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A OTTO ANNI DALLA SUA MORTE 

RICORDO 
di Cialente 

Otto anni fa, a Roma, c 'erano 
i tedeschi . La sera del 26 no
vembre al Teatro Argent ina era 
a n d a t o in s c e n a L'albergo dei po
veri d i Gorki . In que l lo spet ta 
co lo rec i tava a n c h e Renato C i a l e n 
te, c h e p o c h e ore d o p o r i m a n e v a 
v i t t ima di un inc ideute s tradale . 

N o n c'è d u b b i o c h e se la morte 
di C ia l ente non fosse stata s o m 
mersa da tutti> e l i a v \ e n i m e n t i 
c h e R o m a e l'Italia \ isserò in 
quel l 'anno, essa a v r e b b e raccolto 

Sn'attenzione proporz ionata a l la 
t u r a del l 'attore. 
La sua biografìa ricorda il suo 

n w < w i « p . i n _,.rr..«ir r r i -i ; ( l l 

Adolescente , era un anidri lettore 
di tutte le ediz ioni di teatro po 
po lare ; usc i to da scuola , trascor
reva ore de l la sera nel la muta 
c o n t e m p l a z i o n e dei mani fes t i c h e 
a n n u n c i a v a n o le recite di Ruif-
eeri o di Zacconi . M a n d a t o in c o l 
l eg io in S v i z z e r a a tredic i ann i 
ne uscì, tre a n n i dopo , g ià notV> 
al p u b b l i c o del luogo c o m e un 
piovane , promet tente interprete 
di d r a m m i storici . II c o l l e g i o a v e 
va un teatro e Renato , invece di 
passare le sue ore a s tudiare filo-
bofia e sc ienze , era d i \ e n t a t o l'a
n imatore del la p i cco la 6cena, con 
tanta pass ione c h e o r m a i la gente 
si m u o v e v a d a L u g a n o per ve
nir lo a sentire. 

C'è sempre , ne l la carriera di 
u n attore, i l m o m e n t o in c u i l'e
sordiente fa lo s tor ico incontro 
c o n il m a e s t r o ; per C i a l e n t e il 
maes tro fu E r m e t e Zacconi c h e 
asco l tò i l g iov ine t to , condot tog l i 
dal padre, e lo a s s u n s e s u b i t o per 
In sua n u o v a s tag ione . In tanto 
il pr inc ip iante debut tò , a l l 'Ar
gent ina d i R o m a , d o v e a v r e b b e 
a n c h e c h i u s o la s u a b r e v e c a r 
riera, ne l la c o m p a g n i a d i I g n a 
z io Masca lch i . F u l ' iniz io d i una 
lunga , in interrotta ser ie di s u c 
cess i . C o n Zacconi , poi c o n B e -
trone ( intanto c'era s ta ta la guer 
ra), po i c o n l a P a v l o v a , c o n l 'Al-
mirante , c o n l a Merl in i e c o n la 
P a g n a n i : s i a m o arr iva t i a d ogg i 
« c i s i a m o arr ivat i r a p i d a m e n t e 
p e r c h è q u a n d o C i a l e n t e mor ì non 
a v e v a c h e quarantase i a n n i , ed 
era a l c u l m i n e (e forse n o n l 'aveva 
r a g g i u n t o ancora) de l le s u e p o s 
s ibi l i tà . 

N o i s a p p i a m o c h e c o s a fu il 
teatro i t a l i an o in quegl i a n n i ; c o 
n o s c i a m o la retorica , la bana l i tà , 
l 'aridità de i repertori e deg l i spe t 
tacol i . E p p u r e s e d i a m o u n a scor
s a a que l lo c h e rec i tò R e n a t o 
C i a l e n t e res t iamo s tup i t i : Ferra
ri, SchiUer, Molmar , S a n S e c o n 
d o , Arz ibascev , D ' A n n u n z i o , P i 
rande l lo , A n d r e i e v , Gogo l , D o -
tftoievski, D u m a s , Kaiser , Gorki , 
Kata iev , Tols to i , D a n c e n k o , G o l 
don i , Cecov t a b b i a m o s c e l t o q u a 
« là , a c a s o , e c e r t o a b b i a m o dir 
m e s t i c a t o m o l t o . U n at tore s i for
m a so l repertorio , direi c h e s i 
g i u d i c a dal repertor io , o l tre c h e 
dal s n o s t i l e , d a l l a s u a maniera 
dì interpretare. N e l l a fa ls i tà di 
un 'epoca tut ta « te lefoni b i a n c h i > 
ed orbace , a v v e n t u r e e x t r a - c o 
n i u g a l i e depos i t i in b a n c a , C i a 
lente cercò , a s u o m o d o , c o m e 
p o t e v a , la ver i tà a s c o l t a n d o le 
voci p i ù persuas ive del teatro di 
tut to il m o n d o . Q u a n d o mor ì a v e 
va sot to i l bracc io il c o p i o n e de l -
['Albergo dei poveri: q u a l c h e tem 
p ò d o p o fu p u b b l i c a t a la vers ìo -
r» deìYAmleto di S h a k e s p e a r e 
c h e i l poeta Monta l e a v e v a tra 
d o t t o per Ini. 

