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DOMANI SI VOTA IN TUTTA L/U.R.S.S. PER IL SOVIET SUPREMO 

Sciolokov, deputato e scrittore 
discute dei suoi libri coi cittadini 

Le richieste degli elettori di Rostov al celebre autore del « Placido Don > - Pittori, narratori, 

scienziati candidati nelle principali circoscrizioni - La carriera di Alla Tarassora. delicata 

interprete di Cecov e appartenente al Soviet Snprenìo - Una colcosiana dai capelli grigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

M O S C A , marzo 
D u r a n t e u n r e c e n t e ì n c o n -

t i o con m o l t e mig l i a ia dei 
suoi e le t tor i di Ros tov sul 
Don, M i c h e l e Sc io lokov , il 
c e l e b r e autore del Placido 
D o n , si .«enti porre diver.-e 
u v e n d i c a z i o n i . (E' ques ta , d i 
t e m o subi to , una a b i t u d i n e 
m o l t o c o n e n t e n e l l ' U R S S : 
uno dei p u n c i p a l i c o m p i t i del 
d e p u t a t o — il qua le c o n t i n u a 
d'alti a par te a s v o l g e t e la sua 
noi m a l e a t t iv i tà — è p i o p i i o 
que l la di i a c c o g l i e t e e di s o d 
d i s f a t e ne l la m a g g i o r m i s u r a 
poss ib i l e l e e s i g e n t e de l l e p o 
polaz ioni c h e lo h a n n o e le t to . 
Egli d e v e e s s e i e , d i s s e S ta l in , 
un u s e i v i t o i e del p o p o l o » : 
dal m o d o in cui avrà asso l to 
q u e s t o s u o d o v e t e d i p e n d e in 
m a n . parte il g iud iz io t h e gl i 
e l e t t o t i d a r a n n o su l s u o c o n 
to). A S c i o l o k o v i ì o s t o v i t i 
u u n i t i al t e a t t o G o t k i c h i e 
sero di occupars i de l l ' a l l e s t i 
m e n t o di ta luni i s t i tu i i c u l 
turali , c h e procede p iu t tos to 

mat i ne l c l i m a de l la n u o v a 
società , a c c a n t o a p e i s o n e più 
a n z i a n e c h e c o n o b b e ! o per 
e s p e r i e n z a d iret ta le m i s e t i e 
del c a p i t a l i s m o e a l la c o s t r u 
z ione d e l l a n u o v a v i t a h a n n o 
ded ica to tut to il l o i o ardore . 
Ogni biografia è fat ta di lot te . 
di c o n q u i s t e m e n t a l e a fo iza 
di fat ica: c i n q u a n t a n n i di 
s t o n a l e g g e n d a i i a si i m p e r -
sonif ìcano ne l l e ges ta q u o t i 
d iane di tanti u o m i n i s e m 
plici . R a c c o n t a r l e t u t t e è i m 
poss ibi le , ina d'alti a parte chi 
sceg l iere - ' la m a e s t r i n a de l 
p a e s e tug ico che i co lcos iani 
h a n n o d e s i g n a t o c o m e loro 
c a n d i d a t o . c o r n i n o c i dal la 
p a s s o n e con cui si ded ica al la 
i s t i u z i o n e dei loro b imbi , o 
il m i n a t o l e e s t o n e che . a p 
pena s m o b i l i t a t o , d i r e s s e e 
a n i m ò la ì c o s t r u z i o n e de l la 
sua min iera , a l l a g a t a dai t e 
deschi . e poi ciucila de l suo 
v i l lagg io , d i v e n t a t o ogg i quas i 
ima c i t tadina? il t r e n t e n n e 
t enente c o l o n n e l l o G a r e i e v . 
av ia tore p lunder-orato e d u e 
vo l t e Eroe d e l l ' U n i o n e S o -

URSS — All'aeroporto iti Novosihirsk: decol lano gli apparec
chi clic porteranno in regioni lontane il materiale elettorale 

a n l e n t o . de l la c o s t i u z i o n e ui [ v i e t i c i , o il c e l e b i e c h n u r g o 
n u o v e c a s e d'abitazione, del | E a c u h e v . c o m b a t t e n t e de l la 
m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a t t i e z z a - 'guerra c iv i l e , l u m i n a r e di f a -
tura n e l l a loca le u n i v c t s i t a . ' m a m o n d i a l e per l e s u e au 

E v d o c h i a S i a l i g h i n a . una 
c o n t a d i n a dai capel l i g ià g n -
gi, è i n v e c e una d e l l e tante 
presce l t e dai co lcos , la »ua 
p r o f e s s i o n e — a l l e v a t i ice di 
poi ci — fata s t o t c e i e il naso 
a mol t i n o s t i i b e n p e n s a n t i 
Che in vent 'ann i di l a v o i o e s 
sa abbia fatto s o i g e t e e d i 
retto u n a l l e v a m e n t o m o d e l l o 
sai e b b e per l o t o a i g o m e n t o 
di poco c onto : non lo e s tato 
i n v e c e pei i contad in i del ia 
sua l e g i o n e c h e p e n s a n o di 
t r o v a l e in lei una i n t e r n i e t e 
a u t o r e v o l e , d e v o t a e po l i t i 
c a m e n t e capace . E al s u o fian
co si s e d e r e b b e v o l e n t i e i i lo 
a c c a d e m i c o Bai din. sc ienz iato 
v e n u t o da l la g a v e t t a e oggi 
portato c a n d i d a t o dal l ' U n i 
vers i tà di K a s a n . 11 n o m e di 
q u e s t o i n g e g n e i e s e t t a n t e n n e . 

e l io fu cos t re t to ad e m i g i a i e 
da l la Russ ia p i e i i v o l u z i o n a -
ì i a per poi ì es ta i e d i s o c c u 
pato neg l i S tat i Unit i , è l e 
ga to al la c o g n i z i o n e di a l 
cuni dei p iù audac i comples s i 
i n d u r i t a l i d e l l ' U R S S c o m e 
ogni d i l i g e n t e sov ie t i co egl: 
c o n o s c e il v a l u t e di un u o m o 
c h e l a v o i a 

Quest i eri a l d i de l lo s t e s so 
s tan ino sono 1 nomi c h e ì c i t 
tadini sov ie t i c i g i u d i c h e i a n n o 
d o m a n i g e n t e che fa pai te 
del popolo, c h e sul luogo di 
h . v o t o fot so non d i s t i n g u e 
te.-, te dal v ic ino , ma a cui ti 
popolo ha offerto con la sua 
fiducia la c a n d i d a t u r a al S o 
viet S u p r e m o . Il » s e g i e t o " 
d e l l e e l ez ion i s o v i e t i c h e è 
tutto qui. 

