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/ COMUNISTI E IL RINNOVAMENTO DEL SUD 

E' d a v v e r o cur ioso , per non 
dir a l tro , c h e la Voce repub
blicana ubbia attero la p u b 
b l i caz ione del la rivista Cro
nache meridionali per accor 
gersi c h e < la g r a n d e tradiz io
ne mendioualUt iCt i , c h e \w da 
( . i n s t i n o F o r t u n a t o a Nitt i , 
da l inhr ian i a C o l a j a u n i a 
G u i d o Dorso , \ noie essere dai 
c o m u n i s t i p i e n a m e n t e eredi 
tata »; e per c o n s t a t a r e c o m e 
ogjri < c o n t i o l ' i m p o s t u / i o n c 
c u l t u r a l e e do t t r ina l e fatta 
dai c o m u n i s t i del p i o h l c m a 
del Mc£/o£io i ' i io , non c'è nul
la >. I" poss ib i le infatt i c h e 
L'ii scr i t to l i del la Voce u-
pubbUcami i gnor ino qi iurun-
t'anni di s toria d'Italia e del 
m o v i m e n t o o p e r a i o i ta l iano; 
non a b b i a n o mai a v u t o la cu
rios i tà d' informarsi in c h e c o 
sa cons i s te s se < il p iano me
r id iona l i s t i co > di A n t o n i o 
( • l a n i s t i ; a b b i a n o \ isto s \ i-
Inpuars i (p ie -n dieci anni 
di lotta p o l i t i l a nel Mezzo
g iorno senza c o m p r e n d e r e su 
liliali basi n a s c e r e in ques te 
regioni , per la pr ima volta 
d o p o l 'unità, un g r a n d e m o -
A intento orfrani /zato di m a s 
sa , e c o m e l 'af fermazione no 
stra c h e al la testa del la lotta 
per il r i n n o v a m e n t o d e m o c r a 
l i e o del M e z z o g i o r n o c'era 
o r a m a i la c l a s s e opera ia sa l 
d a m e n t e a l l ea ta c o n i c o n t a 
dini e con i g r u p p i più avari 
zat i del c e t o m e d i o , non fosse 
un 'a f fermaz ione p r o p a g a n d i 
s t i ca o. al p iù , ve l le i tar ia , ina 
u n g i u d i z i o po l i t i co c o n c r e t o ? 
G r a n paraocch i , c er to , è l 'an
t i c o m u n i s m o preconce t to , que 
s t o lo s a p p i a m o . Ma poss ia
m o c r e d e r e fino a q u e s t o 
p u n t o ? 

E in verità , d i n n a n z i a 
Cronache meridionali (ina s o 
p r a t t u t t o d i n n a n z i al 7 g i u 
g n o e a l l ' ep i sod io di C a s t e l 
l a m m a r e ) gli scr i t tor i de l la 
Voce repubblicana, p iu t tos to 
c h e e scopr ire > per la pr ima 
l o l l a i presuppos t i e i r isul
tat i de l l 'az ione de l Part i to c o 
m u n i s t a (e del Par t i to s o c i a 
l ista) nel M e z z o g i o r n o , s e m 
b r a n o a v e r v i s to i n v e c e per 
la p r i m a vo l ta de l incars i il 
b i l a n c i o f a l l i m e n t a r e del la 
propria a z i o n e pol i t i ca , il 
p a e s a g g i o m a l i n c o n i c o e d e 
s o l a n t e di tu t l e le proprie 
«•occasioni p e r d u t e >, s e m b r a 
n o moss i da l la v o l o n t à di s o t 
toporre a g i u d i z i o la prospet 
t iva incerta c h e aff iora a l lo 
o r i z z o n t e de l la s t rada di- C a 
s t e l l a m m a r e , v a l e a d ire de l la 
s t r a d a del la < a p e r t u r a a de 
s tra > de l la D . C . D i qui , cer te 
c o n f e s s i o n i ne l l e qua l i non 
m a n c a n e p p u r e la prec ip i tosa 
e a f fannosa e s a g e r a z i o n e d e l 
le confe s s ion i rese a l l 'u l t imo 
m o m e n t o , in p u n t o di morte . 
C h e < la destra v i n c e a C a 
s t e l l a m m a r e >, sì , ma c h e in 
tanto Cronaclie meridionali 
<• si a v v i a n o ad e s sere p a d r o 
ne , c u l t u r a l m e n t e e sp i r i tua l 
m e n t e , del M e z z o g i o r n o , e s o 
p r a t t u t t o di que i g i o v a n i del 
M e z z o g i o r n o , c h e , g e n e r a z i o 
n e per g e n e r a z i o n e , a n e l a n o 
da decermi a u n a vita m o d e r 
na e c i v i l e >. D i qui . l 'amara 
<ons i d e r az ion e c h e la destra 
pu«> a v e r flato e potrà dare 
a l la D e m o c r a z i a cr i s t iana un 
a p p o r t o di vot i , s ì , ma non 
l e darà inai < uè una tradi
z ione , né una nob i l tà , né una 
c u l t u r a >; e cos ì v ia . 