L'attore s 'andava f o r m a n d o c o 
s i , s u i g r a n d i i n s e g n a m e n t i (pre
z ioso fra gl i a l tr i que l lo del fa 
m o s o Tegista s o v i e t i c o N e m i r ò y i c -
D a n c e n k o ) e sui g r a n d i testi , a 
p o c o a p o c o , c o n una paz iente 
c u r a del la ricerca, de l l ' in te l l igen
za. D a c i ò a v e v a tratto, o l tre le 
spe i s t in t ive qua l i tà , di s lanc io , 
d i sens ib i l i tà , l a p e r f e z i o n e d i 
u n o s t i le c h e era q u a s i u n i c o , a l 
lora, ne l la s c e n a i ta l i ana . Al lora 
e r a n o lontani i g r a n d i spet taco l i 
c h e in ques t i a n n i a b b i a m o v i -
i t o . un 'atmosfera d i c o n v e n z i o n a 
le c o n f o r m i s m o a v v o l g e v a tutta 
l a v i t a i t a l i ana : ne l l e p i a z z e , su i 
g iornal i , s u i pa lcoscen ic i , sug l i 
schermi , d o v u n q u e l 'Ital ia uffi
c ia l e era un'I ta l ia l u g u b r m e n t e 
vest i ta d i nero , r i d i c o l m e n t e ga l 
l o n a t a e i m p e n n a c c h i a t a ; l 'altra 
Ital ia , la vera , in queg l i a n n i g i a 
c e v a nel b u i o de l le galere , a l c o n 
fino, nel le isole . N o n p o s s i a m o non 
ricordare ogg i , q u a n t o l 'attore Re
nato Cia lente fosse c o n que l l ' I ta 
l ia. e non so lo p e r i *uoi not i 
sent iment i dì antifa-H-i*-ia c h e lo 
condussero , p o c h e s e t t i m a n e pri
m a del la fine, a l l a cosp iraz ione . 
m a per la sua ar te ohp era un 
rispetto a l la verità, albi »rmpl i -
c i tà . a l la realtà. 

C h i lo ricorda, «•legante, pa l l i 
do. da l tratto raffinato e un po' 
ironico, n o n - p u ò rifiutare il ri
tratto c h e noi ne dh«*gnamo. q u e l 
lo d'un g e n t i l u o m o < i l luminato >, 
e ne l lo Mi—o t e m p o «l«*Iu*o da l la 
tristezza cl"i tempi . C ia lente . la 
sua d e c e n z a , la c o n s e r v a v a a n 
c h e nei panni sudic i del « b a r o 
ne » dell' Uberto dei poveri: era 
nn e leganza interiore , un «.ceno 

• del la l ibertà del s u o sp ir i to , il 
di*ta«.co ironico da que- ta realtà 
che trovava t roppo s p i a c e v o l e a i 
suoi gusti >c C ia l ente fo-.»c s ta to 
Amleto si nza dubbie» noi a v r e m 
m o a v u t o una interpretaz ione da 
ricordare nella storia del nostro 
teatro, perchè pochi , c o m e lui, 

avrebbero potuto d u i e del tor
m e n t o del Pr inc ipe di D u n i m a r c a 
una rappresentazione così *, iva, 
s ignif icat iva ed attuale . 

F in iva , in quegl i anni , il <t gran
de at tore >, l 'esempio d i ciuel m o n 
do l iberale e i n d i v i d u a l i s t a - c h e 
era tramontato co l tramontare de l 
la borghes ia ; ma nasceva un a l 
tro attore, a l tret tanto grande : c o 
lui c h e s n p e \ a riconoscere nel la 
realtà quot id iana, negli accent i 
sempl ic i del la vita sempl ice , nei 
sent iment i umani , la mater ia de l 
l'arte teatrale. D i questo n u o v o 

te hi 1 e sempio più ch iaro : e il 
s u o ricordo non deve so l tanto 
portare il nostro pensiero a l l 'uo
mo, ul c o m p a g n o di l a v o r o s c o m 
parso. ma al l ' insegnamento del 
l'artista c h e meg l io di a l tr i s e 
gnò , in> tempi difficili , e per mol t i 
incomprens ib i l i , la s trada c h e o g 
gi cerch iamo di percorrere. 

LUCIANO IiUCIGNANI 

LETTERA' DAXJ CAIRO 
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La lotta in Egitto 
è tra libertà e schiavitù 

Nonostante le contraddizioni della complessa situazione 
il popolo saprà liberarsi dallo sfruttamento coloniale' 
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IL CAIRO, 17. 
Alla testa di alcuni battaglioni deb 

l'Armata egiziana e acclamato dal 
popolo che in lui vede il rappresen
tante dei fratelli oppressi, il gover
natore della zona del Canale ha per; 
corso ieri le vie della città per recarsi 
a consegnare il suo rapporto sulla 
situazione a re i\iiun. Nei uno mi re tu rtVi tvf»j> 
i,inadn.i fiorai questa e la. ur^a vol
ta che le strade del Cairo si riem
piono di folla che grida la sua vo
lontà di cacciare lo straniero fuori 
dai confini dell'Egitto, e tutto questo 
avviene mentre è in vigore una di
sposizione governativa, annunciata 
subito dopo l'abolizione del tratta
to, in base alla quale tutte le ma
nifestazioni popolari sono proibite. 
La prima manifestazione si ebbe il 

Gin» Lollobrigìda 6 1» protagonista femminile di « Achtung, banditi! », 
Il film di Carlo U t s a n t ohe viene attualmente proiettato con suc
cesso in varie e l i t i e di cui è imminente la presentazione a Roma 
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INTERVISTA CON IL COMPAGNO ENRICO BERLINGUER 

