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TIOTI V I 
di l ILEXTIXO GERBATAHA 

« Partiticftà » della cultura 
U n a t t e n t a t o a l l a l ibertà 

del lu c u l t u r a è c o n s i d e r a t o in 
diversi a m b i e n t i , e non so l 
t a n t o in quel l i an t i comuni s t i , 
il pr inc ip io de l la « part i t ic i -
tà > del lo c u l t u r a af fermato e 
di feso nel la c u l t u r a sov ie t i ca . 
In realtà s p e s s o si trac m o 
t ivo di s c a n d a l o da q u e s t o 
pr inc ip io — lasc iamo una 
vol ta tanto d a parte i fulsi-
fìcatori in m a l a f e d e — so lo 
p e r d i o non si ha a v u t o cura 
di informarsi sul suo esa t to 
s ignif icato. < Part i t ic i tà > è un 
brutto n e o l o g i s m o (e io spero 
c h e non entri nini nel l 'uso 
de l la nostra l ingua) , t radu
z ione non fe l ice del termine 
russo < purtinast ». Megl io a l 
tre vol te q u e s t o termine da 
noi è s ta to tradot to con e s p i 
r i to dj part i to » o < carattere 
di p a r t i t o » . Si potrebbe a n 
c h e dire, p o i c h é il c o n c e t t o 
non si esaur i sce nei partit i 
polit ici moderni qual i noi li 
c o n o s c i a m o : « carattere lo sp i 
rito- di par te » (del resto 
€ purtin > in russo è tanto il 
part i to q u a n t o la pai te in s e n 
s o più genera le , pol i t ica , let
teraria, ecc . ) . C h e l'arte, la 
letteratura, la filosofia, la 
sc ienza — la c u l t u r a in g e 
nere — p o s s a n o avere un c a 
rattere di parte , ed essere 
a n i m a t e da sp ir i to di parte . 
senza c h e c iò debba s ignif i 
c a r e a v v i l i m e n t o del ln c u l t u 
ra, non è c e r t o c o n c e t t o n u o 
v o nella nostra tradiz ione c u l 
turale . D a n t e era u o m o di 
parte, ma la stia poesia , così 
intrisa di pas s ione pol i t ica . 
non ne r i su l tava affatto a v 
vi l i ta . Il p r i n c i p i o de l lo < sp i 
r i to di p a r t i t o » del la cu l tura 
corr i sponde in sos tanza al 
nos tro c o n c e t t o di e c u l t u r a 
mi l i t an te ». Si p u ò discutere 
q u a n t o si v u o l e su quest i 
concett i , trovarsi d 'accordo o 
meno , m a non si vede che 
c o s a c'entri in tutto c i ò la 
l ibertà de l la cu l tura . 

T e m e t e c h e la c u l t u r a v e n 
ga in tal m o d o asserv i ta a l l a 
po l i t i ca? E a v e t e ragione , se 
fermate l 'a t tenz ione su q u e l 
la pol i t ica coti la qua le a v e 
te magg iore d imes t i chezza . Ma 
d o v e pol i t ica e c u l t u r a s o n o 
al serv iz io de l l 'uomo , la c u l 
tura potrà essere a l s erv iz io 
de l la po l i t i ca s o l o nel la m i s u 
ra in c u i la po l i t i ca sarà a l 
serv iz io del la cu l tura . U n a 
po l i t i ca u m a n a e d una c u l 
tura u m a n a , c h e s e r v a n o c i o è 
ni progresso de l l 'uomo, non 
p o t r a n n o m a i essere in c o n 
traddiz ione . 