P e c c a t o che . c o m e al so l i to , 
il d i scorso de l la Voce repub
blicana ad un c e r i o p u n t o si 
perda per v ia . S i profila forse 
in fat t i , da ques t 'anal i s i c h e 
p o t e v a s e m b r a r e a l l ' in iz io per 
c o r s a da un'es igenza s incera 
di autocr i t i ca , da l l 'ass i l lo di 
e l a b o r a r e una n u o v a l inea p o 
l i t i ca . a l m e n o u n o s p u n t o , un 
a c c e n n o di ques ta pol i t ica 
ntiopfi? O h i b ò , no. Fd e c c o 
c h e d a l l a c o n d a n n a del la 
- apertura a des tra > del la 
D e m o c r a z i a c r i s t i a n a , c h e |>o-
teva s e m b r a r e d o v e s s e essere 
f ina lmente v i s t a c o m e la l o 
g i c a . i n e v i t a b i l e c o n s e g u e n z a 
d'un o r i e n t a m e n t o po l i t i co v e 
nera le di quel part i to , s c a t u 
r i to da i g r u p p i «oc in li c h e . 
n o n s o l o nel M e z z o g i o r n o , lo 
i sp irano e l o c o n t r o l l a n o , «i 
arr iva al v e c c h i o e m e s c h i n o 
r i m p r o v e r o (da a m a n t i tra-
di i i ) degl i «carsi favori che . 
ne l M e z z o g i o r n o , il part i to di 
m a g g i o r a n z a a \ r c b b e accor 
d a t o e a c c o r d e r e b b e ai * p a r 
t it i di d e m o c r a z i a l a i c a , c h e 
l e grandi t rad iz ion i cu l tura l i 
e p o l i t i c h e del M e z z o g i o r n o . 
s i a p u r e c o m e g r u p p i di m i 
noranza , r a p p r e s e n t a n o > (ma 

si a l l ineas se c o n le posiz ioni repubblicana — « i l problema 
de l la d e m o c r a z i a dei grupp i c ler icol i più retri 

vi. e dei monarch ic i , ecc . ecc.) 
C h e v a l g o n o a l lora i fne<i 

culpa, e i l a m e n t i ? Forse d o 
vrebbero sei vire so l tanto a 
i l ludere certi grupp i del c e t o 
med io mer id iona le < c h e ane 
lano da decenni ad una vita 
m o d e r n a e c i v i l e » e che ve
d o n o ogg i , s e m p r e con m a g 
gior c h i a r e / z a , nei partiti di 
democraz ia la ica e nella D e 
mocraz ia cr i s t iana so l tanto gli 
s trument i di e una c o n s e r v a 
z ione c ieca e rozza » e di « una 
d i t ta tura di t ipo franchista o 
sa lazar inno », ;» * nutrire fi
ducia » a n c o r a ? 

Ma fiducia in ch i , in c h e c o 
sa, e s o p r a t t u t t o perchè? For
se per t imore tlell'c ideale t o 
ta l i tar io dei c o m u n i s t i >? 

Ma se è per pr ima la Voce 
repubblicana ad a Henna re c h e i, p 
i c o m u n i s t i a p p a i o n o ogg i nel) "r.u" 
M e z z o g i o r n o e i sol i > d ispost i ".ol , , . 
• « c o n t r a p p o r s i a l la unire» n o - } » , o n o p o l i non n s c u o t o -

i ta l iana »? 
Gli scri t tori de l la Voce re
pubblicana (a lcuni dei qual i , 
forse, si r i corderanno degl i 
s forz i c o m p i u t i da i c o m u n i s t i 
e da i soc ia l i s t i per far par
tec ipare a n c h e loro , in m o d o ] 
a t t i v o , a quei « b locch i del 
p o p o l o » c h e nel le l o n t a n e e l e 
z ioni a m m i n i s t r a t i v e del 1946 
a l z a r o n o per la pr ima volta 
lu b a n d i e r a deH'ant i trasformi-
s m o e de l l ' in iz ia t iva meridio
nal i s t ica nel Sud) d o v r e b b e r o 
avere p iu t tos to In leal tà intel 
l e t tua le e pol i t ica di r icono
scere c h e non è cer to per vo
lontà o per e s c l u s i v o ' m e r i t o 
dei c o m u n i s t i e dei socia l i s t i 
c h e ogg i il m o v i m e n t o o p e 
raio p u ò appar ire , nel M e z z o 
g iorno , il m o n o p o l i z z a t o r e di 
ogn i idea le di a n t i f a s c i s m o , di 
d e m o c r a z i a e di m o d e r n a e u l -

er q u a n t o c i r iguarda 
a v r e m m o c a r o il c o n t r a -

i < c o n t r a p p o r s i « i la marea 
m o n a r c h i c o - f a s c i s t a » e < i s o 
li > c h e si r i f a n n o « a l le grandi 
tradiz ioni l iberal i e d e m o c r a 
t iche del m e r i d i o n a l i s m o » ! 
C o m e s a r e b b e d u n q u e poss i 
bi le r i so lvere s enza di loro, 
anzi c o n t r o di loro , il p r o 
b l e m a mer id iona le , c h e è poi 

dubbio — 

no, e no lo , la nostra s i m p a t i a 
q u e l l o d e l l ' a n t i f a s c i s m o e de l 
l ' in iz iat iva mer id iona l i s t i ca . 
non p iù di q u e l l o de l la S M E 
o de l la u'rande proprietà ter
riera. 

Ì M A R I O A L I C A T A 
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Cronache di poveri amanti 

s e n z a d u b b i o — in q u e s t o ! (Dai n. 4, in corso di stampa. 
s i a m o d'accordo c o n la Voceìdì Cronache meridionali). 

Robert Mitchum è giunto u 
Roma, proveniente <l;i Ca-nnes, 
dove ha assist ito ad alcune 
proiezioni del Fest ival in
ternazionale c inematografico. 
Ecco l'attore americano còlto 
in una sua tipica espress ione 
entro un bar di Via Veneto 

Con piacevole coincidenza 
l'ultimo film di Carlo Lizzani, 
Cronache di poveri amonti, ap
pare sugli schermi romani ad 
un giorno di distanza dal gran
de successo ottenuto al Fest i 
val Internazionale di Cannes, 
dove il pubblico e la critica lo 
hanno accolto con grande l e 
sta. 