L'eroico slancio dei giovani 
nel soccorso agli allnvionati 

Nascono io brigate - Due oro di riposo sulia paglia - Gli universitari di 
Padova e i ragazzi di A. C. di Rovigo - Lo scandaloso intervento delle autorità 
Il c o m p a g n o Enrico B e r l i n 

g u e r , d ir igente dei g i o v a n i c o 
m u n i s t i , è tornato da u n a lunga 
v i s i ta c o m p i u t a ne l l e zone a l l u 
v i o n a t e del P o l e s i n e , d o v e ha p o 
tuto renders i conto di persona 
de l g r a n d e sforzo c o m p i u t o dal 
popo lo , e in pr ima l inea dai g i o 
v a n i , per soccorrere e d aiutare 
l e popo laz ion i co lp i te . E' per tale 
scopo , per c o n o s c e r e una e s p e 
r ienza diretta e a l t a m e n t e s i g n i 
f icat iva s u q u e s t o g r a n d e m o v i 
m e n t o di so l idar ie tà , c h e a b b i a 
m o v o l u t o in terrogare il c o m p a 
g n o B e r l i n g u e r . 

— Qual 'è stata l ' impress ione 
c h e hai r i cevuto rial tuo pr imo 
conta t to con il P o l e s i n e allagato"' 

v o l e n z a l ' intervento di ques t i 
g i o v a n i p e r c h è essi e r a n o quas i 
tutt i comunis t i . A parte l 'otì iosi-
tà de l fat to c h e s i s a r e b b e v o 
lu to re sp ingere u n a g e n e r o s a of
ferta di a iuto per un gre t to i n 
t eres se di parte , e esat ta l 'affer
maz ione? 

— Certamente i comunisti, co
me sempre, erano alla testa del
l'opera di soccorso. Ma anche in 
questa occasione i giovani hanno 
saputo trovare una larga unità 
nello slancio comune. Moltissimi 
erano infatti i giovani di tutte 
le tendenze che si erano uniti ai 
comunisti per meglio attuare l'o
pera di soccorso. Vi era la bri-
qa'a universitaria ri» Padova, ad 

Sono arrivato a Corboìa sul far 
della sera. Il paese era p i e n o di 
affluita, di confus ione . / riflet-
tori r o m p e v a n o il buio . Ho par
lato con un maggiore dell'eserci
to che sembrava estremamente 
turbato e seccato della confusio
ne e dell'intralcio che costituiva 
il frequente arrivo di min i s tr i e 
sottosegretari. Arrivavano a p iù 
riprese durante la giornata e pre
tendevano di farsi sp i egare da 
capo tutta la situazione e di dare 
direttive e indicare soluzioni 
personali Più che organizzare, 
cioè , riisoroanirrarano. 

.4ri Adria la popolazione era 
letteralmente affamata ed asse
tata Appena arrivati siamo sta-

bue giovani volontari ai riposano in nn brava intervallo della loro estenuante fatica 

! 20 mila abbonamenti 
annui all'Unità 

«Raccolti f i i 5 akkoaaanati aaaai 
ail'Uaità fidiaaM Seztoai e Grappi 
" Aarici " città e aroviacia Firenze a 
cai raccogliti* pia aftboaaweati ea
tra 31 dìccaiare. 

Svxiaae Gallozza ». 

/{ M q r M M itUm <Collmiz»> 
•aria cataro: eoa* ne pemamo i e**-
pagai ÌiS* Umane, ielle Correli. «?' 
Empoli, frate, Setto Fiorentino, ree.? 
4cc«ttera-me fa «*«•.' 

— I l p r i m o contatto d iret to 
l'ho avuto a Rovigo, dove ho 
trovato un'eccezionale fervore di 
attività. Ho potuto 1 rendermi 
conto immediatamente che tale 
attività era diretta e organizza
ta soprattutto dal Comitato di 
emergenza, proprio q u e l l o che 
poi fu sciolto con l'antidemocra
tico e scandaloso provvedimento 
governativo. Il quadro che mi si 
presentò agli occhi è vividissi
mo nella mia memoria. La piaz
za era ingombra di ogni sorta 
di natanti, di barche grandi e 
p icco le , di viveri, di medicinali 
per i primi soccorsi. Da ogni par
te giungevano i giovani, che ve
nivano ad offrirsi per i s a l r a -
taggi. 

— L'aff lusso de i g i o v a n i a l le 
z o n e co lp i t e e ra r e g o l a t o da 
q u a l c h e o r g a n i s m o part ico lare? 

— I l n u m e r o cre scen te dei 
giovani, che venivano a gruppi 
ed in brigate, rese necessaria la 
costituzione immediata di un 
Comitato delle brigate giovanili. 
Con ciò si voleva indirizzare, 
sema disperdere le forze, il gran 
de slancio che i giovani avevano 
d i m o s t r a t o o o u n q u e , attenuare i 
sacrifici che essi avevano com
piuto per giungere sui luoghi del 
disastro, talvolta a piedi, e co
munque con grande disagio. I 
giovani venivano a centinaia, da 
Ferrara, da Forlì, da Padova, da 
Bologna, da M o d e n a e R a r e n n a , 
e persino da Firenze. 