Oir.SKI'PK BOFFA 

Ansia Alari;» Sancir!, un nuo
vo, fresco volto dei nostri 
schermi. Questa KÌO\ attissi
ma attrice, la cui fisionomia 
delicata ricorda un po' ciucila 
di Anna Maria l'ieraiificli. è 
apparsa già in vari film, 
come « Chi è senza peccato » 
e « Capitan Fantasma ». ed 
Ita quindi sostenuto una 
parte di r i l ievo in «Terza 
liceo » di Luciano F.mmer 

SETTANTUN ANNI FA MORIVA IL FONDATORE DEL SOCIALISMO SCIENTIFICO 

Il secondo volume 
del " Capitale „ di Marx 

Un'opera fondamentale sia sul piano teorico sia per la lotta nella pratica 

Le prime 
s Roma 

Quando, nel pomeriggio del 
13 marzo 18S3, Marx moriva di 
un ascesso polmonare a Londra, 
il Capitale, la grande opera 
che gli era costata lunghi an
ni di studi e di sacrifici, aveva 
cominciato ad esser conosciuta 
e diffusa in altre lingue, ad 
apparire nella sua funzione de
cisiva nella storia della co
scienza e della lotta de! prole
tariato mondiale. 

Era pero ancora soltanto il 
primo libro dell'opera che Marx 
aveva disegnato. Dal volumino
so manoscritto in cui egli, dal 
iS<i, per almeno quindici anni, 
aveva raccolto un enorme ma
teriale di ricerche e di studio, 
Mar\ si era deciso nel 1S67 a 
ricavare e a dar forma compiu
ta e drammaticità di espressione 
a quel primo libro, cui per lun
go tempo si è fatto riferimento 
nel parlare del Capitale di Marx. 

Dopo la pubblica/ione del 
primo libro, Marx non aveva 
tralasciato il lavoro di ricerca 
e di elaborazione per gli altri. 
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QUELLO CHE GLI ITALIANI NON DEVONO DIMENTICARE 

Suonò la Mart inefla 
Firenze sorse in armi 

Il ragazzo clic portava la s tampa a guado at traverso l 'Arno - Vedette sulla cupola del Duomo 

1/invasore scacciato e inseguito oltre la città Lo slato tli emergenza - La mor te di Po ten te 

del t e p e r t o n o un po' v e c c h i o 
del t e a t t o d r a m m a t i c o di l l o -
.-tov e di m o l t e alti e ques t ion i 
c o n c e r n e n t i la v i ta c i t tad ina 

dac ias ime operaz ion i al cuore 
e da q u a l c h e m e s e pres idente 
del la A c c a d e m i a di S c i e n z e 
m e d i c h e , » cut c e n t i n a i a di 

Ma q u e s t a n o n fu c h e u n a j p e i s o n e . s a l v a t e dai suoi i n -
p n i t e d e l l e l o i o r ichies te . 1 torrent i , d e v o n o la rita*.' il 
Sc io lokov e s c i i t t o i e m o l t o ' m u i a t o r e . I . l ineato col P r e -
p o p o l a t e o l t i e che deputa to , mio S t a l i n , i n v e n t o i e di n u o -
Tult t qu indi v o l l e r o d i s c u t e t e v e m a c c h i n e e n u o v i metod i 
con lui a n c h e di l e t t e t . s tura . |d i l a v o i o . c h e par tec ipo al la 
Cr i t i ca tono l 'att ività de l la lo j c o s t t u z i o n e dei più noti e d i 
t a l e s ez ione de l l 'Un ione de - ; f ì c i di Mosca o .il c o n t a d i n o 
gli scrittori che , a lord p a - : s e s s a n t e n n e , a cui la Russ ia 
ì e r e , f u n z i o n a v a p iu t tos to m a - zarista d i e d e s o l o d u e anni di 
luccio , vo l l ero s a p e r e c h e c o - ! i s t ruz ione e l e m e n t a r e , e che 
s i s tava s c r i v e n d o , m a s u - oggi d i r ige in m o d o a m m i r e -
prattutto ins i s te t tero su a l 
c u n e c u t i c h e m o l t o corrent i 
;>ll'attuale p t o d u z i o n e l e t te , n-
1 tu sov ie t i ca : t toppi s c h e m a 

volo u n o dei m a g g i o r i co lcos 
de l la r e g i o n e m o s c o v i t a ? 