S e m p r e del resto la c u l t u 
ra ha a v u t o carat tere m i l i 
tante , d i par te . N o n p a r t e g 
g i a a n c h e la ver i tà c h e si è 
s e m p r e fatta s t rada nel la l o t 
ta contro l 'errore e i p r e g i u 
diz i , e in p r i m o l u o g o c o n t r o 
gl i interessi mater ia l i c h e in 
ogn i m o d o s i s f o r z a n o di sof
focar la? E s e p a r t e g g i a la v e 
r i tà , che non v i v e a l di s o p r a 
de l l e stel le , m a ne l la c o s c i e n 
za degli u o m i n i , c o m e p o t r e b 
b e r o non p a r t e g g i a r e gli u o 
m i n i stessi c h e l 'hanno a c u o 
re? P a r t e g g i a n o con tutt i i 
mezz i i nemic i de l la ver i tà , e 
non d o v r e b b e r o par tegg iare i 
suo i a m i c i ? I n realtà a n c h e 
q u a n d o g l i u o m i n i t e n d o n o ad 
at tut ire i contras t i , e c e r c a n o 
u n c o m p r o m e s s o , m a g a r i a l 
l o s c o p o di d i f e n d e r e la v e 
rità dai c o l p i p i ù duri dei 
s u o i avversar i , la verità n o n 
a c c e t t a c o m p r o m e s s i e v a 
a v a n t i , p a r t e g g i a n d o , per la 
s u a strada. P a r t e g g i a per G a 
l i l e o contro il c a r d i n a l e B e l 
l a r m i n o , a n c h e q u a n d o G a l i 
l e o nel v a n o t e n t a t i v o di s f u g 
g ire a l l e ire del S a n t o Uffizio 
KÌ umi l ia c h i a m a n d o « sa lu t i 
f ero ed i t to > il p r i m o decreto 
de l 1616 c h e lo i m p e g n a v a a 
r ipudiare i l s i s t e m a c o p e r n i 
c a n o . P a r t e g g i a p e r G a l i l e o 
c o n t r o il Sant 'Uff iz io , a n c h e 
d o p o l 'abiura c h e s e g u e l 'ul t i 
m a c o n d a n n a def ini t iva . P a r 
tegg ia e s i fa s t rada , d o p o la 
m o r t e di Gal i l eo , non per v ir 
tù del m a n t o m a e s t o s o c h e le 
a t tr ibu i sce la l e g g e n d a m e t a 
fisica, m a g r a z i e a l l e lot te e 
a i sacrifici deg l i n o m i n i : d e 
gl i uomin i di cu l tura c h e la 
d i f e n d o n o d i r e t t a m e n t e , e in 
s i e m e di tutt i g l i a l tr i u o m i 
ni c h e con l a l o r o lotta f a n 
n o progredire l ' a m a n i t a . V a 
n a sarebbe la so la pol i t ica 
c h e p o s s o n o f a r e g l i u o m i n i 
di c u l t u r a in s u a d i f e s a — s ia 
ques ta p o i m c a la t e s t i m o n i a n 
z a , il mart ir io o la p r o p a g a n 
da —, s e tu t to c i ò n o n fosse 
sorretto e a c c o m p a g n a t o d a l l e 
lo t te po l i t i che e soc ia l i p e r il 
Progresso di tu t ta la soc i e tà . 
Per mettere fuori u s o il S a n 
t'Uffìzio non b a s t a v a la c r i 
t i ca del la r a g i o n e — f o n d a 
m e n t a l e pera l t ro — : o c c o r r e 
v a che fo-*e crea ta u n a si 
tnaz ione soc ia l e c h e rendesse 
poss ib i l e il t r ion fo de l la r a 
g ione . 

E" tntta qui la s tor ia d e l l a 
e part i t ic i tà » de l la c u l t u r a ? 
X o . non e tut ta q u i ; m a s e 
n o n s i c o m i n c i a da qu i c r e d o 
c h e non s ia poss ib i l e c a p i r e 
q u e l l o c h e v i e n e d o p o . 

libertà di critica 
P a r e c h e in u n a l t ro s e n s o 

ci s i rimproveri i m e c e di n o n 
a v e r e a b b a s t a n z a « sp ir i to d i 
p a r t i t o » : d o v e s p i r i t o di p a r 
t i to s ignif ica s p i r i t o d i c a m a 
rilla. N o n t i p i a c e u n l ibro 
scr i t to d a u n t u o c o m p a g n o 
d i par t i to? N o n dovres t i d i r 
lo , s e m b r a c h e ne i part i t i p e r 
b e n e non si us i . A l l a tua c r i -

prete a u t o r i z z a t o del p e n s i e 
ro uff ic iale del part i to », A 
m e è c a p i t a t o recentemente , 
ed è un be l l ' e sempio de l ri-
c o n o s c i m e u t o d i que l la l i b e i -
tà d i cr i t ica , c h e 6cmbra cosi 
fac i le e sa l tare nel le d i s c u s 
sioni teoriche. 

A n c o r a più cur iosa è la s o 
stanza di cer te accuse , f u ri
fiuti e cr i t i ch i lu v i s ione d e 
cadent i s t ica de! ' i v i ta , sei un 
d o g m a t i c o , un m a n i c h e o , uno 
di quel l i c h e fanno < Kitrli 
netti tra b e n e e male , tra 
ortodoss ia c« erc.-i.i >. Sei poi 
di « u n a ctmlcWù i n s p i e g a b i -
le per chi non e c o m u n i s t a », 
se cerchi di mostrare c h e c i 
sono nel m o n d o cosi* p iù i m 
portanti de l le proprie t rage
die personal i . In realtà q u e 
sta di sentirs i w l d o c > ad 
oirni m o m e n t o il propr io pe
so prez ioso è una v e c c h i a m a 
lattìa. Ma è propr io una co l 
pa cos ì g r a v e cercare di g u a 
rirne? Per certu g e n t e sembra 
di s ì , a sent ire le loro nobil i 
lagne c o n t r o il * vo lontar i 
s m o > dei comunis t i . C e r t o è 
più fucile p iangere clic ag ire 

(mi p a r e c h e un 'osservaz ione 
s imi l e e ia s t a t a g i à fa t ta da 
q u a l c u n o ) . E p i a n g a p u r e chi 
non sa far di m e g l i o , m a l a 
sci in p a c e gli uo> tini d i b u o 
na v o l o n t à c h e pre fer i s cono 
agire , t r a s f o r m a r e se stessi per 
tras formare il m o n d o , d o v e e 
c o m e è p o s s i b i l e e necessar io 
tras formarlo . 