. Iti prim» fii» 
Oltre 1500 s o n o i ffioram" ar 

rivati in circa • 85 brigate da 
aire province a Rovigo. Ogni 
ora aumentavano, e inizia
vano immediatamente il lavoro 
di aiuto e di salvataggio, senza 
neanche riposarsi. Dormivano in 
terra, sulla paglia, dopo essersi 
logorati in quel la massacrante 
opera di salvataggio, e il loro 
non si poteva neanche chiamare 
un vero sonno- Cadevano dalla 
stanchezza, riposavano per due 
o tre ore e riprendevano il la 
VOTO 

— Si è d*Tt^ che le autorità! 
g o v e r n a t i v e v e d e v a n o c o n m a l e - ' 

e s e m p i o , c o m p o s t a di c inquanta 
giovani knon appartenenti ad al
cun partito politico. Vi era la 
brigata di Rovigo, che compren
deva numerosi giovani dì Azio
ne Cattolica. Quel la di Ravenna 
comprendeva numerosi indipen
denti. 

— D o p o R o v i g o , hai r a g g i u n 
to l e zone m a g g i o r m e n t e co lp i te 
e p i ù d i r e t t a m e n t e m i n a c c i a t e 
da l la a l luv ione? 

— Mi sono recato ad Adria, 
nel punto di maggior pericolo. 
Ma la -«inazione net-raiaica è a 
Corbola, dove affluiscono tutti 
gli aiuti, e dove è costituito il 
principale centro di salvataggio. 

ti pressocchc assal i t i da gente 
che ci chiedeva da mangiare e 
da bere. C'era nel paese un solo 
filtro per l'acqua e Qia si verifi
cavano i primi casi di avvelena
mento. 

— C h e cosa o« corro fare, s e 
c o n d o te . in questa s i tuazione? 

— La nostra posizione è chia
ra. I giovani vogliono lavorare 
a tutti i costi, vogliono fare qual
cosa. Non possono restare mat
tivi. e se qualcuno vuol costrin
gerli a questo agisce in modo 
scandaloso di fronte alla nazione. 
Quando i rappresentanti del le 
br igate g iovani l i andarono dal 

Questore esposero la situazione 
in quest i t ermini : no i n o n p r e 
tendiamo di sostituirci a ne s suna 
autorità, né metterci in concor
renza o in contrasto. Eravamo a 
disposizione del Comitato di e-
mergenza. Ora che il Comitato 
di emergenza è stato sciolto sia
mo a vostra d i s p o s i n o n e U / i l i : -
zatect 

ftonii di eroi 
E' ridicolo, del resto, parlare 

di concorrenza. La collaborazio
ne e esistita o v u n q u e , ed ha da
to grandi risultati Al Comitato 
dt emergenza giungevano sacer
doti, soldati e vigili, che chiede
vano da mangiare e da dormire. 
Questi problemi reiui-ntio r isol
ai. e Dentea risolto il problema 
dei viveri. Ma ora? Come s i può 
parlare dt muncata collabora
zione. dove c'è stata la carenza 
delle autorità qoi emotive',' Ilo 
viaggiato sulla barca di un gio
gaie di Argenta che ha portato 
a spalle il ministro Aldisio fino 
ni Comuni* ili Adria Oggi hi r u o -
<e rcrpingere proprio la colla
borazione di (pienti i.iovam 

— I g iovani , dunqi e . i n t e n d o 
no cont inuare la I010 opera? 

— / nrormit si sono gettati in 
questa attività con uno slancio 
&pr.f>«/d'iio, lo stesso slancio con 
cui hanno sempre partecipato a 
tinte le grandi campagne di so
lidarietà nazionale In qupsti 
giorvt essi hanno sacrificato lut
to. Molti giovani hanno immo
lato anche la vita. Centinaia di 
persone sono state univate dalla 
loro opera- ci vorrebbero c ent i 
naia dì pagine per descrivere il 
ra ion* dr l 'e imprese compiute . 
Ricordo alcuni nomi di giovani 
croi: Cesare Tarozzo di Adria 
che ha salvato con la sua barca 

quattordici novembre e i e ) varo che 
alla testa dì quella mantieitazìone 
marciava lo stesso presidente del 
Consiglio dei ministri è altrettanto 
vero che non tutti gli ilogam recati 
dai diversi Sruppi di cittadini e dal* 
le differenti organizzazioni potevano 
dirsi controllati dal governo; la se
conda manifestazione si ebbe .all'ar
rivo di Mossadeq ed il suo caratte 

lt!r - n T pr'mv 
U terza, mhne, si è avuta questo 
pomeriggio 

Lo spirito di lotta 
Il governatore della zona del Ca

nale — con il quale una decina di 
giorni addietro avemmo modo dì in
trattenerci nel suo ufficio a Porto 
Said — è passato or ora sotto le 
finestre del mio albergo a bordo di 
una lunga automobile che marciava 
a pa>so d'uomo. Egli era seguito da 
un reparto della cavalleria egiziana, 
da alcuni battaglioni dell'armata in 
grande uniforme e da una pittoresca 
fanfara di zampogne e di tamburi. 

Ad un lato ed all'altro della stra
da, a malapena contenuta dalla po
lirla, una enorme folla variopinta lo 
acclamava chiedendo armi e gridando 
la sua amicizia per l'Unione Sovie
tica. Anche questa manifestazione, 
come le precedenti, si è svolta nel
l'ordine più assoluto, senza che nes
suno degli incidenti che gli agenti 
inglesi hanno l'abitudine di preco
nizzare in queste circostanze si sia 
verificato. 