In u n a d e l l e c ircoscr iz ioni 
centra l i di Mosca è c a n d i d a t a 

t ismt. occorre più p i o f o n d i t a , • Al la T a r a s s o v a . u n a d e l l e più 
b isogna a f f ronta le in tutta 
sua c o m p l e s s i t à la ps ico logia 
degl i uomin i sov ie t ic i . S c i o 
lokov iispo*>e. d i scusse , a n 
nunc iò l ' i m m i n e n t e c o n c l u -

c e l e b i i at tr ic i s o v i e t i c h e , a t 
t u a l m e n t e d i re t t r i ce di que l 
T e a t t o d*arte a cui resta l e 
gata l 'opera di S t a n i s l a v s k i : 
sono stat i p t o p r i o i suoi col 

- i o n e del s e c o n d o v o l u m e di j labo ia tor i de l t ea tro a ch ie 
Terra dissodata. jderle di presentars i a l l e e l e -

m iz ioni . Q u e s t a d e l i c a t i s s i m a i n -
XcS&MtHI htMtrf lf»**/f j t e i n r c t e d e l l e e r o i n e di C e c o v 

le di a l t re m e i a v i g l i o s e c r e a -
Episodi de l g e n e r e s e n e 

potrebbero raccontare mol t i . 
Tra a t t iv i tà pol i t ica e a t t iv i tà 
>ociale n o n v i e n e l l ' U R S S 
a l c u n a barr iera di d iv i s tone : 
l e d u e c o s e s i c o m p e n e t r a n o . 
N o r m a l e è quindi , a n c h e p e r 
u n a r iun ione a carat tere t i p i 
c a m e n t e po l i t i co c o m e u n ' a s 
s e m b l e a pree le t tora le , c h e d i 
s c u t e n d o del l 'una si d i scuta 

ture de l la l e t t era tura ì u s s a 
(fu in m o d o i n i m i t a b i l e S o n i a 
de l lo Zio Vania. A n ì a del 
Giard ino de i o l i r a i e Ma scia 
de l l e Tre sore l l e cosi c o m e 
fu una m e m o r a b i l e A n n a K q -
renina in una v e r s i o n e t e n 
ti a l e de l r o m a n z o to l s to iano 
e u n a P e l a g i a p i e n a di p a s 
s ione in u n a c e l e b r e r iduz ione 
radiofonica de l la Madre) e 

a n c h e del l 'a l tra. De l r e s t o ' e c c e z i o n a l m e n t e a m a t a dal 
le persona l i tà e m i n e n t i cornei pubbl i co s o v i e t i c o Ma le s u e j 

F I R E N Z E , marzo . 
I g iornal i e i mainjcwlt li 

s tampa f a no nella zoutt tli 
Porta Romana e per portarli 
m'Ha parte della città con
trollata dai tedeschi, al di In 
deM'.4rito. non c 'erano ponti 
transitabili. Allora le .staffet
te p a s s a r a n o dalla Pesca ia di 
Santa Rosa. 

La P e s c a i a è un rialzamen
to artificiale del fondo del 
fiume: in quel punto l'acqua 
è pia bassa. 

C'era un radazzo che ogni 
sera entrava nella tipografie 
di Porta Romana. 

— Ecco Pallino. 
— E' pronto'.' — domane/ti

ra il raguseo. 
— S i , s faserà ce ne hai un 

po' di più. 
Gli facevano vedere il p a c 

co dei g iornal i , e quello dei 
manifesti. 

— Fai tutto un pacco — di-
ceva il ragazzo. 

— Non viene troppo gro.sso'1 

— No. E' meg l io uno. 
P a l l i n o si m e t t e r à il pacco 

s u l l e spalle. 
— Stai attento — gli (fu e-

rano i tipografi quando sta
va per uscire. 

E tornavano alle macchine. 
Pallino si metteva a cam

minare svelto verso il fiu
me. Le strade erano buie e 
sopra la città c'era siilo il 
ch iaro della luna. 

Dai col l i partivano le can
nonate dei tedeschi e i proiet
tili passavano soli nell'aria 
con un lungo fischio 

dette messe sulla torre di Ar
nolfo. perette era s tabi l i to 
che. al momento dell'insur
rezione, il segnale sarebbe 
stato dato dalla < Marttnellw . 
l'antica campana della Si
gnoria 

ti .1 ago.sto il C o m a n d o 
tedesco proclamo lo s fato (li 
c m c r y r i i t a . 

/ .a p o p o l a : i o » e r i in a s e 
chiusa nelle case , senza vi
veri e senz'acqua. Quel l i d i e 
n.scirano a n d a r a n o nella por
ta accanto. 

L" pattuglie tedesche pas
savano di continuo e passa
vano anclie quelle della Cro
ci- ro.isvj MI cerca di morti e 
di (enti. Delle ragazze clic 
erano staffette part ig iane si 
e r a n o n i c w i i iracciali del la 
Croce rosali anche loro e an
dava no a portare gli ordini. 

P i a t i l o n a s c o s t o 

snu n e r a con segnal i a l le r e - ( diri .siouc Arno, ina d o r c r a n o 
tener lo segreto. Allora si mi
sero a piangere di nascosto . 

Era morto Potente. 
V e n n e il g i o r n o noce , r e n 

ili' il giorin> d iec i , r e n n e la 
matt ina de l l 'undic i , a l le s-ei, 
dal la cupola del Duomo fe
cero un segnale, (a sentinel
la ilella torre Ut r ide, lo tra
smise . e la « iWarfinella » 
mandò il suo primo rintocco. 

Uscirono dalle- c«s<;, d a l l e 
macer ie . »/«j n'igiiri, dalle 
stalle, dalle trincee. Dalla 
sponda d e l l ' / I m o i partigia
ni passarono sulle Pescaie 
minate. Poi donne, uomini, 

S p a r i su l l imi l e 

Dalla cupola del Duomo le 
vedette guardavano In citta 
e 1 punti lontani. 

Il Comitato toscano di li
berazione nazionale e il Co
niando militari- siederano ni 
permanenza. 

Le artiglierie sparavano di 
continuo, e tulle due rive del
l'Arni» .-1 c o m b a t t e r à , da ima 
parte i partigiani, dall'altra 
1 tedeschi e i fascisti. 

Quei primi giorni di agosto 
/ l a s sarono lenti: i boni barda-
menti, la battaglia, i fraudi' 
tiratori. La « iWnrfindla •• era 
immobile e in vedetta della 
torre aspettava che dalla cu-

jpofa re i i i s s f il segnale. 
I capi partigiani lo sape

vano. In sapevano le staffette 
e .si domandavano in segreto: 

— Quando suona? 
. - lrriro il giorno otto ago

sto e nessuno seppe valla di 
que l efie era successo in quel 
giorno. Lo seppero t r o m a n d i . 
lo seppero i partigiani della 

bambini, armi, p e : : i di ferro 
e di legno, sassi, urli. 