Cronache di p o r c a amanti 
è uno dei pochissimi romanzi 
veramente popolari e letti de l 
la recente letteratura italiana. 
E, come accade sempre per 1 
libri cui la gente si affeziona, 
molti in questi anni si son do
mandati: . Perchè non ne trag
gono un lilm'.'... Ognuno vo l e 
va vedere quei personaggi letti. 
e vedendol i vo leva amarli di 
più. Ma perchè dunque si è tar
dato tanto a trarre un film dal 
tomanzo di Vasco Pratolini? E' 
questo un problema particolare 
che riflette quel lo generale di 
tutta la cinematografia nazio
nale: il problema della crisi dei 
soggetti, della censura, della 
vita dirTicile per quello che si 
definisce neoreal ismo italiano, 
e che è la unica via del c ine
ma nostro. In una situazione 
come quella attuale della cine 
matografia italiana — piena di 
angoli oscuri, di ti anelli , di 
perplessità procurate ad arte — 
portare sul lo schermo un bel lo 
e profondo romanzo italiano 
come Cronaclic di poveri aman
ti era un atto di coniugio. Q u e 
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UNA -TOURNÉE, , CHE SI E ' INIZIATA FELICEMENTE IN U.R.S.S. 

Za Comédie Irancaise 
sulle scene sovietiche 

II « Tartufo » al Piccolo teatro di Mosca - L'omaggio a Molière - Preziosi cimeli per la 

prima volta fuori di Francia - Il balletto di Leningrado a Parigi - Attesa per la Scala 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

p e r c h è ? e d o v e ? e c o m e ? ) . 
l i c e o c h e • l ' autocr i t i ca de l la 
propr ia a z i o n e po l i t i ca , c h e 

M O S C A , apr i l e . 
Con una rappresentatione 

del T a r t u f e al Piccolo teatro 
di Mosca, la C o m é d i e F r a n 
g a l e ha inaugurato la sua 
prima t o u r n é e s u l l e scene s o 
viet t'e/te. L'ostacolo della lin
gua non ha impedito al pub
blico, che aveva riempilo la 
e l e g a n t e sa la , di seguire con 
interesse e sottolineare con 
a p p l a u s i a r i p e t i z i o n e la c l a s 
s ica inferprcfazioTie d e l c a p o 
l a v o r o di Afo l ière , Agli ospiti. 
clic sono notoriamente jro i 
migliori attori di Francia. 
eredi di un prestigio e di tura 
t r a d i z i o n e che è c o m p i t o 
d e l l a loro istituzione i>mer 
vivi, tutti hanno riservato 
un'accoglienza p i e n a d i c a l o 
re e d i simpatia, che ha uvu-
to toni commoventi quando 
una piccola folla si è raccolta 
per festeggiarli e c o m p l i m e n 
tar l i ancora all'uscita. 

Subito dopo i cinque art i ; 
del T a r t u f e , e prima che un 
gruppo di attori sovietici ve-\ 
nisse a salutare e a ringrazia
re i colleghi francesi, gli 
stessi interpreti hanno dato 
vita a quell'antica e s empJice l 
cerimonia che è P« Omaggio 
a Molière »•- Nel Teatro pat
tati improvvisamente buio, 
l'attore Jean Mcycr ha letto 
le pagine di una vecchia te
stimonianza sulta morte del 
grande commediografo, men
tre un solo raggio di luce 
scendeva dall'alto a illumì-
narc la poltrona del « m a l a t o ; 
immaginario » su cui egli ce.?-! 
so di vivere. E' la prima volta 
che questo prezioso c i m e l i o 
della C o m é d i e F r a n c a i s e esce 
dai confini di Francia. Lo s i i 
è trasportato appositamente 
da Parigi a Mosca, insieme 
con diversi altri oggetti del 
Museo — fra i quali vn ber
retto e un orologio dello 3:es-
so Molière — con cui si è 
allestita una piccola mostra 
nel ridotto del Teatro. Nella 
sua storia quasi tricentenaria 
la C o m é d i e F r a n c a i s e . in 
quanto tale, non era mai ve
nuta in Russia: solo a l cun i 
grupp i di suoi attori vi com
pirono diverse t o u r n é e s . l 'a l -
tima delle q u a l i risale al 
1913. V i r e s t e r à a d e s s o tre 
settimane, dando q u i n d i c i 
rappresentazioni a Mosca e 
sei a Leningrado, oltre il 
T a r t u f e , il suo programma 
comprende L e b o u r g e o i s g e n -
t i l h o m m e e il C i d . N viaggio 
del celebre comvlesso teatra

le, creato da Molière ne l 1680, 

B e a t r i c e Bretty, Annie Du-
c a u a \ E r a n o commossi per il 
fervore dell'accoglienza " la 
simpatia che li circonda ad 
ogni passo, l'interesse e l'a
micizia dimostrata dagli 
spettatori, come in ogni tea
tro. Ognuno sembra deside
roso di cogliere quest'occa
sione per -manifestare la sua 
stima alla cultura francese, 
largamente c o n o s c i u t a ed 
apprezzata in terra sovietica, 
e soprattutto al teatro di 
Molière, tradotto e rappre
sentato con tanta frequenza 
sulle scene dell'URSS. 