La manifestazione di oggi mostra 
chiaramente che nel popolo egiziano 
non è diminuito né Io spirito di 
lotta né la fiducia nell'attuale go
verno del Wafd, e le due cose non 
sono contraddittorie. Il governo del 
Wafd, infatti, rimane agli occhi del
la pubblica opinione il governo che 
ba abolito il trattato del 1916; e se 
spesso il popolo egiziano mostra la 
sua volontà di andare oltre lungo 
la strada aperta dall'abolizione del 
trattato, niente è avvenuto fino ad 
oggi che possa essere interpretato co
me una manifestazione di aperta osti-
litA nei confronti del governo da 
parte delle masse popolari. L'unità 
del Paese è ancora l'elemento più 
caratteristico della situarione; e fino 
.1 quando uh inglesi rimarranno nella 
zona del Canale e difficile che questa 
unità possa subire fratture serie 

Una forza nuova 
Questa unità, tutt.iv 1.1. non implica 

die le differenti forze della società 
cm/iana si muovano nella stessa di
rezione. Il popolo egiziano, nella sua 
grande maggioranza, e contro ogni 
dominazione imperialistica* E' per la 
libertà, per la ìndipVndenza, per il 
progresso economico, e per una so
lida amicizia con i paesi che hanno 
mostrato di aiutare la sua lotta con 
tro l'imperialismo inglese. Dall'al
tro estremo della società egiziana, 
invece, lonimcia chiaramente a fars 
«•traila la ior/a the tende al com-
nroin'sso .011 l'imperialismo più for-
ri-. 4 he terd.-. an^i. a servirsi del
l'aiuto dell'imperialismo americano 
per riuscire .1 liquidare l'imperiali
smo inglese >en?a che questo com
porti apprc?/ibilt cambiamenti al
l' inumo. Minifestanoni di questa 
tendenza sono chiaramente indivi
duabili. ad esempio, nella ultimi di
chiarazione parigina del Segretario 
della Lena arabi che neche^cu gli 
appelli frequenti die la stampa d 
destra egiziana rivolge agli uomini 
di Stato americani: « Tate che le 
truppe inglesi abbandonino la zona 
del Canale e il eoserno egiziano 
accetterà qualsiasi trattato di allean 
za con le potenze occidentali ». 

In questi ultimi eiorni questa ten
denza ha asuto modo di far sentire 
a più riprese la sua voce ed è ca 

litantì per la maggior parte, sono i 

fùù attiri nell'organizzazione della 
otta armata nella zona del Canale, 

Ì più decisi nella pressione parlamen
tare diretta ad ottenere profonde ri
forme all'interno del Paese e, infine, 
i propugnatori dell'idea del blocco 
dei Paesi arabi. 

Nella fase attuale di sviluppo del
la vu-i'età »g!zi»r.a essi pc;scr.o con-
' l ' t .it una p.'iac !>uil .tppoAri.j «iti
le masse popolari e dall'altra sull'a
desione alla loro politica dei più 
forti gruppi di esportatori di cotone, 
profondamente interessati ai mercati 
dell'U.R.S.S. e delle democrazie po
polar!. E' evidente che, sul piano 
interno, le forze del compromesso 
con l'imperialismo avranno un osso 
duro da rodere, rappresentato da 
questa corrente che è oggi in grado 
di formulare un programma avan
zato, che è programma di pace e di 
progresso al tempo stesso, intorno al 
quale si può raccogliere la maggio
ranza del popolo egiziano e che ne
gli stessi termini viene formulato da 
forze analoghe in altri paesi del 
Medio Oriente 

Profonde contraddizioni 
La situazione egiziana presenta, 

dunque, contraddizioni profonde sia 
per quel che riguarda gli aspetti in
terni delle conseguenze della denun
cia del trattato sia per quel che ri
guarda gli aspetti internazionali. Que
ste contraddizioni, da noi abbozzate 
ìn modo necessariamente incompleto 
e limitato, formano l'articolazione 
della grande lotta, che anche qui si 
combatte tra il vecchio e il nuovo, 
tra la schiavitù e la libertà, tra la 
guerra e la pace. Molti sono i segni 
che ci possono consentire dì affer
mare che sta per tramontare anche 
in Egitto, l'epoca in cui gli uomini 
erano schiavi dì un imperialismo ra
pace, succhiatore di sangue umano. 
Con un lampo di fuoco negli occhi, 
ieri, un uomo della giovane borghe
sia egiziana, deputato al Parlamento 
e militante del Wafd, parlando con 
noi del momento presente, riassume
va nei termini seguenti la portata 
della responsabilità storica dell'im
perialismo in Egitto indicando al 
tempo stoso quali radici profonde 
abbia nell'animo del popolo l'odio 
contro l'imperialismo: « Se i conta
dini egiziani, se i braccianti, se i 
fellah avessero mangiato, nel corso 
dell'ultimo secolo, oggi essi non sa
rebbero soltanto degli uomini: sa 
rebbero dei giganti - . 

ALBFRTO JACOVIELLO 

quasi 2000 persone. Elio Zogno rattcnstico costatare, d'altra parte. 
di Occhiobello che con una barca come quel certo immobilismo che 
d o p o tragiche ore di lotta coi 
tro 1 vortici del Po ha tratto in 

costituisce l'elemento più ricorrente 
— - --- .nella politica interna del governo 
sa luo 65 persone in procinto riti egiziano, coincida stranamente con 
essere travolte. Ma i nomi e gli 
episodi sono mig l ia ta . La g i o -
venth italiana ha scrìtto nel Po
lesine una delle più belle pagine 
della sua storia. 