A morte i nazisti! 
Assediai, •ielle case i icde-

seìii combatterono con la 
morte nella gola. 

I.d (liri.sione passo. Non si 
e l i iamara pm Amo, si chia
mava Potente 

Le donne abbracciavano i 
part igiani , d a m i l o loro bari 
e fiori e (piando calo il sole 
(pici giorno la citta era l ibera 
fino al Magno l i e e la batta
glia continuava dietro le di
visioni nemiche che, sbanda
te. fuggivano rerso i monti. 

EZIO TADDK1 

Anzi, si può dire clic i suoi ul
timi anni siano stati una lotta 
durissima fra la volontà di ter
minare la sua opera e il male 
fisico the lo ostacolava e che 
doveva chiudere la sua vita 
prima di fiaccarne la volontà. 

Il compito dì Engels 
Nel 1S74, il medico gli aveva 

imposto di sospendere il lavoro, 
nel 1S79 lo aveva esortato a ri
durre considerevolmente la sua 
« giornata lavorativa -, e o tu e 
Mar\ stesso scriveva a Daniel-
son 1! io aprile 1S79. Malgrado 
queste esorta/ioni Marx aveva 
proseguito nel suo lavoro, con-
ilimando a consultare un mate
riale notevole che gli era per
venuto dalla Russia e dall'Ame
rica. L'arrivo di quel materiale. 
egli diceva a Danielson, volgen
ti o quasi in un sorriso bonario 
l'amarezza della sua aspra bat
taglia contro 1! fisico minato, 
« mi fornisce fortunatamente un 
pretesto per continuare i miei 
stilili, anziché concluderli ileti-
iiitivamente per il pubblico -. 

Spettò invece ad l.ngels, dopo 
la sui morte, di trarre dai vo
luminosi manoscritti che erano 
ripiasti tutto quanto era desti
nato a costituire il secondo e il 
terzo libro della grande opera. 

l.ngels assolse questo compi
to, eou la lealtà e la ' fedeltà 
all'opera ilei suo amico, che 
tutti possiamo constatare già 
icggentlo le considerazioni sup
plementari al terzo volume del 
Capitale, comprese ora nella 
raccolta di Fngcls Studi >ul Ca
pitale (Piccola biblioteca marxi
sta, Roma, 1954). Engels com
poneva un testo il più possibile 
autentico, intervenendo s o l o 
quando era indispensabile ed evi 
lamio ii^ni commento o elabora
zione • Un uomo come Marx, 
egli scriveva, può pretendere di 
essere ascoltato per se stesso, di 
ir.un untare alta posterità le sue 
scopette scientifiche nella in
tegrità della propria esposi
zione • . 

Nell'anniversario della nisiita 
ili Mar\, il 5 maggio del iSS\ . 
l'ngels pubblicava il secondo 
volume del Capitale, di cui esce 

sciati da Marx, il secondo e il 
terzo libro del Capitale non ab
biano lo stesso spirito lampeg
giante e scintillante del pruno, 
come osserverà più tardi il 
Mchrìng, « come elaborazione di 
pensiero incurante ili ogni tor
ma, essi offrono a molti lettori 
un godimento ancor più alto del 
primo volume ». 

Certo la conoscenza e la for
tuna, presso le avanguardie 
cólte del proletanato interna
zionale, del secondo e anche del 
terzo libri» del Capitale non so
no paragonabili, per estensione 
ed influenza, a quelle del pri- co-iinle-so 
1110 libro. Lppure 1! secondo e 
il terzo volume del Capitale 
costituiscono il compimento in
dispensabile per la comprensione 
ilei sistema, lo svolgimento ne
cessario della conce/ione marxi
sta de! plusvalore e dello sfrut
tamento capitalistico in genere. 
•< Si può dire che ê il primo 
volume con la spiegazione della 
legge del valore, del salario e 
del plusvalore mette a nudo le 
fondamenta dell 1 società odier

no e 1! ter/o volu-

MUSICA 

Quintetto Boccherini 
!1 Quintetto Boccherint ha te

nuto ieri pomeriggio u n applau
dito concerto alla Sala dell Ac
cademia di S. Cecilia eseguendo 
due Quintetti (pe r due violini. 
viola e due violoncelli) di Bot> 
cherini ed il Quintetto m do 
maggiore op 163 d! Schubert ! 
due Inani di Boccr.enni. noti 
da poco tempo giazie alla le
cerne attività dei componenti 1. 
toinp'c-so c:ie da lui appunto 
piemie 11 nome realizzati no. 
loto elegante e.niilibuo sono 
piaciuti ugli ascoltatori Dell e-
•locuzione di quel capolavoro 
- .aumentale che e r. Quintetto 
citato ut Schubert, opera >i am
pia e varia nelle pagine in cui 
si aiticoia. \ a ricordata U primo. 
parte dell Adagio. re&a con e-
-spies-sione contenuta ea inten
sa vicina ano spirito de: testo 
Guido Mozzato ed Ai rigo Pel
liccia soi.o 1 violini di ^ìue.-.lo 

'•1 viola r altlduta u 
Renzo SaUitim e Aituio Uo'uic 
ci con Xerlo Urlinoli sostengo:.^ 
le parti dei v lolonce'.n I uoi i 
ni ed 1 • loioncclli M aperrano 
nel! esecuzione dello prime e 
delle .seconde pai ti MCX.'IO tra 1 
componenti dei Quintetto Boc-
cherini non ci .sono dicnlautto 
differenze di valore, figurando 
evsi tutti .sullo -tesc-u piag

ni. 7. 