S c a m b i accentuati 
L'avvenimento ha in sé 

stesso un'importanza che si è 
tenuto a s o t t o l i n e a r e sta in 
Francia sìa qui: esso vuole e 
può essere -.in fatto decisivo 

per lo sviluppo dei rapporti 
culturali fra i due p a e s i . La 
visita della C o m é d i e F r a n 
c a i s e sarà ben presto ricam
biata con il viaggio a Parigi 
del corpo di ballo di Lenin
grado, accompagnato dalla ce
lebre Galina Ulanova. Lo ha 
preceduto di qualche, settima
na Petrov, uno dei più ammi
rati bassi sovietici, che ha 
cantato a l l 'Opera c o » vivo 
successo. 

Negli ultimi t e m p i , p a r t i 
c o l a r m e n t e in c a m p o musica
le, gli scambi di artisti fra 
le due capitali avevano già 
dato luogo u manifestazioni 
di risonanza internazionale. 
I legami fra le due culture 
sono forti di vecchie tradi
zioni: i l fatto che adesso va
dano consolidandosi e possa
no rapidamente estendersi 

nel futuro corrisponde, come 
osserva la P r a v d a . « a l l ' i n t e 
res se e a l l e c s iac i r -c culttirali 
dei due popoli ». 

••Ma il discorso potrebbe 
essere facilmente allargato 
ad altri paesi. I prossimi me
si si annunciano come un 
periodo di fervidi contatti in 
tutti i campi, dalla scienza al 
commercio, fra il mondo del 
socialismo e gli altri Stati. 
Per l'Italia, l'interesse ap
passionato, con cui q u i raffi 
p a r l a n o sin d'ora della ve
nuta della S c a l a , è un sinto
mo promettente e lusinghie
ro. J sovietici pensano come 
l'amicizia e la fiducia fra i 
popoli siano intessute di que
sti solidi fili che l'arte e la 
cultura p i ù . fac i lmente sten
dono co l loro l i n g u a g g i o 
universal i*. 

GIUSF.PPE B O F F A 

sta impresa è stata compiuta 
da Carlo Lizzani e dalla Coo
perativa spettatori produttori, 
quella stessa che ' aveva per
messo il « m i r a c o l o » produtti
vo di Achtimg banditi.' Forze 
giovani, -'.ino, irruenti, quelle 
eli Lizzani e dei suoi col labo
ratori. E Lizzani era un regi
sta che, dopo Achtuny banditi' 
voleva continuare con forza un 
discorso coerente ed esplicito, 
un discorso sulla società ita
liana. 

Ass ieme a Pratolini. Amidei, 
Micia e Dannino, Lizzani ha 
rielaborato il romanzo, ed ima 
precedente sceneggiatiti a stesa 
da Luchino Visconti e da alti i. 
Su quella base è stata piat i -
camente scritta una nuova sce
neggiatura. Lizzani ha tagliato, 
modificato, riassunto. Ha eli
minato alcuni personaggi, ne 
ha posti in ril ievo altri. Il rac
conto del lilm è. a grandi trat
ti, questo, che si svolgo a Fi
renze nei p i imi anni del fasci-
tino. Minio, giovanissimo tipo
grafo lìorentino. giunge in via 
del Corno, sospintovi dalla sua 
fidanzata Bianca, che abita nel
la strada. Via del Corno è 
stretta e piccola, e gli abitanti 
sono come una grande fami
glia. C'è il maniscalco Corra
do. detto Maciste, l'angelo buo
no della strada: è un antifa
scista. un comunista che lotta 
a fondo contro lo squadrismo; 
c'è. d'altra pai te. Carlino, il 
fascista, antipatico e presuntuo
so. dalla mente angusta e da
gli istinti cattivi; e'e Ugo. an
che egli antifascista ed amico 
di Corrado, ma troppo perso 
dietro le sue avvent ine amo
rose; ci sono le ìagazzc: la 
dolce Bianca, e Milena, mogl ie 
del Campolmi, che ha una piz
zicheria. e Gesuina. la servetta 
giovanissima della . Signora ••; 
c'è la signora, appunto, una 
donna che fu già bella e am
mirata ed ora è costretta in 
letto, a seguire dalla finestra 
la vita della via. intromet

tendosi negli affari di tutti per 
dirigerli , in virtù del denaro 
che dà in prestito; c'è Elisa, la 
mondana che frequenta l'alber
go Cervia, ricettacolo di amo
ri a pagamento. In questa 
atmosfera si sviluppa il dram
ma: l'aggressione fascista al 
Campolmi, che v iene costretto 
in ospedale; la .. notte dell 'apo
calisse - la tremenda azione 
squadristica nella quale Maci
ste v i ene ucciso e Ugo ferito; 
il nascere di un a m o i e s incero 
tra Ugo e Gesuina, nel la casa 
della Signora ove l'uomo si è 
nascosto; l'arresto di Ugo da 
parte dei fascisti; l'amore tra 
Mario e Milena. Sono questi 
i nodi del romanzo, che Lizza
ni ha intrecciato nel suo film. 
Tutto è narrato attraverso il 
personaggio-e la esperienza del 
g iovane Mario, che. g iunto in
genuo ragazzo in via del Cor
no. ne esce con gli occhi aper
ti sulla realtà: egli andrà in 
contro all'arresto da parte dei 
fascisti, nella ul t ima scena del 
film, poiché di quella realtà è 
divenuto protagonista attivo. 