Ma la battaglia non e 'ermì-
nata. Si tratta ora da un lato 
di continuare l'azione di solida
rietà e di assistenza con le p o -
por«2Ìom alluvionate e dall'altro 
di rivendicare l'immediato ini
zio dei lavori per la rinascita del 
Polesine. Ecco perchè l'unità 
della gioventù realizzata nei 
giorni della tragedia deve per
manere e sv i luppars i , perche in 
questa unità è la garanzia del 
successo. 

A. G. 

lo sviluppo dell'imperialismo ameri
cano. Manovra difficile, che ha due 
limiti: sul piano interno il primo, 
sul piano mrernazionalc il secondo. 
Se è vero, infatti, che il popolo egi
ziano non h i ancora trovato le for
me di organizzazione che possano 
garantire la continuità e la efficacia 
della sua pressione antimperialistica, 
è altrettanto vero che all'interno del 
la stessa borghesia egiziana si va or 
ganizzando una forza nuova, decisa 
a raccogliere la vecchia e gloriosa 
tradizione del Wafd. a portarla avan 
ti, fino alle sue conseguenze più na
turali. Non vi è dubbio che è questa 
la forza che ha maggiori possibilità 
d: successo nell'avvenire: zìi uomin 
che sono alla sua testa. «Jcafdisti mi-

Ancora un patriota 
assassinato in Egitto 

ISMAILIA. Ul — L'n portavoce 
militare ingief-e hit rfoo noto que-tn 
sera che nella zona ilei canale oggi 
un egiziano iv stuto ufciso e due altri 
feriti Dn ;iartP tnglc-e si r a iuto un 
militare ferito 

I/incidente e a\sentito -iiilla stra
da di Abu Sueir pr^so Limatila tra 
ulctini nuclei elei < t «maglioni di It-
terazione » e^ì'iani ed un reparto di 
genieri britannici 

Da Porto baici 5i segnala unece il 
lancio dt rxittiglie esplosi-;e contro 
gìl automezzi militari britannici 

Anche dalle altre zone del canale 
le autorità militari inglesi denun
ciano ripetute Azioni di guerra dei 
< battaglioni » 

Da Alessandria si apprende che i 
portuali persiani si sono rifiutati di 
caricare una nave britannica 

« Belfagor » 
Ecco il sommario dei fascicolo VI. 

anno VI (30 novembre 1951): 
SAGGI E STUDI 

Guido Murpurgo Tagliabile: L'evo
luzione delia critica figurativa con
temporanea; Paolo A l a i n : La rivo
luzione siciliana del 1840-49 e la di
plomazia italiana ed europea (I); 
Mario Petrini: L'uomo di Leon Bat-

RITRATTI CRITICI DI CONTEM
PORANEI 
Antonio Papa: Luigi Sturzo. 

MISCELLANEA E VARIETÀ* 
Laici Rasso: I poeti della pace e 

la letteratura italiana; Sergio Anto. 
nielli: I versi di Cesare Pavese. 
NOTERELLE E SCHERMAGLIE 

LaJfl R0S30: L'Occitania e l'Ita
lia; < Belfagor • : La .stampa quoti
diana veneta; Nullo Mlnlssi: Le la
crime di Serse; «L'antico Serpente*: 
Premio Padronale « ad Maiurl »; 
Ettore Bonora: Un nuovo « Corpus > 
degU scritto;; italiani; L'alci Russo: 
L'America e l e scatolette di carne. 
RECENSIONI 

Attilio Bertolucci: La capanna In
diana (Geno Pampalont); Pritz Wa
gner: Ge»chiehtswiMenchaft (Delio 
Cantimorl): Giorgio Pasquali: Stra
vaganze quarte e supreme (Scevola 
Marlotti). 

Sugli schermi dell9'Unione Sovietica 
Smctt M « / a d*Bm Uggty 

In questi giorni è apparso sug.l 
schermi dei cinema di prinia visio
ne di Mosca, di Leningrado, di Sta
lingrado e delie altre quattordici 
principali citta dell'Untone Sovie
tica. li film italiano In nome della 
legge, dei regista Pietro Germi. Il 
film ha ottenuto un grande succes
so presso il pubblico sovietico ed 
ha riscosso molti elogi dalla critica 
ci nematograflca, 

La ri rista Tempi , \uott ad esem
pio. ha ftcntio: e E" un film eccel-
i«nte ed altamente artistico. Si sen
te che questo film è stato realizzato 
con molta ones ta audacia e passione 
dal regista, dall'operatore e dagli 
attori, tutti gli attori, a cominciare 

' dai protagonisti e finendo con gli 
interpreti deile pio piccole parti ». 

Vn'ictm » 1 il • 11 

II noto regista ucraino Igor Sav-
cenko morto all'inizio di questo 
anno, non ha potuto terminare la 
sua ultima opera. 11 film a colori 
Tara»» scercenko. L'opera è stata 
portata a termine dagli allievi del 
regista ed ti film apparirà sugi! 
schermi dell'Unione Sovietica entro 
questo mese 

r. film narra la vita dai poeta 
r.azlor.8 »• ucralr.o Tara* Scevcen-j 
te. La parta dal orstaatoTuau e t 

su>ta affidata a Serghei BondarcuK 
un giovane attore che ha terral'ìato 
cjueatar.no 1. cor*** de.l I«ti:u:o 
Superiore di Cinematografia 

Calar* «VlaaeM mUm tchermo 
Lo stabi.imento cinematograftco 

t Mosfllm » ha realizzato il nuovo 
film a colori Un grand' concerto. Si 
tratta di un film musicale al quale 
partecipano 1 più noti cantanti e 
ballerini del teatro dell'Opera di 
Mosca. Prendono parte a questo film 
anche Gal ina Ulanova. prima bal

lerina del teatro dell'Opera, ed li 
basso Maxim Mikbailov. che hanno 
partecipato ambedue quest'anno al 
Maggio Musicale Fiorentino. 