Però s u q u e s t o a r g o m e n t o 
del la l ibertà di cr i t ica la c o 
sa più c o m m o v e n t e è il coro 
p r e o c c u p a t o degl i a n t i c o m u 
nisti q u a n d o v e d o n o c h e a u 
menta il n u m e r o di c o l o r o 
che , pur s e n z a essere d'accor
d o con noi , non t e m o n o di di 
scutere. di met tere o n e s t a m e n 
te le loro idee a c o n f r o n t o 
de l le nostre . Ci p i a c e d i s c u 
tere, è vero , ci p i a c e il c o n 
trasto de l l e o p i n i o n i : è una 
del le c o s e c h e ci p ince di p iù 
(purché si a b b i a a c h e fare 
con p e r s o n e ser ie) . E q u a n d o 
ci d i c o n o c h e s i a m o una n u o 
va ch iesa , io sare i perfino 
tentato di a c c e t t a r e l 'assurda 
def inizione, s e si r iconoscesse 
c h e a p p u n t o la l ibertà di cr i 
tica è l 'unico nostro d o g m a . 

TRIONFALE SUCCESSO DI « LE LUCI DELLA RIBALTA » 

Parigi h a pianto 
al film di Charlol 

Uomini celebri tornano bambini — Unanimità di elogi della 
critica francese — Amore per la vita •— Una battaglia vinta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

« Dice che- non vuole , perchè fuori fa troppo freddo... » 
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LA VERITÀ' STORICA SUL CRIMINALE DI GUERRA N. 1 

Documenti su Kesselring 
La protezione di Goering - Insuccessi militari - Risposta a una 
madre - Quando "l'abile condottiero,, faceva il moralista 

II 
Mentre altri esponenti na

zisti hanno riempito il mon
do delle loro vanterie, han
no commesso l'imprudenza 
di svelare sino in fondo i lo
ro propositi delittuosi (chi 
non ricorda le dichiarazioni 
di Hitler sulla n e c e s s i t à di 
sterminare la razza ebraica 
o q u e l l e di Musso l in i su l la 
guerra « i g i e n e de l m o n d o ? •») 
Kesselring è passato attra
verso gli avvenimenti della 
seconda guerra mondiale fi
no alla sua apparizione sul 
fronte italiano senza lascia
re, per quanto sappiamo 
« discorsi degni di nota ». S'è 
accontentato invece di fatti, 
cioè di percorrere una rapi
da carriera v a l e n d o s i de l la 
protezione e dell'amicizia 
p e r s o n a l e di G o e r i n g . N a t o 
a Metz nel 1885, ufficiale di 
artiglieria e dì Stato Mag
giore nella guerra '14-'18 
esce da l l ' o scur i tà solo con lo 
avvento e il consolidamento 
del nazismo al potere. Capo 
di S. M. dell'arma aerea nel 
1938, egli conduce la seconda 
flotta nell'offensiva contro la 
Inghilterra, nella battaglia di 
Mosca e n e l l a c a m p a g n a 
nord-africana. E', in questo 
p r i m o p e r i o d o de l la s u a at
tività, il generale più scon-

Ok*rfe«faalaa*b«r auiwit 

parte d i storia che ci r i g u a r 
da direttamente. Ma era fa
cile, dobbiamo dirlo esplici
tamente, a c q u i s t a r s i q u e s t a 
fama sul fronte italiano dove 
i vari generali anglo-ameri
cani, come tutti sanno, non 
brillarono certo per ardimen
to e per genialità. C'era un 
fronte, il fronte orientale ni 
cui le qualità di uno strate
ga a v r e b b e r o a v u t o o c c a s i o n e 
di d i m o s t r a r s i i n p i e n o , ino, 
per quanto s a p p i a m o , K e s 
s e l r i n g sì guardò bene dal 
porvi piede: si accontentò dì 
portare dall'alto la distruzio 
ne e la morte nel paese del 
Socialismo finché, entrata in 
crisi la Liilwaffe, assai op
portunamente c a m b i ò a r m a 
e destinazione. 

Un vero nnwÀ»itn 
Ciò premesso, non mi sem

bra azzardato affermare che 
le sue qualità di « abile con 
dottiero » dovrebbero essere 
sottoposte anche da parte- dei 
nostri tecnici militari a un 
più severo vaglio storico. Co
munque, non è ciò che ani 
ci interessa. Ciò clic -ci in
teressa. invece, è studiare un 
altro aspetto della sua perso
nalità, q u e l l ' a s p e t t o cl ic Ji-
nora é s fa to diffuso si può 
dire senza contrasto non solo 
nelle apologie dei suoi ami-
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La r iprodottone fotografie* de l la l e t t e » di Kesse lr ing 

p o c o , a n c h e m i documento di 
ordinaria amministrazione, 
come quello di cui diamo la 
traduzione, per distruggerlo 
dalle fondamenta. St tratta 
della risposta da lui data di
rettamente ad una madre ita
liana che invocava la grazia 
per suo fìgVo condannato a 
vnrte dal tribunale germa
nico: 

Qu.irt iere G e n e r a l o , 2 4 - 2 - 4 4 
Al la Si»nor«'i Beatr i ce T e v i n i 

R O M A 
P r e g i a t i s s i m a s-i'-jnora, 

in s e g u i t o al la sua d o m a n 
da ùi grazia «lei 20 f ebbra io 
1944 mi o n o r o di c o m u n i c a r 
le q u a n t o sojjue: 

