
vedeva un aumento della produ 
zione di elettricità da 2 miliardi a 
8 miliardi e 800 milioni di KWh 
nel c o n o di quindici anni. Quando 
H.G. Wells venne a conoscenza di 
questa progetto, defini Lenin « il 
tognntore del Cremlino.'*, affer
mando che niente sarebbe stato fot 

Paesi- europeo. Oggi, dopo il pruno 
piano quinquennale del dopoguer
ra. l'Unione Sovietica produce al
l'anno più di HO miliardi di KWh 
e detiene il secondo posto 'utl mon
do per la produzione di energia 
elettrica. 

LA rrnlittnzione dei prandi pro
getti del comunismo sarà compiu
ta dallo Stato fovtetico net periodo 
d, tempo estremamente breve di 
5-fi (inni. Quef.; progetti cambe
ranno radica1 mente la geografia fisi
ca ed economtea dell'Unione Sovle-
• TC.T rtiior' mari, onori fivnii e tn-
pn>U lighi e bacini idrici nppart-
r'inno sitila terra. La superficie 
arabile sira estesa, il clima cam-
biera. e nuore o ! tn . nuore ferro-

rir. nuovi porli sorgeranno. La 
meta dell'energia elettrica prodotta 
sarà usata p»r l'elettrificazione 
dell'agricoltura e dei trasporti flu
viali e terrestri. Una nuova colos
sale ricchezza verrà prodotta dal 
pactfico e costruttivo lavoro de! 
popolo sovietico. Enormi quantità 
di vveri e di materie prime indu
striali, prodotti del suolo e dell'al
levamento del bestiame, terranno 
messi a di*po»i2ione deU'mdus'ria 
leggera e di quella alimentare. 
Grandi passi saranno cosà fatti sul 
cammino che deve portare la so
cietà sovietica dal socialismo al 
comunismo, per il benessere del
l'uomo. 

VICTOR KOVDA 

interrogazione di un deputato sul
l'argomento, fa riscontro la decisa 
presa di posizione non solo di uomini 
di cultura e di teatro di sinistra, co
me l'editore Giulio Einaudi e il re
gista Luchino Visconti, nonché di 
parlamentari come l'on. Berlinguer e 
l'on. Egidio Ariosto (quest'ultimo di
rettore anche della rivista teatrale 
Sce'urio), m.i anche della ^ Ì U C dì 
teatro politicamente distante i!..l-
rOpposÌ7Ìonc. Nel numero i.i o u c t a 
settimana dell'/ì/iro/ro. il critico tea
trale Raul Radice scrive, ad esempio: 

* ... Mnttcr Coltrale non è un 
n e / / o di propaganda nel senso oggi 
attribuito a tale parola. E' piuttosto 
n i dramma di idee, an/i di una sola 
idea: l'avversione alla guerra. I, non 
si può nemmeno pensare a insidie del 
to to . Anche a Venezia, il « Berliner 
hniemble » lo avrebbe recitato in 
tedesco, lingua poco familiare agli 
italiani e quindi inadatta a pubbli
cità d'ogni genere •. lì più avanti: 
« 1 programmi vengono studiati nel
la primavera di ogni anno e discussi 
da un'apposita commissione di cui è 
presidente il direttore generale dello 
Spettacolo avvocato Nicola De Pir
ro. Tra l'altro De Pirro è anche 
membro del Consiglio di ammini
strazione della Biennale, in cui rap
presenta la Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Già da almeno tre me
si, dunque, tutte le persone ufficiai 
mente interessate al funzionamento 
del Festival erano a conoscenza del 
programma e lo avevano approvato». 

h'atta quindi brevemente la sto
ria delle proteste sollevate dai gior-
naii di sinistra, e citata la dichiara
zione di Luchino W c o n t i , Raul Ra
dice #>assa a rivelare quali sono, se
condo le sue informa/ioni, i retro
scena della inaudita misura: 

« l 'onoicvolc Giovanni Ponti, pre
sidente della Biennale, arrivò a Ro
ma 'ret tentare qualche riparo. Non 
an.lo ?.! ministero degli Esteri, parlò 
con Andrcotti, ma soprattutto si ri
volse a Sceiba: il * Herlincr Ensem
ble » è formato di trentacinque at
tori e si diceva che il visto era stato 
negato perchè il ministero degli In
terni non aveva ritenuto di assumer
si la sorveglianza di tante persone ». 