Il film e stato realizzato da una 
regista di grande talento. Vera Stro-
leva. che si era già fatta apprezzare 
come autrice di vari altri film. 
tra 1 quali Va generazione dei it'n-
atori. e Le notti di Pietroburgo 

ùattm marnati —oittki 
Nello stabilimento cinematografi

co « 8oiuzznu!t Film » sono stati 
realizzati due nuovi dlaagnl anima
ti » colori. l i wa-wa B. Delkln ha 
realtssato ti cwormM a » 
a te ra-pate a Kboémtmm* Im, 
genO» 4mU Taiga. ArabwJa» t «tei 
al ispirano a Avole popolari. S a i 
sana damnati ai bamttt t t *KKT»CB« 

LE MOSTRX ROMANI 

L'ingannò 
di Sciltian 
Chi percorra l'itinerario de l l* 

mostre di pittura e scultura a S o 
ma in questi giorni s i troverà d a 
vanti a uno spettacolo abbastanza ; 
variegato rna nel complesso onestò • 
discreto.- Una miscellanea di dipia= " 
ti e disegni di Carrà, D e Chirico ' 
(metafisico), De Pigia, Scipione. ' 
Semeghini , Rosai e Usellinj in v ia 
Romagna allo « Zodiaco »; una per
sonale di Music all'* Obelisco » 
(tema prevalente: mandrie di ani
mali selvatici rappresentati m e 
diante colori alla Morand' e sti le 
da pitture rupestri dei boscimani): 
una personale di Antonio Asturi 
alla Barcaccia (è un pittore di Ca
stel lammare vivo e felice nel suo 
macchiettismo napoletano, che è 
arrivato a! bel numero delia sua 
sessantacinquesima mosti a perso
nali»)- naasaggi di Etiepnm pole-

• v •„..•,? r n 0 - ; -;; 7 •__._ ' -
di Spagna. 83; una persona e di ' 
Cauri (F M. Casotti) alla * Cas-
sapanca » (e un giovane pitto e che 
ama la luce e l'aria di poit iccmoli • ' 
meridionali e che farà strad..-; una 
piccola mostra che 1! g iuppo della 
« Tavoletta » ha organizzato poco ' 
lontano a favore degl-, al'ui ;onati; 
una personale di Carme'o Sa leo 
alla « Vetrina di Chiura/r - ie un 
siciliano che ama il paesaggio e sa 
rendei e visioni di rronv. .•.>i)vifc e 
albei , ir— a n . n c ..omm .- ,1. una 
persona'e di MazzuMo al - H rcio », 
di u n abbiamo sia .ou. ^c nei 
giorni sco is i , una mo-t 1 >.o ett i-
va in via Tiepolo 4. ò . ^ r < ,'a dal 
Comitato dei F\> t.giani ie a race 
del Quartiere Flaminio. t f i g u 
rata da una cor.feienza d. . m.aaO 
Smith, sulla quale si posso *.> v e 
dete opere di ai Usti tra 1 o:u noti 
a Roma, ma anche di artisti anco
ra poco conosciut] e presenti con 
buoni lavori, come Leo Guida 
(« La rotta del Po »), Giulia Bat
taglia. Sergia Rosi. Clotilde P u n -
t i en e a l tu 

Con eccezionale spiegamento i l ' 
foize si presenta però alla « S a n 
Marco -» (via de! Babuino) Grego
rio Sciltian. Egli muove intatti a l 
l'assalto del pubblico esponendo 
opere vecchie e nuove. 6i presen
ta col massimo impegno e dichia
ra che. dopo tanti anni di s i lenzio. 
è ormai giunto U suo momento e 
che la sua strada è la strada de l 
realismo. E siccome il pubblico a c 
corre in gran copia e reagisce per 
lp più all'assalto' con curiosità, p e r 
plessità ed esitazione. e s iccome l e 1 

tesi che Sciltian adotta sono tes i , 
oggi, molto discusse e di grande 
interesse, non sarà male fermarsi 
su queste pitture come si conviene. 

Cosa rappresenta Sciltian ne i 
suoi quadri? Nastri, drappi, mani 
chini. cartoline illustrate, puntine 
da disegno, frutta, conchiglie, s i 
garette, giornali col bordo bruciac
chiato. bottiglie, chiavi, spaghi, l i 
bri. dadi, matite, boccette, g iocat 
toli, mappamondi, pezzi di pane. > 
strumenti musicali , ecc. ecc. Q u e 
sto tipo di quadri egli H chiama 
« inganni » o trompe l'oeil, che vuol 
d ir e rappresentazione di oggetti in 
modo che anziché dipinti sembrino 
veri. Poi Sciltian rappresenta for
mosissime fanciulle seminude. «*jui 
il .fatto che l'oggetto rappresentato v 

sembri vero assume, come è facile 
capire, una speciale importanza-
Poi rappresenta pezzenti « filosofi » 
che discettano non si sa bene s u che 
cosa. E infine rappresenta qualche ' 
tìglio di papa, qualche anstocrat i - > 
co e qualche ricca dama che fa 
sfoggio di pellicce, velluti, anell i , 
carni flaccide e unghie Mna'.tate. • 