S u o f igl io , uf f ic ia le di ri 
s e r v a del g ià eserc i to Italia 
n o . a \ t v a . n o n o s t a n t e '•• m i o 
Cipresso d h irto, in sito p o s 
s e s s o fin dal s e t t e m b r e '4? 
u n fuc i le m i t r a g l i a t o r e . A r 
m a t o di q u e s t o fuc i l e e g l i 
c e r c a v a il ti f ebbra io di q u e 
s t ' a n n o ( 1 9 4 4 ) di oaLsaro d a l 
l 'altra parte a t t r a v e r s a n d o le 
l i n e e t e d e s c h e a c c o m p a g n a t o 
da d u e e b r e i . Egli ha ros 
n e l l a lotta dec i s iva del ù i a « 
d e R e i c h i n d u b b i a m e n t e p r e 
s o p o s i z i o n e contro di q u e s t o 

P u r c o m p r e n d e n d o la sua 
s i t u a z i o n e , mi d u o l e di n o n 
poter d i sporre la c o n c e s s i o 
n e d e l l a graz ia . La p r o t e z i o 
n e d e l l e t r u p p e a m e a f f i d a 
t e m i c o s t r i n g e a q u e s t a i n -
t r a n s i n g e n t e durezza . La c o n 
d a n n a inf l i t ta a s u o f ig l io 
n o n è s o l a m e n t e la g ius ta p u 
n i z i o n e per c iò che eg l i ha 
fat to , m a 'deve pr ima di t u t 
to s e r v i r e ad i m p e d i r e c h e 
altr i £«guano i! s u o e s e m p i o . 

C o n l 'espress ione de l m ì o 
p r o f o n d o r i spe t to , s u o d e v o t o 

K e s s e l r i n g 
F e l d M a r e s c i a l l o G e n . 

Freddo cinismo 
JVon c'è che dire, la lettera 

è scritta in m o d o 'da dar ra 
gione, apparentemente, a chi 
s o s t i e n e « fa nob i l tà d ' a n i 
m o » dell'ex maresciallo. Si 
rivolge alla madre pieno di 
comprensione e di rispetto, 
gli duole di non -colere con
cedere la grazia e di essere 
proprio costretto a far fu

cilare chi ha disubbidito ai 
suoi ordini (ovviamente non 
si parla degli ordini dei re
pubblichini di Salò, semplici 
e lugubri comparse sulla sce
na della dominazione nazi
sta). Così ricliicde. purtrop
po, la p r o t e z i o n e delle trup
pe tcdcsclie i)i Italia e di 
fronte a ques ta inderogab i l e 
necessità nulla può fare il 
« g e n t i l u o m o - s o l d a t o >. Kes
selring. Ma è proprio chiesta 
vernice tutta esteriore d» 
b u o n e maniere, messa a con
tatto con la sostanza del do
cumento clic d e n u n c i a in m o 
do ine t /u i rocab i l e qua le fos
se in realtà l'individuo; u n 
nazista ben edwnto » prò 
prio perc iò , s e (,os.;/'bi"lc, a n 
cor più r i b u t t a n t e . In fondo 
quel l 'uf f ic ia le i t a l i a n o n o n ha 
commesso nulla di grave sul 
p i a n o de l la lolta a r m a t a , n é 
risulta che abb ia sparato un 
solo colpo ti? fnc'l'* su? sol 
dati del Reich. Ma la sua 
colpa è ttitta laetliiuxi in 
quel fatto ''*" aver oralo at
traversare le lince •' accom
pagnato da due ebrei ... in 
quell'inciso che lo rnndanm:j'tì'{"rpprim'rro"ÌV'nì'Hc rnió / iè 

PARIGI, novembre. — Parigi 
ha offerto a Cnarlcs Chtiplm 
il titolo di « Amico pubblico 
numero uno ». L'espressione e 
uscita dalla bocca di un noto 
( l i t u o i he aveva ricevuto l'in-
carico di porgere il saluto di 
lutti i cineasti francesi al g e 
niale creatole di Charlot: ma, 
come tutte le espressoti} fel i
ci, c-~Mi e diventata un poco 
ora il patrimonio di tutta hi 
stampa, poi quel lo di una in
tera ritta. Più del lo decorazio
ni ufficiali, dei grandi ricevi
menti. degli omaggi compassa
ti. essa traduce, per quest'uo
mo cosi semplice, lu gratitudi
ne di tutti gli uomini che e^H 
ha fatto ridere e piangere, quel 
" grazie, Chnplin •• che fa tre 
mare le labbra di ogni spetta
tore nel suo ult imo capolavo
ro: Le luci della ribalta. 

Davanti a Chnplin, come sia
mo tornati bambini! Uomini 
seri, scrittori e registi celebri, 
giornalisti annoiati di «< divi 
smo.» o cronisti appassionati 
del la nostra attualità, si sonu 
piantati i gomiti ne l lo stoma
co. si sono .scambiati urtom e 
spallate per poter « vederlo da 
vic ino », sentirlo parlurc o 
scrutarne ogni gesto. In appa
renza, nulla è più lontano dai 
suoi personaggi del la sua fi
gura fisica: capell i argentei i. 
ben pettinati, viso arrossato e 
rasato con cura, corretta e l e 
ganza del la persona. Eppure, 
fate un minimo sforzo d'imma
ginazione; qualche semplice ri
tocco di colore, che so, i baf-
fetti. i capelli, un po' di ce 
rone ed ecco che è luì. lui 
Charlot, Monsirnr Verdnux, il 
Dittatore, lui Chaptiu. 