Dunque questo sarebbe il motivo 
del divieto. Il ministro degli Interni, 
le cui affettuose cure per la cultura 
e gli intellettuali sono ben note, a-
vrebbe rifiutato di assumersi la re
sponsabilità di sorvegliare trentacm-
que individui che erano evidentemen
te altrettante spie al servizio di Sta
lin. L'unica considerazione da fare 
in questo caso e che l'on. Sceiba ha 
un cn'terio molto particolare per giu
dicare gli individui: solo così si può 
spiegare che temibili banditi gi
rino per il Paese con cordiali lettere 
di salvacondotto e tessere della po-
'ìzix addosso ed artisti di fama in
ternazionale vengano respinti alle 
frontiere perchè giudicati pericolosi. 

All'articolo del collega Radice dob
biamo far seguire le belle parole che 
il direttore de / / Dramma, sig. Lucio 
Ridenti ci ha indirizzato, appena 
letto la nostra « Lettera aperta alla 
gente di teatro » pubblicata sul-
YUnità la settimana scorsa. Eccola: 
• * Caro Lucignani, la sua Lettera 

aperta alla lente di teatro, comparsa 
nella edizione piemontese dell'Unità 
di oggi vorrei averla scritta io per
chè è onesta, giusta e intelligente. Io 
non appartengo ad alcun partito e 
non mi intendo di politica, ma cre
do di essere onesto e soprattutto non 
ho mai avuto e non ho interessi con 
nessuno. Questa libertà di persona 
e altrettanta libertà di idee si ri
specchiano in / / Dramma ogni 15 
giorni. Era dunque naturale che il 
r8 scorso stesso — a proposito de! 
divieto Brecht — io prendessi po
rzione nella Rivista che dirigo. Le 
unisco per espresso la pagina del fa
scicolo che sarà in vendita fra tre 
giorni, l o difendo la libertà dell'arte 
contro ogni intervento politico, qua
lunque esso sia e da qualunque par
te venga: la penna per scrivere co
me lei M esprime, « signor governo 

avete torto » l'ho presa immediata
mente. Nel suo articolo di oggi lei 
fa ripetutamente il mio nome ed io 
tengo molto a documentarla imme
diatamente. Con i più cordiali salu
ti, .suo 

Lucio Ridenti ». 

E questa è la pagina de // Dramma 
che si riferisce all'avvenimento: 

*l'Umta del 18 settembre ha 
pubblicato il comunicato del Mini
stero degli Esteri sulla proibizione 
data al I'c<tiv il della prosa di Ve
nezia (Biennale) di far recitare — 
tome era da mesi in programma — 
l i compagnia tedesca del « Bcrliner 
Ensemble., e il dramma di Bcrtolt 
Brecht: Madre Coraggio e 1 suoi fi. 

Il giornale fa seguire un commen
to molto energico a tale «.onferma 

Le prime 
e Rome 

itertolt Brecht 

e dice eli aver interrogato in propo
sito Luchino Visconti, e che il re
gista — giustamente sdegnato — ha 
risposto che andava personalmente 
A Venezia a chiedere schiarimenti e 
di non essere sicuro di mantenere 
l'impegno (come da programma) di 
presentare a Venezia il dramma di 
Miller. Morte del commesso viaggia
tore, ne d: inscenare la nuova com
media di Diego Fabbri / / seduttore. 

CINEMA 

La strana avventura 
di Mister Uolland 

Mister Holland e un flemmatico 
Impiegato della Banca di Inghilter
ra che da anni attende ad un suo 
incarico favoloso: sovralntendéro al 
trasporto dei lingotti d'oro dalla fon
derla alla banca Egli è di una one
sta a prova di bomba. E" onesto so
pratutto perchè aa che. anche riu
scendo a sottrarre l'oro, non sapreb
be come fare a portarlo fuori del 
paese. Un snorno scopre il sistema: 
fondere l'oro in tanto piccole torri 
Eiffel per turisti, di ou*l]e di piom
bo che costano quattro soldi, ed e-
sportarle a Parigi. Nessuno si accor
gerà che le orribili miniature in se
rie sono di oro massiccio. U colpo è 
organlezato alla perfezione, con !o 
ausilio di audaci banditi, e tutto 
andrehbe bene, se . . 