Va salutato con grande v igo 
re il fel icissimo risultato rag
giunto da Carlo Lizzani: q u e 
sto è il film che mil ioni di ita
liani applaudiranno con c o m 
mozione, perchè in esso r ico
nosceranno il loro film: il film 
degli italiani democratici , il 
film che per la prima volta 
porta sul lo schermo un per io
do della nostra storia che non 
sarà mai troppo lontano da noi. 
Comprendendo bene che cosa 
significhi fare opera realistica 
ne l film in costume, Lizzani ha 
badato sopratutto alla realtà 
storica dei suoi personaggi, che 
non vogl iono mai d ivenire m a c 
chiette o manichini più o m e 
no bizzarramente vestiti , ma 
e lementi vivi di un conflitto 
reale. Pur nei limiti consenti 
tigli dallo sforzo produttivo, 
Lizzani ci ha dato, con pochi 
e lementi essenziali , il quadro 

attualissimo di una città come 
Firenze, in una situazione po
litica e sociale di estremo in
teresse. Avvic inandosi con que
sto spirito ai suoi personaggi, 
comprendendoli ed amandoli in 
modo non solo intellettuale, 
Lizzani ha superato quel lo che 
era un suo difetto, la sua fred
dezza di osservatore, toccando 
più volte la poesia. Suggest i 
vamente poetiche sono le due 
storie d'amore parallele: quel
la di Mario e Milena e. più 
ancora, quella di Ugo e Gesui
na Toccante la fine di Maci
ste v il dolore di via del Coi -
no: bella, cantata con grande 
respiro tutta la seconda parte. 
che riscatta completamente 
certo ritardo e certa confusio
ne della prima parte, quando 

Sca ni pò li 

i personaggi stentano a presen
tarsi alla ribalta ed a far-: co
noscere per quel lo che sono 
Ottima la maniera con cui Liz
zani ha fatto recitare tutti i 
suoi bravi attori: Marcello Ma-
strojanni è il simpatico Ugo, 
Gabriele Tinti è Mario; Anto
nella Lualdi è commossa e mi
surata nella parte di Milena, 
Anna Maria Ferrerò è una Ge
suina piena di poesia; Cosette 
Greco dà accenti di morbido 
scoraggiamento al personaggio 
di Elisa; Eva Vanicek è la bra
va e dolce Bianca; Maciste è 
Adolfo Consolini. Una partico
lare menzione merita il com
mento musicale di Mario Za-
fred, uno dei più belli che ab
biamo ascoltato nei film ita
liani di questi anni. 

TOMMASO CHIARETTI 

Satìko giunge oggi sullo 
schermo dopo una serie di suc
cessi: in primo luogo il succes
so grandissimo di pubblico e 
di critica al Festival di Vene
zia. che lo v ide conquistare il 
Leone d'argento. In secondo 
luogo il .succe.-oo che il pub
blico di numerose città d'Ita
lia ha già tributato al bel film 
sovietico nel lo scorso mese. 

Ci sono molte ragioni per 
il successo di questo film. La 
curiosità, ad esempio. E' un 
fatto che il pubblico italiano 
i film sovietici se l i vede pre
sentare con il bilancino, a lun
ga distanza l'uno dall'altro, co
me fossero cose pericolosissime 
ed incredibilmente gravi. Que
sta curiosità si inserisce nel 
più largo interesse c h e il pub
blico italiano ha per la cul
tura sovietica in generale, per 
questo mondo « proibito » da 
certe nostre censure. Il recente 
accordo per lo scambio di film 
tra l'Italia e l'Unione Soviet i 
ca è stato certamente salutato 
dal pubblico italiano con pia
cere: e noi ci auguriamo che 
Sadico, il film che appare men
tre a Mosca trionfano i più 
recenti film italiani, dia Vavvlo 
ad uno scambio sempre più 
folto e proficuo. 

Ma c'è una ragione più par
ticolare ed inerente al film, tra 
i motivi del suo successo: 
Sadico è una favola straordi
nariamente simpatica, un mito 
:li una entusiasmante semplici
tà. un i acconto trascinatore. 
Sadko è il nome di un eroe 
popolare russo, tratto da una 
bulina popolare di Novgorod. 
Le bi/Zine sono leggende dif
fuse e tramandate tra i conta
dini russi. Esse *i legano pra
ticamente l'ima all'altra e tutte 
contribuiscono alla creazione 
di un epos popolare ricchissi
mo e profondo. Sadko è un 
eroe tipico di questa epica, un 
eroe de l genere del l 'Ulisse 
omerico, una sorta d i Marco 
Polo avanti lettera. Egli va 
'illa continua ricerca della fe
licità La cerca in paesi lon
tani. conducendo con ?è gente 
affascinata dal suo impeto; la 
cerca tra mi l le avversità, reali 
e fantastiche; cerca l'Araba 
Fenice, lotta contro il Ite del 
Mare, scende tra i flutti per 
«alvare i suoi compagni, cono
sce meraviglio"^? creature fem
minili, getta le basi di com
merci e di scambi, scopre il 
mondo, e poi torna al suo pae-
"r. alla sua donna, alla vera 
felicità 

Ciò che più colpisce in 
Sadko è la generosa irruenza 
della sua storia, la sua fertile 
inventiva: dalla turrita Nov-
eorod del l 'XI secolo, popolata 
di ricchi mercanti e d i donne. 
di ragazzi stracciati e di po
polo. con il suo porto colorito 
e vociante, si g iunge d'un trat
to ad una cupa allucinata città 
nordica, abitata da temibili 
guerrieri vichinghi, e poi ad 
una India calda, fantasiosa, tin
tinnante di gioie e di ori. piena 

F A U S T O C A R T O C C I : « I I c irco K r o n t ». Ques to d ip in to è esposto in una mostra personale 
del l 'art ista al lest i ta in questi giorni presso la ga l ler ia « La Cassapanca » a Roma 