Atmosfera chapliniana 
Tutto attorno a lui — e non 

si troverà una ragione, se non 
in questa fedeltà del l 'uomo a 
•a» ."-leMo — prende un tono 
chaplinesco" i grossi e severi 
poliziotti che dovrebbero p i o 
leggerlo dalla folla, ma che 
spingono fi loro 7eIo sino a 
massacrare i costosi apparec
chi dei fotoreporter, quel con
tatto immediato fra lui e la 
eente che Io circonda, quel suo 
modo di andarM-ne a spas'o 
per i Campi Eli^i e di fe imar-
si a guardare ora uria vetrina, 
ora la marca di una crossa au
tomobile. quellu felicità dei 
ciornali'd! che lo interrogano 
e che trasforma una su;i con
ferenza stampa in Un grande 
colloquio pieno di applausi, di 
*•!'•'tf. di animazione. 

Sorpresa gradita, ma non 
troppo frequente: l 'uomo con
quista proprio come il creato
re. Piccalo, timido, sorriden
te. «enfilo, pvtdicn (ino a cc-ra. 
hrare -c';ivo o preoccupato dH 
suo stesso successo, incapace 

pressione di essere diventato, 
tutto d'un tratto, la vedova 
che assiste al servizio fùnebre 
di suo marito o che, ascoltan
do il panegirico fatto dal pa
store per celebrare la m e m o n a 
del defunto, si volta verso sun 
tiglio e gli sussurra: «Credo 
che ci siamo sbagliati di chie
sa „. Modesto, ma ironico ver
so la sua stessa modest ia , ca
pace di moderare e di uma
nizzare con l'umorismo anche 
la più fol te e la più legittima 
del lo emozioni, Chnplin ci da 
va in quel momento un sag
gio di quel la dote « autocriti
ca » che contribuisce a fare 
del s u 0 nuovo film un autcnti . 
co capolavoro. 

I giornalisti fi ance-M che, in 
q u o t i giorni, parlano di lui, 
hanno ritrovalo sotto la lo io 

l'uomo, " quale certezza nel la 
forza perenne della vita. Che 
vi può essere di più ottimisti
co? « Ci sono voluti mil ioni dì 
anni per creare la coscienza 
umana; e voi volete cancel lare 
il miracolo de l la vita », dice 
il vecchio Calvero al la giovane 
ballerina che ha mancato il 
suicidio: forse in quel la frase 
è uno dei segreti d e l film-

Chnplin ha vinto, a Parigi e 
in Europa, la difficile battaglia 
per Le luci della ribalta, a cui 
lo hanno costretto ì questurini 
che vorrebbero fare il bel lo e 
il brutto t empo nel la sua pa
tria d'adozione. La folla lo ho 
applaudito ovunque, anche 
quando egli cercava di pas
seggiare in incognito; la criti
ca lo ha esaltato c o n trasporto, 
il pubblico consacrerà definì-
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Il mondo 
nelle mie braccia 

8ot to l'apparenza di un film 
d'avventure e cu terra e di infe
re >, Il mondo nelle mie brac
cia svolge in realtà una precisa 
e disgustosa propaganda razzista 
contro H popolo russo. Protago
nista della vicenda, che si svol
ge verso la meta dello scorso se
colo, ò u n audace e ruvido av
venturiero americano, ti capitano 
d o n a t a Ciarle, che da la caccia 
alle foche nelle isole dell'Alaska. 
Fra una spedizione e l'altra. 11 
capitano, anche a causa della bua 
tresca amorosa con una grandu
chessa, viene a confl itto con t 
russi, gu'-dntt da un ufficiale del
lo Zar, geloso dell'amore della 
bella e nobile Marina per l'ame
ricano. ovviamente , gli ameri
cani la spuntano sempre e li 
film termina con d o n a t a e la 
granduchessa uniti e telici 

Gregory Peck, che impersona 
il protagonista, dice in questo 
Hlm perlomeno una dec.na di 
volte che egli odia e disprczza 
I russi; e non deve ingannare 
la contrapposizione tra il sem
plice e rude morirnlo Gloriata 
e 1 nobili con cui egli ha a che 
fare, perchè il film, anche se 
mette In ridicolo certi mpettl 
esteriori dell'aristocrazia zarista, 
non si rivolge contro di essa. 
ma contro 11 popo'o rus-'-o 

Regista è II vecchio m o d e r a n 
te Raoul Walsh; gli Interpreti 
sono 11 già citato Gregory PecK 
e Ann Blyth. 

Vice 

l'AUICI — Clniplin e sua moglie Oona in Tiare Vcndòme 

irrimediabilmente agli nzchi 
di Kesselring Quell'ufficiale 
ha cosi associato il suo desti
no a quello della « razzi: in
feriore » c h e in i ioi i i f del 
grande Reich deve scompa
rire dalla faccia della ter
ra. E vada dunque a morte 
e si convinca la madre clic 
ciò è giusto e che deve ser
vire d'esempio. Kesselring 
osa fare nella conclusione 
della lettera persino il mo
ralista! 