E qui bisogna finire, e lasciare al
io spettatore quel minimo di curio
sità che gli permetta di divertirsi al 
•.uccesfiivi inattesi colpi di scena-
perchè La strana avventura dt Mi
ster Holland è un film veramenta 
divertente, e tiene fede all'intelt".-
gente s'.ogan pubblicitario che lo ac-
comnagna: «vi divertirete senza ver
g o g n a r s n e » Nella babele di film 
umoristici faenza capo né coda che 
dilagano ne'.'.e sale tra le insulse pa
gliacciate dei ridicoli comici ameri
cani tra le scucite farse che ci sta 
regalando un bas>o cinema nostrano. 
un film come quefeto è per lo meno 
adatto allo svago domenicale. Ecco
ne gli ingredienti: la sceneggiatura 
dovuta a T. B E ciarke. una sorta 
di Zttvattlni inglese. ; a regia di Char
les criehton. che ha as^-milato e rie
laborato le et>r>erienze de! più fresco 
e gioviale Rene CI ir. la magnifica in
terpretazione di Alee Guinnes. che 
incarna 11 personaggio dell'impiegato 
di banca come se fosne nato dalla 
fantasia di Shakespeare. Aggiungete 
la bravura di tutti 1 caratteristi, una 
vivace be pur marginale satira dei 
sistemi e de'.Ia ottusità poliziesca, 
un relice Daesae?io londinese, e an
cora la fotografia nitida, 1! commen
to musicale sciolto e spiritoso, e 
ave^e La strana avventura di Mister 
Holland Non c'è da meravigliarsi 86. 
nel de.-crto impervio del recente Fe
stival di Venezia questo film, pre
sentato con il titolo originale di 
intender Hills Mob. è stato para
dossalmente giudicato, da taluni, co
me la puì accettabile opera della 
manifestazione. 

La spettro di Canteville 
Il lungo racconto dt oscar Wilde. 

lo sottro di Canteville. è una delle 
più scintillanti e spiritose opere del
la intelligente letteratura di quello 
scrittore. Vi si raccontava la s tona 
di un vecchio spettro che tentava 
di -spaventare la famìglia di un com
merciante americano insediatasi r.el 
suo castello, e ne era a sua volta 
Spaventato. Il contrasto tra il fan
tasma tradizionalista e la scettica e 
abbastanza ottusa famiglia, forniva 
all'inglese Wilde. tra l'altro, un pia
cevole spunto di polemica verso t 
nini fratelli più giovani eli o'.tre ocea
no. In questo film le cose son com-
Dlctamentc cambiate: - nel castello 
durante la guerra si insedia un plo-

« Ignoriamo, naturalmente (almenoItone di soldati americani e il con 
al momento che scriviamo), le ra-jtrasto è tra q u e t i e il fantasma 
gioni eh un divieto che può, quanto 
meno, sconcertare e rendere perplessi 
tutti coloro che come noi '— non 
interessandosi affatto di politica — 
vedono negli scambi culturali tra 
N'azioni non altro che un segno di 
raggiunto livello di civiltà. Non si 
può essere parziali e dare ospitalità 
solo ai francesi e agli spagnoli, che 
hanno già recitato al l'estivai della 
prosa. Se le - autorità competenti » 
hanno negato il visto di entrata in 
Italia alla compagnia, dovrebbero 
dire anche il perchè del divieto. Non 
si tratta di un segreto di Stato; il 
programma vene«iano è stato pubbli
cato dal mese di giugno, e poiché 
in questo tempo • qualche cosa de
ve essere accaduto » siano rese note 
le ragioni della proibizione di un 
avvenimento artistico — questo è 
indubbio — de! quale Palazzo Chigi 
ha creduto di doverci privare ». 

Queste le parole di Lucio Ri
denti. Permettete che io vi ringrazi, 
signor Radice e signor Ridenti, che 
vi ringrazi a nome di tutti coloro 
che deplorano questo gesto sciocco 
z villano del nostro governo che of
fende la cultura e il teatro italiani. 
Permettete che io vi ringrazi anche 
a nome di Bcrtolt Brecht, di Hclere 
Wcigcl, di Paul Dessau, di Theo 
Otto e di tutti gli altri artisti del 
« Bcrliner Ensemble -; voj costituite 
la testimonianza più concreta che la 
« cupidigia di servilismo » dei no
stri governanti trova l'opposizione 
di tutta la libera cultura italiana. 