, „i . . t l é stato preparalo con cura e 
p o t e v a s e m b r a r e p r e n d e r e a l - - h f l s u < ! C / f a f £ ,-n Francia , „ t P la r icerca di una a l t ernat iva 
d iversa , «i r iduce a definire 
il torto dei part i t i di d e m o 
c r a z i a la ica ne l la d e b o l e z z a 
< di non c o n d i z i o n a r e la po l i 
t ica g e n e r a l e di collalMirazio-
n è a u n a po l i t i ca di c o r a g g i o 
sa in iz ia t iva nel .Mezzogior
n o > ( come se u n a pol i t ica 
mer id iona l i s t i ca >i potes se a c 
c o r d a r e con l ' indir izzo di po 
l i t i ca g e n e r a l e s e g u i t o in que -
ft 

i n t e r e s s e da indurre i critici 
dei più importanti giornali 
parigini — da l M o n d e e dal 
F i g a r o n F r a n c e - s o i r e a P a 
ris m a c h t — a venire nella 
capitale sovietica come invia
ti speciali al seguito degli 
attori. 

Fervida accogl ienza 
Il pubblico moscovita ha 

salutato gli ospiti con un ve
ro slancio d'entusiasmo. Per 

.... ann i da l la c o a l i z i o n e g o - l " " " ' aU spettacoli i biglietti 
i. . . i . i . , . | « o n o sfat i « e n d u r i ne l g i ro 

vcrnat iva d iret ta dai c ler ical i d i ^ ^ ^ o r e . e s e o b e n e di 

e c o m e , per o e m p r o , se u n o 
de i part i t i di d e m o c r a z i a la i 
c a , il l iberale , su un t ema 
f o n d a m e n t a l e per o g n i e c o 
r a g g i o s a in i z ia t iva nel Mcz -
t o g i o r n o J , q u e l l o agrar io , n o n 

e ore: e, 
versi appassionati siano ri
masti s e n z a , g i à da q u a l c h e 
giorno è letteralmente im
possibile trovarne uno dispo
nibile. Ho visto, dopo la rap
presentazione d i i er i , j p r i n 
c ipa l i i n t e r p r e t i ; J e a n i o n e l , 

£a ronda di rtoffe 

LO SCHIAFFO DI APRILE 
t Si sta — come d'autun

no — sugl i alberi — le f o 
g l i e » cantanti anni fa il poe
ta Ungaretti, nella sua ce
lebre lirica intitolata « Sol
dati ». Ora non siamo in ait-
lunntt. siamo in aprile: 
« aprile, il più crudele dei 
meni-* canlana altro poeta. 
Qui Ira un poeta e un altro 
poeta, direbbe Sceiba a que
sto punto, e sendo puzza di 
cummunisti ». F.' cos i . Chi 
ormai potrà impedire allo 
squisito r antico nate (iiu-
seppe Ungaretti di ricenere, 
quanto prima, l'appellativo 
gentile di « u/ i /e idiota », di 
« serno dei romanisti », rfi 
« spia del Cominform »? Tra 
un po', forse, avremo il pro
cesso al e gruppo Ungaretti ». 
Ungaretti Giuseppe, poeta 
laureato, democristiano: im
putato di avere, con una se
rie dì atti continuali, offeso 
le Forze armale, parago

nando i soldati alle foglie. 
Inoltre il medesimo è im
putato di avere, nella serata 
deU'X aprile 1U7*\, favoreg
gialo un raduno sedizioso co
munista partecipando perso
nalmente al Premio lettera
rio e .Voi donne », che, Die-
lalo dalla Polizia alla Casi
na delle Rose, si era tenuto 
egualmente in Via Emilia 2->. 

/ / processo al « gruppo Un
garetti*: sarà famoso. Coim-
pntati gli scrittori R. M. De 
Angelis. C. E. Gadda, Carlo 
Salsa, Domenico Rea, Ugo 
Morelli. Elsa Morante, Fran
cesco Flora. Leonella Cerchi 
Pieraccini, Flora Volpini, 
Paola Masino, A.C. Jemolo, 
l'.oimpiitati persino la signo
ra Elsa De Giorgi e il gior
nalista cripto-liberale Bar-
zini jr. Tntli * favoreggia
tori » dell'attivila antinazio
nale del Premio < \ o ì donne*. 

Gli ambienti analfabclici 

italiani, cosi numerosi, fre
meranno di gioia e orrore al 
tempo slesso. Come, si dirà, 
paragonare i snidali olle fo
glie? E questo dopo che la 
vindice spada della giustizia 
storica /NI colpito il film 
< Senso *. reo di aver rap
presentalo In « sconfitta di 
Custoza ». che, com'è noto, fu 
inpece una splendida vit
toria? 

Che faranno? I.i condanne
ranno? In questo crudele 
mese di aprile. Scriba, dopo 
l'affronta della Casina delle 
Rose, ha dato incarico al 
enitore di poesia Leone Pic
cioni di scrivere una lirica. 
E* intitolata < Guardie », e 
dice: « Si sta — come d'apri
le — sugli angoli — le guar
die ». A questa daranno 
il premio <Xoi baffoni*, con 
un ricevimento a Caporolta. 