L'individuo Kesselring u n 

ni che si rincorrono tumulU!<~--
fe sol ?iio volto. n°i suoi oc 
chi celesti , commosse ed cmo 
zionato per il suo film comi? 
un debuttante tanto da IK.I. 
essere cpnncc di restare in 5al=i 
mentre lo si proietta: cosi e 
.-> .T->rnrsr> rhapjm. \Tel niccoìo 
e rema in cui critici, giornali-
Mi e cineasti erano «tati invi
tati ?d assistere a l l 'anteprimi 
di Le luci delln ribalta, egii 
era salito in calleria: tutti in 
piedi lo anpla'idivano con nns-
sione. e allora lui. r ° r salutare 
anche coloro che. in platea, 

c h e in ques to d o c u m e n t o di erano conerti al ^i/. g u a r d o , 
cronaca, sì i sp ira ai dettami 
più puri del nazismo, ucci
dere e sterminare, ma fred
damente e ipocritam"n'.e, 
magari facendo u n / e r b o r i n o 
a l l e v i t t i m e prima dell'esecu
zione. Ecco un punto di par
tenza che occorre tener pre
sente se si vuol comprendere 
la sua condotta di guerra in 
Italia, né mai in un caso co
me questo si può ripetere a 
ragione la v e c c h i a m a s s i m a 
che v lo stile è l'uomo ». 

ROBERTO BATTAGLIA 

si o sporto dalla balaustra con 
tutto il e^rpo. n o t a n d o una 
mano, felice- quelli che eli 
erano vicino hanno avuto pau
ra e si sono precipitp'ii pei 
tra'tenc- lo . ma Chaplin con 
apilità di acrobata si era i i à 
rpddriZ'ato e sorr.deva di n'ir-
vo: una *ccna da Febbre del
l'oro. vi a^'euro 

Quando ha pre-o il microfo
no per r-^pondero ai batt ima
ni. ai ^duti . ai crit'ei. ai foto-
erafi che si wrc-hbero srram-
n'enti sul soffitto, pur di co 
cl ierlo dal mieHor an?"lo d! 
n r o a . e?!* ha de ' to; « H o l ' im

penna l t immagini più fresche 
e gentili , le- espressioni adatte 
ai sentimenti universali: l'a
more e la vita, la fiducia nel
l 'uomo e la gioia di creare, i 
fiori e l e stagioni, la l ibertà u 
la felicità, la tcnere/ra . il col
loquio. 

Le luci della ribalta è stato 
p r o e n t a t o , dapprima, a un ri
stretto pubblico di uomini de) 
mest iere: quindi esso ha co
minciato la sua carriera in 
quattro dei p iù grandi c ine
matografi de l la capitale, da
vanti ai quali vedremo per set
t imane e sett imane code inter
minabili di pazienti spettatori. 
che attenderanno il loro turno 
P'T entra ie . I critici sono entu
siasti. r roclìqht di aggettivi, 
poiché sanno che nessuno rin-
facceià loro mai dì non esse
re stati più parsimoniosi: mol
ti sono coloro che non hanno 
Umore di confessare che hanno 
pianto più vol te durante lo 
spettacolo tanto, chi non ha 
pianto e chi non piangerà? I 
paragoni ognuno li cerca solo 
all'ombra dei secoli e d u e nomi 
ricorrono negli articoli di ogni 
colore: Shakespeare e Molière. 
Dire che il confronto non è 
affatto fuori luogo, significa 
rendere alla nuova opera di 
Chnplin un omaggio meritato 

Un'opera meditata 
La s t o n a che Chaplin ci rac

conta è già troppo nota pei 
dover essere ancora suntcggia . 
t'i. Limitarsi a sottolineare, 
cerne fa il programma, che è 
la prima opera drammatica del 
grande autore, è troppo poco: 
si tratta, in realtà, di una vera 
rivoluzione nel suo l inguaggio 
artistico, di u n lavoro profon-

{damente meditato, uno d e i più 
• pensati » di tutta la produzio
ne chapliniana. E non credo 
assolutamente che sia lecito 
part ire di pessimismo solo 
perchè Ci troviamo d i fronte 
«d una tragedia; quale amore 
per l 'uomo, quale fiducia nel-

t ivamente il suo trionfo. Le ri
sei ve, i « d i s t i n g u o » , ì dubbi 
di qualche personalità isolala, 
i loro tentativi di separare dal 
contesto i passaggi comici , d i 
mostrano so lo la insufficienza 
e i l imiti di certi schemi e dì 
certi pregiudizi critici. Tulio 
lascia pi e vedere che questa 
grande opera cinematografica 
avrà ormai un successo . assi
curato. Gente di ogni sorla, 
in Francia, ha voluto portare 
a Chaplin test imonianze di ri
spetto, di simpatia e di ami
cizia. Nei generale entusiasmo, 
sono passate quasi inosservate 
le nuove minacce scagliate 
giorni fa contro di lui dal Ge
neral Attorney di Washington: 
per questo signor Mac Grane-
ry. poliziotto appollaiato sulla 
statua del la Libertà, e per tut
ti coloro che al suo paese vor
rebbero incatenare, con Cha
plin, l o spìrito stesso de l la l i 
bertà. il trionfo in Francia del 
piccolo grande attore è, per r i 
calcare • una frase celebre, 
« peggio di una battaglia per
duta ... 