LUCIANO LUCIGNANI 

Per di più si scopre che lo spet'ro 
si rivolta nella tomba in attesa che 
qualche discendente della sua fami
glia compia un atto di coraggio Si . 
«copre poi che tra gli arr.erie^ry c'è 
appunto un discendente dei o n t e r -
rille. ed è facile attendere la soluzio
ne Tutto l'umorismo di Wilde è 
^comparso cancellato da questa lan
cia spezzata in favore dell'amicizia 
an^io-amencana. La presenza della 
piccola Maraeret o" Bnen non fa 
che rendere meno digeribile la fnt-
tota. E .«oltanto Charles Laughton. 
ron la sua forza di eccellente a'tora 
riesce a ravvivare lo spettacolo, di
retto da Jules Dassln. TI regista da 
la eittà nuda non sembra aver fatto 
molta strada 

Papà divento nonno 
La effìmera fortuna di certi p e r -

fonaggi de! cinema americano sp in
ge immediatamente produttori e 
registi a perpetuarne le gesta. Co
me Francis, il muto parlante. Spen-
ees Tracy si è specializzato ne l 
personaggio di padre della sposa. 
In un precedente film, che trovò 
amoi consensi nel pubblico snob 
delle città italiane, si narravamo !e 
terribili avventure. !e vicissitudini 
drammatiche di un medio borghese 
americano per il quale la vita s i 
impernia sui problemi centrali d e l 
l'arredamento della casa, de! pran
zo di nozze della fìg!ia. de: tiofct 
stretto e cosi via. Adesso papà d i 
venta nonno, e i problemi s; a m 
pliano: l'arredamento della nuova 
casa della figlia, jl condizionatore 
d'aria ner 1! nipotino, la scelta del 
medico ner 1! parto, la p:pì ed a l 
tre aneoscie. 

t. e. 
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I TRAGICI P R E C E D E N T I DEL SINISTRO DI L A N G E N W A N G 

Un secolo di sciagare ferroviarie 
La catastrofe (fi Cu.ster Creek nel '38 ' li terribile disastro del 1842 ' Quali le cause degli incidenti? 

Le sciagure ferroviar.e verifica- Alla sc iagura di Langenwang sijpesanti«5ima mole, fu sol levato Irovie in Francia ed in Inghilter- lonn-no periodo, è sicuramente 

stt ultimi cmquant'anni. Il 21 se t 
tembre scordo il direttissimo Lon-
dra-Liverpoo! deragliava nei pres
si di Rugby, provocando la morte 
di undici persone e nna quaran
tina di feriti Quattro giorni dopo, 
il diretto Tonno-Roma, giungendo 
all'aHezza de: ponte *«1 Cornia 
causa il cedimento del l 'argine del 
fiume, deragliava; il locomotore 
si trascinava dietro soltanto due 
vagoni; l'andatura moderata del 
convoglio ha scongiurato la cata
strofe. Ventieiuattr'ore dopo, aveva 
luogo !a sciagura dell 'espresso 
Vienna-Roma: il treno, proceden
do alla velocità di 80 l'ora, andava 
a cozzare contro un merci fer
m o alla stazione d i Langenwang. 
Nel terrificante s inistro perivano 
22 viaggiatori (ferrovieri italiani, 
quasi tutti di Ancona, di ritorno 
da un soggiorno tn Austria). Da l 
le macerie de l le vet ture (la l o 

to. Ma egli si ingannava, perchè comotiva è stata scagliata a circa 
già dal 1940 l'Unione Sovietica jcento metri dal luogo de l l o scon-
prod'iceoq ogni anno 40 miliardi d i j tro) aono stati estratti un» tren-
KWh, cioè più di qualsiasi altro tina di f e r i t i 

tesi in questi giorn: hanno v iva- può trovare un precedente, della 
ménte impressionato l 'opinione. stessa terribi le drammaticità, 
pubblica. Le drammatiche crona- ì nella catastrofe di Long Island. 
che- della catastrofe di Langen- jde l l o scorso anno: due treni pas-
warg . in part:co!are. r ich iamano.segger i , recanti ciascuno un mi" 

' *' " •-!-•-*- ^ gitanti si scontravano. 
100 km. orari, ap-

rarg. m parv.co:«je. n«-...«...«..—;~ - „ „ _ . . , .^„..„ 
"a memoria : maggior: disastri a c - . g l i a i o di gitan 
aduti su l le strade ferrate :n q u e - ' a l l a veloci tà di 

dal risucchio e quindi... rimesso jra :mpunrono . un tempo. 
sui binari! 

Nell'agosto dì quell'anno un in 
terminabile treno merci, formato 
di ben 67 carri, giunto all'altezza 
del ponte sul lo Stura, lungo la 

punto a Long Island, pre?so N e w 
York, provocando 78 morti e ol
tre 300 feriti. 

Il s in is tro del diretto Torino-
Roma. non ha avuto invece, for
tunatamente , le tragiche conse
guenze di un altro simile, del lu
glio 1338: l'espresso « Olympian »t 
diretto da Seatt le a Chicago, pas
sando sul torrente Custcr Creek, 
a causa del cedimento del ponte. 
danneggiato da un uragano, an 
dava a schiantarsi nel fiume con 
le prime se i vetture, essendo le 
altre trattenute da un vagone ro
vesciatosi sul ponte. Dei 160 v iag
giatori sol tanto una quarantina 
uscirono indenni. 