Manri i l» 

Pierluigi Sqnetti 
alla « Tartaruga » 

li j^te»a^gio moderno e il t e 
ma fondamenta".*: del.a pittura 
dt Pierluigi Sonetti, che espone 
alla <£t!!eria «La Tartaruga» 
(Babumo 196). Questa inoltra. 
più cne ie precedenti tenute al-
\H galleria « li Pincio » nel 'SI 
e tiel '52 e «iKu Berga:iii::i di Mi
lano r.e| '52. *.a segnalata per 
i i:ite..igenza e la serietà con 
cui il Sonetti, orma» «(onerati sii 
iniziali motti espressionistici, o-
;»era co:* .sempre maq^iore au:o-
r.omia di espressione. liberandosi 
gradatamente da certe lacllt .so
luzioni e su?gfst:o:.i n-lra!tisT*\ 
per nt.ro-.aie un contatto li' ero 
e nuovo ccn la natura 

Ora e?H sa indlviJuare !:• un 
;)aes«tT^;,,_ ger.eraln.ei.le ir.du-
atria.c i: \a'.ore di luce unì in
terno e gioiosamente squillante 
e attorno a questo \aIore tor.-
damentate costruisce tutto i". qua
dro- come innumeievoii varia
zioni su . tema rie".:*, serenità 
Kel.e -sue tele I colori limpldis-
«umi del c.e.o. del mare sempre 
ca'.mo e immenso delie costru
zioni. dei battcili e dei rr.oii sot
to ia grande iuce meridiana han
no tin carattere festoso, quasi do
menicale; e ".a ^ioia dt queste 
lontananze luminose è la stessa 
che avvertiamo quando dal treno 
o dalla lambretta d'improvviso 
l'aria dei mare o delle coll ine 
attorno a Roma c'investe e ad 
ima cur ia ecco correrci incontro 
d: colpo i c.v.ori più tersi e puri 
di un paesaggio fre.-chissimo. 

Il paesaggio e sempre ben co
struito. anzi spesso cosi ben co
struito da lasciare avvertire qua
si un'involontaria tendenza sce
nografica e una certa freddezza 
dovuta In sjran parte ad un di
segno schematico ed eccessiva
mente semplificato; Sonett i usa 

jn genere rapporti di colori dls-
.••onanii. ma sempre armonizza
ti da una piena luce solare: è 
più un armonista che un colo-
nMH Nei paesaggi c'è sempre la 
oppivi/jone di un primo plano 
in cui i- predente una descri
zione t- di una lontananza, esage
rata ad arte, iperbolica. Questo 
«fl.icco « musicale » dei vicinissi
mo dal lontanissimo, ottenuto 
con una prospettiva lineare e di 
coiore intensificato, riesce a dar
ci il senso delia vastità e delia 
quiete in una natura per n u l a 
terribile, anzi quasi domestica 
e tavorevo-e al l 'uomo; «!i esem
pi più belli: «Paesaggio di Pe
scara ». % Baracca ». « Molo dt 
Fiumicino » e « Fabbrica di Chie-
ti ». l'uomo non compare diret
tamente. ma sono presenti l suoi 
strumenti di lavoro, le sue mac
chine. la sua opera c.H.e ha dato 
un'impronta mconfondit ile al 
paesaggio Va poi sottolineata 
una vivace capacità di racconto-
come nel fumo scattante e gio
ioso che .e sce dalle ciminiere del
la « Fabbrica di Chieti » e cne 
lascia intendere un vivo fervore 
di operosità sotto la gran fila dei 
capannoni, fervore goloso riba
dito a'.lo esterno nella vivacissi
ma fuga della luce sui rossi tet
ti verso la collina 

Sonetti ha dunque un'attenzio
ne per la realtà che è ora sponta
nea; non deve però fermarsi sul 
risultati ottenuti o farne u n mo
tivo valido una volta per tutte: 
deve controllare 11 disegno, ma 
soprattutto il colore, che può di
venire sulla tela prezioso Indi
pendentemente dalla emozione 
noetica; deve mantenere sempra 
intatta la rinata fiducia nella 
natura e nell'uomo, e soprattut
to non dimenticare che questi 
suoi primi risultati positivi so
no soltanto l'inizio di u n discor
so molto più ampio e profondo. 

Vie* 
r 

di insidie sornione, di agguati 
e di avventure. E poi ancora 
si s-eende nel regno del la fan
tasia, nel fondo de l mare ove 
un buffo re e una regiua. do 
minano, tra singolari mostri di 
sogni e cavallucci marini . E 
per ognuna di queste a v v e n 
ture c'è ima gamma di trovate 
brillanti: l'irresistibile umori
smo del la partita a scacchi tra 
Sadko e il Rajah, le soluzioni 
grottesche del la sequenza sul 
fondo de l mare, la poetica pe
sca de l pesce d'oro, e la con
quista dell 'Araba Fenice, l'uc
cel lo dalla testa da donna. Qui 
il legista Ptuscko ha sfoggiato 
tutta la sua perizia d i maestro 
dei trucchi fotografici, r iuscen
do a elaborare nuovi mezzi 
tecnici da mettere al servizio 
della più eccentrica fantasia. 

Ptuscko è un regista che ha 
molto caro questo genere di 
film e questo tipo di esperien
ze: già in Italia si v ide un suo 
film pieno di sorprese, li fiore 
di pietra, e si sa che egli rea-
i7zò all'epoca de i primi anni 

del cinema sonoro, altre due 
favole II nuovo Gulliver e Ln 
cliiauettn d'oro. Ma in Sadko il 
resista sovietico si pone pro
blemi nuovi, più vasti e più 
importanti: si pone cioè non 
soltanto il problema generale 
del realismo nella favola, ma 
cerca di realizzare quel lo che 
egli stesso definisce il suo « so
gno giovanile •-: dare una tra
sposizione cinematografica del 
patrimonio di l eggende de l po
polo russo. •« Mi rendevo sem
pre più conto — scrive Ptu
scko — che rendere compita
mente quei monumental i carat
teri umani, esprimere tutta la 
bellezza de l le byline, nell'arte 
cinematografica, non è possi
bile se non con preparazione 
artistica e tecnica perfette. La 
musicalità de l l e parole de l l e 
byline, il loro ritmo e la loro 
melod'a irrepetibil i , la sfarzo
sità degl i abbigl iamenti e la 
ricchezza de l l e suppelletti l i . 13 
vecchia e straordinaria archi
tettura degli edifiet. ì colori 
smaglianti del la natura: tutta 
quest'opera del la fantasia uma
na dalla ispirazione profonda
mente realistica, es igeva la 
corrispettiva creazione sul lo 
schermo di uno spettacolo ec 
cezionale - . 