CINEMA 

>ra un'accurata edizione italia
na nella tradii/ione di Raniero 
Pan/ieri, insieme con un'interes
sante appendice di lettere di 
Marx ed 1 ngek e di scritti di 
Lenin (l-dt/ioni Rinascita, Ro
ma. 1954). 

Renelle, a causa della fedeltà 
ti testi ancora incompiuti !a-
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Vic ino alla Pescaia c'era un 
gruppo di partigiani apposta
ti. Pallino li salutò, poi si m i 
s e il p a c c o della stampa sulla 
testa ed entro nell'acqua. 

— Stai attcnio. la Pescaia 
è minata — l ' a r r e r u un par
tigiano. 

— Lo i o . 
Il ragazzo appettò un n,o-

niciifo. perche c'era una nu
vola che andava terso la] 
luna. ! 

Appena la copri. Pallino si 
mise a camminare nell'acqua* 
che gli arrivava fino al pct-' 
to. Mandava le gambe in qua 
e in là per vincere le c o r - ; 
retile. | 

Ora era gin arrivato nllt; 
metà del fiume La nuvola, 
andava ria e la luce chiara' 
tomo a illuminare tnue\ M""" « ir« . .« .u . / f fanno ai 

questo so- Untolo , nato ieri >era 
.d il Tt-rftn. il .irte i tal iano al 

TKIIKK.XN — l'na drammatica visione tirile violrnzr squailristìrhr organizzato dal sovrrno 
Za ned i lonlro RIÌ elettori (Teli-foto) 

UN AVVENIMENTO CULTURALE DI PRIMISSIMO ORDINE 

"I Persiani., di Eschilo al Valle •99 

quelle cose 
DaVa oarte nord si s e n t i - , v ) H < ,,, R , i m a . u n a % v e n i m f . n I „ 

va min scoppto e una p a ! l o f - l t r a , | m ] i m r „ , r t a n t I d l q u e s t . i 
roln filo siili acqua - t . .C ionf t - .nrale Innanzi tutto 

— .M'narino 1 u-to — /« > ( e ! ia -relt.i o e l l o p e r a . und dei!e 
Pa l l ino . _ p,.j r-.ote tr^iieri:»* del pili g n n -

Si abbasso. »• lenm- .n'a"- ,1^ dei j>o<-ti c r e n . F.^chilo; 001 
tra pallottola. Lui anno nran-Jl.» v#>r-inn»- .iffidaln a Leone 
ti carponi. Con In mano te-' 1-

Sc io lokov c h e la fiducia p ò - cu.il it; . di a i t i s t o non sono 
t io lò ic ha portato al la c a n - nndrite a s c a p i t o de l la sua a t -
riidatura per il S o v i e t S u p r e - t iv i là p o l i t i c i - d e p u t a t a al 
ino non sono poche . Bastet . i Sovie t S u p r e m o dal IS.Vi. p>-
c i tarne q u a l c u n a l a i g a m e n t e j ^ e n t r ò l 'anno scorso ne ! 
nota a n c h e in c a m n o i n t e t - Ì Part i to C o m u n i s t a e fu =em-
nazionale- il m a r e s c i a l l o B t i - l m o di u n a i l l imitat . i ded: -
dionni . eroe del la guerra c i - Z ! o r i p n ; suoi e l e t t o l i 
v i le , si presenta in Ucra ina j 
m e n t r e il m a r e s c i a l l o T i m o - 1 O f f f f / «f» t i Sffffftff \neva il pacco àclln s;a».t/.i:z".ni- .iirett.i da Vittorio G a ^ -
>cenko è c a n d i d a t o in B i e l o - i * \sul c a p o , il r i so s f i o r a l a l 'oc- mann *• Luigi Squarzina. lo sc - -
itis^ia; Vtsctnski e s ta to D I C - I K i a s n a i a Pic-ania e u n a v i a ) qua r.<r... <i-.\'ito .« Gianni P'di-
- c e l t o ne l la repubbl ica k - t - i d a l l e ce l eb i 1 ti adiz ioni u v o - l Ma ora 1 colpi che spara- li',TÌ '' ' " l , , 1 , m i , i s M a r , a D e 

turali-
(i»-ì ()i..i;* Marno lieti di regi
strar»-. in qursta cronaca, il 

a correre, dispari e c r . , n ^ : _ , ^ „ - u c c c - o 
' J J.ST ini ) cono ia s econd i 

Ol iando r-ntrò ncUa casa Tr i<je ,ii.i ri: una tetralogia rao-
d o r e l'aspettavano, i partigm- pre -ent i tà nel 472 avanti Cri
ni gh disaero- | - t o . « tr.itt.i della vittoria «li 

— Sci ferito. Pallino'' i.Salan.ir.i. d i v e n u t a nel 4H0. 

ione e il p i t tore G h e r a s ^ ' n v . v l l u z i o n a r i e al c e n t r o d: q u e l l o ' i -nno prono fanti «• In car
dai lavorator i de l c e n t r o p e - ìche e i a u n a vo l ta il s o b b o i s o 
t i o l i f ero di M a i c o p nel C-su-Ide11 industr i . , t e s s i l e m o s c o -
t a s o : gli scrittori F a d e i e v , ' v i t a : qu i nel lbOS sorsero l e 
F h r e n b u r g e T i c h o n o v -i pre - .barr icate de l la p u m a r i v o l u -
=enteranno infine r i s p e t t i v a - / . ione russa . Ne l q u a r t i e i e di 
m e n t e negl i Ural i . in L e t t o - , c u i e s s a fa n a t t e e c a n d i d a t o 
m a e a Len ingrado . Non per pei il S o v i e t S u p r e m o A l e s -
oues to , e v i d e n t e m e n t e . 1 c a n - ! Sandro C iu tk i ch . t ìgl io di una 
didati de l 14 m a r z o s a r a n n o ( tess i tr ice e opei a i o t e s s i l e e ° l i 
so lo ce lebr i tà de l l 'a i t e , de l la [stesso. A v e v a undic i anni e 
d ip lomaz ia o de l la v i ta m i - i la R u s s i a e r a a n c o r a u n o S t a -
htare . N o n v i è set tore d e l l a , t o cap i ta l i s t i co q u a n d o entro 
-oc ie tà c h e non sia tra loro 
: - ^ p r e s e n t a t o . Ne l la p r e c e 
dente l ee i s la tura vi C M H O 

in fabbr ica per la pr ima voi 
ta: a d e s s o s o n o p i ù di trenta 
anni c h e l a v o r a ne l la s tessa 

1200 deputa t i de l l e d u e Ca officina, s t i m a t o e a m a t o da: 
mei e 41C operai e 269 c o n t a 
dini . 