Sempre a causa del maltempo, 
la cronaca registra altre terribili 
catastrofi, come quella di Varat -
ze, del maggio 1932. Il treno in 
ternazionale Nizza - Vienna, cor
rendo a cento l'ora lungo la Co
sta Azzurra, veniva investito da 
una mareggiata: una montagna 
d'acqua ti abbattè sul locomotore 

'elettrico, 11 quale, pur con la «uà 

re
sponsabilità dei sinistri alla dif
fus ione- de l le teorie sindacaliste 
tra i ferrovieri! 

In taluni casi (specie quando an
cora non erano ;n uso i congegni 

Torino-Milano, precipitava ne l lo 'automat ic i di sicurezza) il fumo. 
abisso; gran parte de! convog l io ] la nebbia, il vapore accecante 
rimase letteralmente polver izzato . ide i le locomotive sono stati causa 

Talvolta anche l'imprudenza di Idi gravi sciagure. Tipico, in tal 
un viaggiatore provoca un sinistro i senso, il di*a>tro ferroviario os 
pauroso. Nel marzo del 1929, d e n - N e w York del gennaio 1902. che 
tro il metrò di N e w York, un provocò 17 ^morti e 40 feriti- il 
convoglio venne improvvisamente macchinista non potè vedere , cau-
a w o l i o dal le f iamme, nel tunnel sa il fumo, i segnali di via sbar
che passa sotto l 'Hudson. Nove 
viaggiatori restarono carbonizzati 
ed un centinaio ne uscirono più 
o meno gravemente feriti, anche 
in conseguenza del panico diffuso 
tra i passeggeri , che, accecati dal 
terrore, fuggivano all'impazzata 
scontrandosi nel le tenebre de l la 
galleria. Pare che il classico moz
zicone di sigaretta avesse provo
cato quell ' incendio. 

In America sono particolarmen
te frequenti 1 disastri ferroviari. 
Una inchiesta condotta dall'* tnter-
State-Commeree-Cornmission > nel 
1913, ha rivelato che in un s o l o 
anno ben diecimila persone sono 
morte e 77 mila aono rimaste fe
rite negli inadenti ferroviari. 

La compagnie private delle fer

rata. e il treno deragliò. Ne! feb 
braio del 1891 un treno merci . 
che si era dovuto fermare in un 
tunnel, a causa del fumo e del 
vapore, fu raggiunto e tamponato 
da un direttissimo, che per gli 
stessi motivi procedeva alla cieca 

I primissimi disastri ferroviari 
son rimasti tristemente celebri 
per la loro tragicità. Cosi la ca
tastrofe di Catr's Rook. del 1868: 
un treno passeggeri deragliò so
pra un abisso; quattro vagoni ro
tolarono di roccia in roccia, fran
tumandosi in minuti pezzi, ed uno 
restò sospeso sul precipizio, bru
ciando con tutti i nasseggeri 

Altrettanto terribile fu il disa
stro di Fampot. del 1848 Ma la 
catastrofe più paurosa di tale 

quella di Be l levue , che risale al 
1842. Un treno di 15 vagoni, che 
recava allegre brigate di parigini 
recatisi a trascorrere la loro va 
canza a Versailles» giunto a B e l 
levue, a causa de!!a rottura c e l 
i a s s e della pr.ma vettura, s i a r 
restava bruscamente, si che l e 
quattro vetture che seguivano, s ì 
accavallarono eopra la locomotiva, 
andando in mil le pezzi. Mentre 
centinaia di donne, uomini, bimbi 
urlavano sotto le macerie del tre
no. il resto del convoglio pren
deva fuoco- Ma poiché le porte 
delle vet ture erano chiuse a chia
ve . come si usava allora, gli scam
pati alla catastrofe dovettero a s 
sistere, impotenti, al le grida stra
zianti di tanti infelici-

In cent'anni- benché la rete fer
roviaria mondiale si sia andata 
sviluppando da poche centinaia a 
milioni di chilometri, i disastri 
ferroviari sonc andati gradata
mente decrescendo, fatte le dovu- , 
te proporzioni. 

Comunque, secondo le ult ime 
statistiche, ogg: il treno sarebbe 
uno dei più sicuri mezzi di loco
mozione di cui disponiamo: mo 1 to 
più sicuro dell'automobile e ben 
ottanta volte più sicuro di un 
aereo. 
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