GIUSEPPE BOFFA 

MUSICA 

Opere al Quirino 
Con la rappresentazione di II 

combattimento di Tancredi e 
Clorinda di Claudio Monteverdl 
o di JI trìonjo dell'onore di Ales
sandro Scarlatl (revisione per 
ambedue 1 lavori di Virgilio Mor-
tarl) si è inaugurata venerdì sera 
ni Quirino una stagione autun
nale organizzata dal Piccolo tea
tro in musica della città di Roma 
diretto ea Nino Plcclnelll. 

L'esecuzione di queste due 
opere è stata buona e spesso 
etflcace. soprattutto per quanto 
riguarda gli interpreti \ocali . Nel 
Combattimento di Monteverdl 
Hanno sostenuto lu parte mima
ta Guido Locri e Anna Maria 
Paganini, e grazie ad essi l'epi
sodio della Gerusalemme hbcra-
ta. rivestito di suoni da Monte
verdl. ha pre&o corpo visibile In 
ligure assai vicine alle parole del 
testo. Afro Poli ha cantato la 
porte dei testo — cne Illustra 
e spiega le fast del duello pre
cedente la morte di Clorinda — 
con stile e chiarezza esemplari. 
Dietro le scene Rossana Glanco-
la e Giuseppe del Vento hanno 
sostenuto le brevi parti vocali. 

Nel settecentesco Trionfo del
l'onore di Alessandro scurlatti , 
(incora mal eseguito a Roma, Fer
nanda Cadoni. Luisa Ribacchi 
e la già ricordata Rossana Gian-
cola hanno sostenuto con brio 
e comunicatività le rispettive 
parti di servetta scaltra, di se
dotta abbandonata e di innamo
rata sospirosa. Tommaso Frasca
ti. Lorenzo Malfatti e Alberto 
Margheritl, con pari bravure, 
hanno Impersonato 1 ruoli com
plementari di uomo dissoluto, di 
giovane offeso e. infine, di pia
cevole avventuriero. Clelia Lan-
go e Nino Mazzlotti erano, tra
vi e spiritosi anch'essi, la coppia 
anziana di prammatica in azio
ni comiche di questo t ipo. 

Ambedue 1 lavori — accolti dal 
pubblico con cordiali applausi — 
sono stati concertati e diretti 
Uà Virgilio Mortari. 

DI. Z. 
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NOTIZIE DEL CINEMA 

fitto del K e t c h , a n c h e se si de
ve a fui l a r e s p o n s a b i l i t à d i 
avere per primo promosso e 
o r g a n i z z a t o i b o m b a r d a m e n t i 
terroristici sulle città indife
se da V a r s a v i a a R o t t e r d a m . 
Non il successo militare lo 
porta q u i n d i sempre p i ù i n 
alto nella scala gerarchica, 
ma la sua « fedeltà » agli or
dini di Hitler, che è Ut cosa 
che più conta in regime na
zista. M a l g r a d o c h e t u t t e l? 
offensive aeree su Londra e 
s u M o s c a a b b i a n o a c u t o p e r 
conclusione là sconfitta, c-
gli tu t t 'a l t ro che retroce
dere, passo di grado e lo 
ritroviamo infatti n e l 1942 
quale comandante delle forze 
tedesche d e l M e d i t e r r a n e o 
(eccetto che di q u e l l e stan
ziate in Libia) e nel 1943 a 
capo del gruppo Armate Sud 

t i c a verrà d a t o i l n o m e di I nell'Italia meridionale. Dì 
« • c o m u n i c a i e m a g a r i ti r e - [ q u i c o m i n c i a l a t u a f a m a d i 
f a t e r a n n o i l t i t o l o m « i n t e r - ' g r o n d a a t r a t e g a e a n e h a te 

c i nazisti: l'aspetto per cui 
egli vorrebbe apparire sulla 
ribalta della storia come u n 
g e n e r a l e t e d e s c o s i , ma non 
nazista, soltanto ligio al suo 
dovere m i l i t a r e , e s t r a n e o , co
me suol dirsi, alla politica. 
Certo, bisogna r i c o n o s c e r e 
che in tale senso anche nel
la campagna d'Italia ha re
citato bene la sua parte, che 
raramente egli s'è lasciato 
andare ad e c c e s s i r e r b a l ì e 
quasi sempre ha conservato 
i l c o n t r o l l o dei s u o i n e r a . 
a differenza, ad esempio, del 
suo e s a g i t a t o e r u g g e n t e s e r 
p i / o r e Rodolfo Craziani. Ma 
basta tale contegno per giu
stificare l'interessata - leggen
da che s'è v o l a t a creare in
torno al suo carattere? A me 
sembra di no, e ritengo che 
tutto il mito d'un K e s s e l r i n g 
« generale non nazista» ab
bia una b e n f r a g i l e b a s e e 
c h e b a t t a p t r a w m u » - a s s a i 