S fog l iare l e biografie di 
quest i candidat i e una l e t 
tura appass ionante , c a p a c e di 
i a r e a c h i u n q u e fiducia ne l la 
forza e ne l v a l o r e de l l 'uomo. 
Vi si t r o v a n o g iovan i figure 
di sovietici, cresciuti e for-

suoi c o m p a g n i c o m e p u ò e s 
ser lo u n o p e r a i o g ià a n z i a n o 
che. l ibero da s frut tator i , h;. 
d e d i c a t o al l a v o r o tut ta la 
sua pas s ione . Egl i è l a r g a 
m e n t e c o n o s c i u t o per a v c i e 
l anc ia to il m o v i m e n t o in f a 
v o r e di u n l a v o r o qua l i ta t i 
v a m e n t e m i g l i o r e . 

cava di far presto. 
Arrivo dall'altra parte, san. 

si mise 
nelle vie. 

V T.te-preta-

l'n . i w e n i m c n t o OJI-
; primissimo ordine. 

— M a c c h é . mtto ,mni r-rim*. tema già i.ts-
— E questo che cos 'è ? ( l izzato da un altro tragico, Kri-
Sul pacco dei giornali c'era inico. nel 47h. nelle Fenicn-. La 

wnn gran macchia di sangue. ^'ìUoTUt d l Sa lamma e uno de-
— T ' h a n n o preso al brac- «'" *P»*«di I*111 importanti del-

c io Fai redrr f . 
Lo presero in collo. In mi

sero su una branda e lo me
dicarono alla meglio, come 
lucevano in montagna. 

'.e 2Jt-rr<- I- i Spart.i e Atene 
da una parte e la Persia dal
l'altra. Come f noto la v i t t o n a 
fu doMit* all'abilita di Temi
stocli-. il quale con un inganno 
trasse la flotta persiana i n 

jSalamina e il continente e la 
! distrusse , infierendo un colpo 

La notte del due agosto »l mortale alla potenza del la P e i -
Coinanrìo mi l i tare toscano ! a - | S i a che difatti da quel m o m m -
scio la sua sede e si trasferì Ito non costituì più per Atene 
in Duomo. Dalla cupola tra- un grave pericolo (mentre lo 

d u e n r i ' l.t potenza di fsparta. 
reti.! ila un regime antidesno-
i id tu t i T« riustocle. il v incito
re «li Sciamimi, avi-va previsto 
que-to -vi luppo «Iella s i tua / io -
ne e ..v.ev.i cercato di far l i -
pire a^ii ateniesi che era t m -
tro Sparla the bisognava pte-
parar- i . la passione nazionali
stica porto il popolo ateniese 
a liberarci di Temistoc le e a 
sostituirlo (<>n Aris t ide: ria 
settanta*.» 1 anni dopo l'esercito 
spartano alle porte della citi 1 
condusse allo scoppio di una 
sanguinosa controrivoluzione in 
cui Atene vide distrutti 1 suoi 
diritti democratici (404 a C. ) . 

La tragedia mi7ia con un 
lunco canto del <oro dei vec
chi permiani, che. rimasti in 
patria, attendono notizie detta 
guerra. Quel le che sono giunte 
fino ad ora sono buone, ma 
tristi presentimenti a l e g g u n o 
nelle parole del coro. Poi sul
la porta della reggia appare 
Atos^a. la madre del re eon-
dottiero, Ser-e , che afferma di 
a \ er avuto un sogno che sem
bra ammonire che 1 greci, pro
prio nel momento in cui s t m 
breranno sconfitti , d is trugge 
ranno invece 1 persiani. Giun
ge quindi un messo e porta la 
notizia di Salamina, descriven
do la battaglia. AI dolore del 
coro e della regina appare, ,n-
vocato. il fantasma di D m i o . 
a predire che quella non sarà 
l'ultima delle sciagure persia
ne e che l'anno successivo por

terà una nuova" e m a g g i o r a n e degli Alcmeonidi . avver>ari 
sconfttta Ult imo giunge .Ser.-e.jdi Temistocle». Una M-conda 
reduce dal campo di battaglia.^considerazione e che E s - h l o . 
e su un lamento funebr.- l i | s i a pure in maniera indm-»'.! 
tragedia si chiude. |condanna la guerra che o g n 

II Thomson, uno dei più au- 'd iremmo imperial ist ica, ed .-.-al-
torevoli critici moderni de l la j ta la «guerra patr ia» gii At-«-
«toria e della letteratura ^'-t-
ca trova / per.*inro '.a - p.u 
povera del le sette tragedie , d i 
E«chilo) quanto a contenuto 
spirituale » . 
secondo lui 

mesi erano attaccati e difen
devano la loro terra. 1 permiani 
erano gli invasori Inoltre 
Eschilei condanna anche H 

il tema centrala, guerra in genere e per far*o 
e il concetto che ! meglio, per mostrare 1 suoi or

i l a ricchezza è madre di s u - . r o n senza doverla esaltare co-
perbia, la quale e punita dagli ime mezzo di difesa della pa-
dei • ' f ischilo e Atene, p. i - l ó ì . i tna . ci mostra la guerra degli 
e in definit iva, secondo il 1 invasori, la guerra dei i/m» a-
Thnm.son. E.-^h.Io in que.~.a tra-ì moire sconfitti A noi sembr i 
gedta fa sempl icemente del na- | rhe queste ed altre considc-
zionalismo. cosa che gli 'eoe razioni possano condurre id un 
vincere un premio. 'giudizio più posit ivo nei cop-