Come rappresenta Sciltian tutte 
queste coso ' Anche se non crea 
un trompe l'oeil, ma fa un ritratto 
o dipinge una bella ragazza. Sc i l 
tian introduce sempre ne' quadro 
un certo numero di oggetti ne i 
quali mostrare la fiua bravura i l 
lusionistica. Come un prestigiatore 
che Ta scappar fuori un . .ot ig l io* 
dal cappello che tiene m mano. 
Sciltian fa s empre scappar fuori 
dai suoi quadri l*« illusione del la 
real ta» , come egli s tesso dice. Ma 
questo è renftsmo. come * Scilt ian 
pretenderebbe? Tutt'altro. anzi è 
esattamente l'opposto. Sul le labbra 
di Sciltian la parola realismo non 
può che essere un inganno, un truc
co. un equivoco. Dov'è infatti illusio- . 
ne non può esserci , per definizione. 
realta, ma soltanto « il lusione d e l 
la realtà ». cioè un realismo fittizio, 
un falso realismo. Perchè mai Sc i l 
tian si scomoderebbe a mostrare! 
continuamente qualche cartolina 
con nproduzionj di Tiziano o d i 
Raffaello s e non per convincerci 
che è bravo, anzi bravissimo, nel 
rifarle come se fossero vere? Ma 
questa è al più abilità da copista 
e non arte, non poesia e non p i t - ' 
tura. E potremmo suggerire a Sci l 
tian. se già non Io fa. di servirsi 
di qualche fotografia e di un buon 
proiettore con i quali, proiettando 
l e immagini sulla tela bianca a n 
cora da ricoprire, potrebbe o t t ene 
re con minore fatica risultati a n 
che migliori . Molto megl io D e 
Chirico, allora, che conferva s e m 
pre un suo riposto fervore e non 
vuol farci fare a tutti -: costi la 
parte de i passeri di ZeusL che 
vanno a beccare l'uva credendola 
vera. 

E' vero, quando Sciltian fa tm 
ritratto, introduce talvolta nel q u a 
dro oggetti che sono un DO" i s i m 
boli della vita o dell'attività del 
personaggio ritrattato Ma guar
date bene, vi accorgerete del la 
presenza di una quantità di altri 
oggetti mutil i che servono «-«Io a 
dimostrare come egli c o n Timrac4 
mai a ostentare la sua qualità él 
bravo giocoliere, di abile sa l t im
banco deiri l lusionismo pittorico. 

Ma è poi tanto bravo questo g io -

progimmmatl nel corso di appositi 
r.pmacoli per ragazzi. 
Va étto dm «dia Cala

li regista Leonida Variamov. che ' c o - i e r e ? Guardate la mani rigide. 

Una arena del colori «Tarata Sceve tnke» , nrrra r « t n m » 
« o r a l i * Ia-a-r t t f a n k t 

accanto all'altro famoso regìs-ta. 
Serghei Gherassiroov. h a visitato la 
d n a dove ha ripreso il meraviglio
so documentario a colori La rittorta 
del popolo cinese, ha realizzato nel 
corso di quest'estate u n nuovo do
cumentario anch'esso dedicav) alla 
Cina.. A questo film intitolato II 
circo prendono parte 1 migliori ar
tisti del circo cinese in tournée a 
Mosca. 

(Contemporaneamente Leonida • 
Variamov ha realizzato u n auro 
Jocurnentario dedicato al circo 
.Sull'arena del circo, con la parte
cipazione. questa volta, degli artisti 
-lei circo sovietico 

Quest'anno a Mosca è stata pro
gettata la oostruriotve di quattordi
ci nuova sale e-irtematograflche. o t t o 
cinema sono già in costruzione, n 
clnstna, più grande * il cinema Ar
cobaleno. ooatraito sul progetto di 

• un noto architetto sovietico, l'ac
cademico DJettovsfcL 

n etnema Arcobaleno al trova la 
un «raartlere operalo, e eonata di 
due sale «-anc-enatograflelje. aa*A*due 
di M0 posti, provviste delie r»ii*i 

1 wnnasiom. 

di porcellana, dei suoi ritratti d i 
dame deH'aristccraaa. guardate la 
goffaggine pedante e ottusa del ia 
pennellata. la mancanza di luce • 
d'aria ne! quadro e confrontatela 
con certe opere fiamminghe (o c a 
ravaggesche) con le quali Sciltian 
pretenderebbe gareggiare. Vi a c 
corgerete allora di quale ilrasorfa 
incosistenza sia fatta la realtà «fi 
questa pittura d'inganni. 

COftftADO MALI 

? feriti per lo scoppio 
di una bombola di gas 
FOGGIA. 37. — A Motta MtWtaOSfw 

rino lo scoppio di una r-oaabol* ax 
gas per la amidatura autoa-aaa tm mm 
basso adibito ad offtcin* ba psvvo» 
cato 11 ferimento di sette pstaataa « 4 
il crollo dei piano JIJIristane» Al
l'ospedale di Lucerà sono statt ttm> 
•MraU in gravi condizioni: TesHaaa» 
Santacroce di anni «V Giuseppina Qaa. 
«one di anni 30 e Domenico Lepore 41 
anni 2tJ. - * 

http://cjueatar.no