I l « p o o l » d e l c i n e m a 
Il critico cinematografico di 

un quotidiano gorcrnatico della 
Capitate ha trattato in questi 
jnorni ti problema delle co-pro-
duzioni. vantando sia i brillan
ti risultati y i à . ot tenuti , sia 
le grandi possibilità che tale 
sistema offre per i l futuro 
Scnonchè. dopo aver iniziato 
il discorso con le coproduzio
ni italo-francesi, che tanti 
buoni frutti hanno dato, così 
dal punto d i rista artistico 
come da quello commerciale 
piuttosto singolari appaiono U 
conclusioni alle quali egli ar-
nra: e cioè che le coprodu
zioni possono essere intreccia
te con tutti i Paesi deWEu-
ropa occidentale e che quindi 
e l'unificazione europea po
trebbe addirittura avere una 
prima pratica attuazione nel 
campo cinematografico». * Su
gli studi già in corso per co
stituire un "pool" cinemato
grafico italo-franco-tedesco — 
prosegue il crìtico — si è. in-
fatti. inserito il progetto del si 
gnor Paul Letg, direttore dei 
servizi d'informazione dei 
Consiglio d'Europa, il quale 
si è fatto iniziatore di un 
Piano schuman per il cinema 
europeo ». 

Ottima nniziotira delle co-
produzioni ltoto-/rane*si, «©-
pmttuttQ psrcbè fi pwMMae « 

gli artisti delle due nazioni 
vicine sono molto affini per 
gusti, per metodo di lacoro 
ecc.. e perchè finora le copro
duzioni sono stale realizzate 
tranne rare eccezioni, dagli 
artisti più seri e qualificati 
delle due nazioni. Uà con le 
coproduzioni d i questo genert 
non c'entrano né l'unità eu
ropea. né l'OECE. né la SATO 
Si tratta di un accordo fra ar
tisti e produttori dei due 
Paesi. Un cinema organizzati. 
a somiglianza del « pool » de; 
carbone e deWacctaio diver-
reboe, invece, automaticamen
te un cinema di tipo atlantico 
con gran gioia ài De Gcsperi 
di Adenauzr (e. perchè no? 
di Ramcke e di Kesselring) 
di Pinay e compagnia bella 
Xon solo, ma mentre le copro
duzioni italo-francesi, per iì 
loro valore umano e artistico 
hanno aperti dinanzi a loro 1 
mercati dell'Europa orientale 
e dell'Unione Sovietica, un ci
nema di questo tipo, create 
per svolgere propaganda anti 
sovietica, rimarrebbe chiuse 
nell'ambito dei Paesi posti 
sotto il controllo del generale 
Ridavag. in quanto gli ver
rebbero a mancare proprie 
quei pregi che lo hanno rese-
famoso ed ammirato negli 
stessi Stati Uniti . 

• Ice 

Vm moro film mmgktrtse 
Viene proiettato con grande 

successo s u tutti gli schermi 
cer.a Repubblica ungherese 
u n film biografico, dedicato 
el la vita del compositore Fe-
renc Erfcel. Il film è Intitolato 
La vita dei compositore re
nne Ericel e descrive le lotte 
ed i successi conseguiti du
rante la sua carriera da Erkel 
che tu uno fra 1 più grandi 
musicisti ungheresi oet secolo 
scorso. Regista del film è Mar-
ton Keleti. premio Kossuth 
artista benen-.ento del.a Re
pubblica popolare ungr.erese. 
S*Do scherma Lmcky tmeumo? 

Il produttore anJerlcano 
Phil Tucker. Vice Presidente 
delia Lea-Tuck Telefllms. ha 
annunciato giorni fa ci avere 
in progetto la realizzazione di 
un film sulla vita di Lucky 
Luciano, aggiungendo c h e lo 
stesso Luciano si era dichia
rato disposto a sostenere le 
spese del film, preventivate 
In circa trecentornlla dollari. 

Qualche giorno dopo e 
giunta la notizia c h e set te at
tori hollywoodiani, tra ca i 
Richard Conte, st sono finora 
rifiutati di Interpretare la par
te di Lucky. per cui è stato 
scritturato per quel ruolo u n 
tale Frank Martz, ti quale 
per ovvie ragioni, prima di 
Interpretare U f i l a , s e cam

biato il proprio nome in quel
lo di Matt Barlow. Lo stesso 
Tucker uà dichiarato che 11 
film avrà Io scopo di «dimo
strare la colpe dell» società 
nella formazione di u n gang
s ter* , Normalmente, I film 
che onestamente st propon
gono questo scopo n o n c i di
spiacciono. Ma temlarxfo c h e 11 
progettato film non potrà mai 
avere questo carattere, dato 
che Lucky. ora. è u n o del più 
tipici esponenti di quella so
cietà che contribuisce allo 
incremento della delinquenza 
e che permette a uomini come 
lui di « fare strada s nel m© 
do che sappiamo. 
/ a irete 

Cesare Zavattlnl e Roberto 
Rosselllnl s i trovano In questi 
giorni a Bologna e compiono 
frequenti gite nella valle Pa
dane. Sembra che stiano stu
diando • la realizzazione del 
film /fatta mia, che doveva es
sere diretto da De Sica in col
laborazione con Zavattlnl. 

Jean Delannoy ha Iniziato a 
Parigi le riprese del s u o film 
Giovanna d'Arco che h a per 
Interprete principale Michè
le Morgan. 

Pietro Germi realizzerà tra 
breve u n film dal titolo Fem
mine sole, che dovrebbe avere 
coma protagonista Gina Lol-
lobrisida. 
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