N01 non s iamo tanto ag^uer- | fronti dell'opera. 
riti giudici dal discutere, senza) E" impossibile, a riascoltale 
1 mezzi dell ' informazione che oggi le parole di questa tra^»--
e^i. po—.e<ìe. .e e-o-.CiU-sioni dia. non ricordare a quali f..tt. 
del Thomson. Ci «emhra tutta- ,recenti es^a deve la sua f re-
via che molte considerazioni |menda, toccante, a t tual i tà: ad 
siano da fare su questa t r i g e - essi anche 1 registi del lo «pet-
dia prima di poterla accet*Hreitacolo debbono m qualche 1.10-
o respingere cosi def init iva-Ido essersi rifatti, parttcolar-

II matrimonio 
Do ti e atti unici del lo scrit

toio ru--.sO <ie.l'Ottocento A m o n 
Cecov è .stato tratto questo film 
dal titolo generale fi matrimo
nio L'orso è la storia di un> 
scontroso creditore convinto di 
odiare le donne, al le prese con 
una bella vedova dalla quale 
fsiue il pagamento di una Lam
bitile .s-o'toscritta dal defunto 
manto . 1 due litigano furiosa
mente e si sfidano addiri l tuia 
ad un duello «Ila piatola. S e -
nonchè il duello si r i so lve in un 
matrimonio La domanda di ma
trimonio è anche esso la descri
zione di un carattere: un g io 
vanotto es tremamente t imido 
che va a chiedere la mano di 
una i:ig.izz,i. I caie, con puni . -
Sliosa esasperazione, t i a s l o r m a . 
no ciucilo che dovrebbe es;>ote 
un so lante incontro in una s e -
: ie «ì. biz.: i^e ut, e que.-u^ii."!-
le. Il pranzo di nozze è. infine 
ta storia di quel che avv iene in 
un rinfresco nuziale. I genitori 
della sposa vogl iono o •ut'.! i 
..•osti che un generale partecipi 
alili cerimonia. Un amico com-
p..u-e:ito i: iiui-e un c'apitauo 
della ri-arine fluviale n riposo 
a prestarsi alla parte di gene
rale. Ma il capitano ai ubriaca, 
e 1 ìvela l'inganno, r icevendone 
in-ulti da parte di tutti. 

Il modo con cui il regista A n . 
tonio Petrucci hn trattato que 
sto ult imo episodio è signifìx-a-
tivo dello spirito che egli hn 
messo ni tutto il film: quel lo 
ohe ha interessato il regista non 
è tnnto il quadro efficace, a m 
piamente significativo che Ce
cov propone della vecchia Rus
sia. quanto le sollecitazioni biz
zarre del suo testo, la sua co 
micità, le s i tmuioni provocatri
ci di riso. Cosicché il Pranzo di 
nozze, p- ivo do ia profi i,d:i di
stanza umana che Cecov a v e v a 
dato al suo personaggio, d iv ie
ne soltanto una galleria di m a c 
chiette <Ra»-cel ni test^> non 
troppo riuscite. Af^ni efficace, 
invece, è la p a n e del film trat
ta dalla Domanda di matrimo
nio: qui. per l' intervento soprat
tutto del bravissimo Alberto 
Sordi e di Valentina Cortese, s. 
gode per una interpretazione; 
davvero sottile e garbatis^ima 
anche se il personaggio del pa
dre della sposa tene è il bravo 
Bernabò) subisce un sensibile 
jambiamento rispetto al testo 
originale. Vittorio De Sica e 
Silvana Pampanini sono gh in
terpreti dei personaggi dell'Or
so. Entrambi sono indubbiamen
te bravi, ma la loro storia a p 
pare strozzata, non completa. <? 
un attore come De Sica non 
scmbia trova:-i completamente 
a suo a^10 nei panni dei perso
naggio. 

Abbiamo parlato di parti dei 
•ilm. e non ri: episodi. Occor:e 
..-uiar.re. infatti, che Petrucc: si 

• .• sforzato di dare una u n r à 
[narrativa ai tre atti, respin^en-
I i o la formula consueta del film 
II sketch. Talora questa unità e 
un po' meccanica, in quanto 
non si fa altro che ritrovare i 
oer-onaggi principali di un ep i 
sodio come personaggi seconda-
••ì di un altro, tuttavia si deve 

; riconoscere uno sforzo onesto d. 
| asc:re dal convenzionale . Il nini 

glia che 1! T e a t i o d".\r-e I tn-je a colori, in un ferra ùacolor 
hano va ormai conducendo da i n d i a t o e preciso 
due anni al sUcces=o di que
sta «era. pieno, convinto e cor-! 
diale, non possono nuocere al-i 
cune osst-rvazioni che dobbia-

11J, U sccoml 
me mostrano 1 piani dcll'editicio 
die su d'i esve poggia », ^rivev.i 
la Liixcmbur^. - O si potrebbe 
anclie dire con un'immagine del 
tutto diversa die 1! pruno vo
lume ci mostra i! cuore dell'or
ganismo sociale in cui è prodotta 
la linfa vitale, i! secondo e 1! 
ter/o volume mostrano la cir
cola/ione del sangue e il nutri
mento di tutto l'organismo fino 
alle estreme cellule epider
miche -. 

L'ingranaggio svelato 
1! maggiore mteiesse clic il 

primo libro Ii.i suscitato, specie 
nelle file del proletariato com-
oattcnte. deriva dai fatto che in 
quel volume ci si trova sul Ino-l 
40 de! lavoro, in una singola 
fabbrica, in una miniera, o 111 
una .1/lentia agricola, dove è 
più direttamente v icibile per gli 
operai !a nascita del protitto e| 
1! meccanismo dello sfruttamento. 

Il s f o n d o libro, invece, ci tra
sporta in altra slera: segue la 
merce prodotta d i ! magazzino 
o dal granaio dell'azienda a! 
mercato, sedile Ì! capitalista d i l -
l'utticio alla borsa e alle bot
teghe, mentre il terzo se^ue il 
capitalista nella ripartizione del 
profitto. 

Ma la minore accessibilità di 
questo secondo libro, e soprat
tutto 1! minor numero di tenta
tivi ci: esporne il contenuto in 
maniera elementare, non tolgo
no la enorme importanza che il 
secondo libro del Capitale ha, 
oltre che sul piano teorico, per 
la lotta nella pratica. 

\ e ! ' e condizioni attuali di 
sv iltippo del mov imento e della 
organizzazione politica del pro-
etariato. il secondo e i! terzo 

libro (che trattano della circo
lazione del capitale, della fun
zione delie banche, del rapporto 
fra produzione e mercato inter
no ed estero, dove si stabilisce 
1 concetto di saggio medio del 

profitto, si analizzano le parti 
.lei profitto e si definisce ta 
•'endital svelano l'ingranaggio 
complesso attraverso il qui le si 
realizza lo sfruttamento capita
listico delle grandi m u s e , toc
cando così le questioni fonda-
mentiti intorno alle qua!: si 
svolge la lotta di strati avanzati 
sempre più larghi del proleta
riato italiano. 

In ciò sta l'importanza gran-
tissima che questa parte del 
Capitale ha ancora oggi per i' 
iostro Pae>e, tenendo conto d. 
quanto, nel frattempo, l'esperien
za teorica e pratica, scaturita 
dalle opere di I en:n e d : Stalin. 

e dalia loro azione, h i por;irò 
illa causa de! soci»l-.smo. 

SA1.VATORK F. ROMANO 

t. e. 

rr.o pu-v f,i-«- p- ni 1 :i •.;:'« ! Critica economica 
rilevare l'errore di aver imoo-
*tato la recitazione del corol . . R iv iST \ 
(problema centrale di ogni BELL'ISTITUTO u i LCUNOMU 
messinscena dei clamici gree-M « ANTONIO GRAMSCI » 
-uddiv idendolo in due •»em.' ,o-! 
ri tanto tipizzati <i politici e ! 
1 re l ig io- i ) e dandogl i u n a ' 
frattura interna (anche di npi - |A P t o t N T I : Nos'.io Pae»e 
pioni, di c o m m e n t i ) ta le da di-|si>'-t'*'°n« dt Politica Ecouom'.zc-

S O M M A R I O 

struggere ia sua vera funzio
ne. che è que l la di e ssere la 
voce del popolo, del la mul' i-

B MANZOCCHI- Li CH-. di U~A 
^o'.itlca ecor.,-,.v.ica 

i Ci COPPA Alcuni proMen-.t de'-
tudine. considerata a p p u n t o ! c r e a l o a,.e ;.i.a?e=e artictane. 
nella sua unanimi tà , nel la s u i j 
concordia. Bel la , anche se un ] 
po' natural ist ica. la scena di 
P o l i d o n ; m e n o interessant i 11 
costumi del la De Matteis | 

Degli attori il solo Gassmannl 
(i l m e s s o ) ha tenuto con giar.-

Queif.Om teoriche 
F t N O t ì - S : cor^icteraiioni aup-

p.en.er.iar-. 
p * v\T_I-L. • \ proposito vii ur. 

'.ibro di storia. 
.\o;e e dccur-.entaziont: 

de autorità il suo r u o l o , c o n - ) E AZZOLINI- I A s i t u a t o n e i e . 
venz ionale e insincera ci è par-i rapporti com.r.erciA.i Tra 1 ir.er-
sa la Scot to che era Atos-,-,:! Cn\. -ocia.ist* e capua'.istico. 

mente. Evidentemente una del-1 mente per l ' invenzione più be l - {megl io lo S c e l z o nella p a n e j L VISONI. L* l'ederazioiia Ita-
le prime è che Eschilo scrisse ia di tutta la rappresentazione: 
la tragedia quando il suo 1-ale, la presenza, a gruppi, o isolati, 
protagonista, Temistocle , non 
godeva più le fortune -b-ìli 
patria (fu forse questo .1 in
durre il poeta a narrare una 
vittoria degli ateniesi facendo
la dire attraverso la scontista 
dai nemic i?; Eschilo, del resto. 
era un democratico moderato, 

dei soldati, morti e feriti, del 
disfatto esercito di Serse , tra
gica e muta denuncia degli or
rori dei qual i sono stati pn>-
tagomsti e spettatori . 

A Vittorio Gassmann e a 
Luigi Squarzina non possiamo 
non rinnovare tutto il nostro 

polit icamente vicino alla fat io- iconsenso per la buona ba t t i -

dei defunto re. E dopo fiao-j ; lar.» dei Cori-orzi Agrari. 
man v e r a m e n t e eccel lente il J fjecen*io'ti 
Bosic che ha dato vigore e u m v , i L I S t e c o r . o m : a conten-.-

,-s.ar.ea (A Pesetiti). Scritti 
g.u.-idici tn onore della CEDAM 

nità al personaggio del re scon
fitto 

Grandi applausi a scena jp«-r- . 0 * 
ta e alla fine dello spettacolo i <» pe-e..ci> 
a tutti gli interpreti e a. loro F O V C C M R D i - L * O t u s t l » . A H -
collaboratori hanno salutato il 
successo della rappresentazio.ie. 

LUCIANO L l C I G N A M 

m-nistrativa (P Ltgucrtì 
D.rezior.e Via Pa'.e?tro tJS, Rcs-

m a - T e i . * dò 127 - C / c n. l.SSà-
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