Uno spettacolo eccezionale è 
veramente questo film. Uno 
spettacolo popolare nel più p ie 
no senso de l la parola: nasce 
dal popolo, dal suo epos, e tor
na al popolo, al pubblico. De l 
le creazioni popolari ha la 
semplicità, il sereno ed infran
gibile ott imismo. La simpatia 
grande del l 'eroe Sadko nasce 
non soltanto dall 'essere egli 
forte e coraggioso, be l lo ed 
astuto, ricco d i vita, di pen
sieri d i problemi, ma soprat
tutto dal suo eterno sorrrso, 
dalla sua gioia, dal suo otti
mismo. 

Il risultato raggiunto in 
Sadko è mot ivo d i un altro 
insegnamento: Sadko è un'ope
ra realizzata da un affiatato 
col lett ivo d i lavoro ne l quale 
tutti, da l regista agli attor:. 
al lo scenografo al compositore. 
sono tesi a l lo stesso scopo, al 
raggiungimento d i un difficile 
risultato comune . L'interprete 
di Sadko è Sergio Stolarov, un 
attore da l l e grandi risorse fi
s iche ed espressive. Le donne 
sono la bel la Alla L a n o n o v a 
ed Eva Misckova. La fotografia 
a colori, stupenda ed esemplare 
è d i un pioniere de l c inema 
soviet ico a colori, Provorov. La 
musica è rielaborata dal com
positore Sgebal in. sui temi del 
Sadko d i Rimski - Korsakov 

I- e. 

lira conferenza stampa 
dei radiologi sovietici 

Questa sera ai:e ore 19 gii 
scienziati sovietici partecipanti 
al Congresso interr.azion&le di 
radiologia, ci-.e ha luogo a Ro
ma. terranno una conferenza 
stampa nei locali dei Circolo di 
cuilura, in via Emiiia 25 

I 

Vigorelli interrogato 
sul le pensioni IAPS 

Il senatore Umberto Fiore 
ha presentato una interroga
zione al Ministro del Lavoro 
per conoscere: 1) quali prov
vedimenti ha adottato in se
guito alla denuncia del gra
ve errore commesso dal-
l'INPS. dovuto alla non cor
retta applicazione della leg
ge 4-4-1952 n. 218, nel riva
lutare centinaia di migliaia 
di pensioni della Previdenza 
Sociale; 2) se non crede ur
gente disporre perchè i pen
sionati danneggiati, che as
sommano a circa un milione 
siano risarciti dal danno su
bito e riscuotano al più pre
sto quanto è di loro spet
tanza» 

Friggitori 
/ . M. Lombardo ha mola

to alla Gitisti/.ia una lettera 
in cui scrive: < Contro la 
CED ed i suoi sviluppi di 
integrazione europea condu
cono, e condurranno, una 
battaglia spietata tutte le 
forze del male, della rea
zione, della conseroazione. 
della dabbenaggine, del 
i n e u traltsma • traditori : 
t romanisti >. paracnmunisti, 
« utili idioti*. * indipenden
ti 2 alle dipendenze di inte
ressi costituiti di miopi im
prenditori e dt preoicupati 
< mercanti di cannoni >, gol
listi petami/zati, neonazisti, 
neofascisti, militari intri
canti ed metti, tpialche di
plomatico piii e tradiziona
lista > che intelligente e lun
gimirante, tutti gli arrabbia
ti nazionalisti ed ammazza
sette di (iitesta nostra insan
guinata Europa, molte vec-
tlue ciabatte della politica e 
tutti i friggitori d'aria del 
Continente >. 

[.'ultimo ad usare siffatto 
espressioni dovrebbe essere 
proprio I. V. Lombardo, 
perdio i colossali scandali 
valutari, di cui in questi 
nmmi sfanno interessandosi 
i tribunali, e che hanno fat
to sapere con quanta tntel-
hnenia. onestà e lungimi
ranza, lui. forza del bene e 
nemico della dabbenaggine e 
degli interessi poco chiari. 
abbia concesso in quantità 
permessi di importazione 
per corna di bue, crine di 
cavallo e polvere di uooo, 
non lo collocano affatto tra 
le migliori ciabatte della 
politica. 

Forse potrebbe contrap
porsi ai friggitori di aria del 
Continente, come spericola
lo friggitore di polvere di 
uooo dei due Continenti, se 
non fosse avvenuto che. con 
lo sue recenti avventure 
elettorali, egli sia rimasto 
— in quanto friggitore — 
piuttosto fritto... 

M e r c e n a r i e c i t a z i o n i 

In coincidenza con la pre
sentazione del trattato per 
la CED in Parlamento. l ' O s 
servatore R o m a n o lia pub
blicato un lungo articolo dal 
titolo t Dura milizia, la vi
ta >. (Eh. sì! Mei non per 
per tutti). 

Sello scritto, a dir il nero, 
non si parla affatto della 
CED. Ma, che strana coin-
i idi'ir/.i... [.'articolo ha inizio 
con queste parole: < Aoeoa 
perfettamente ragione Giob
be quando diceva: N o n é 
una mi l i / i a la vita de l l 'uo 
m o sul la terra, e i suoi g i o r 
ni non s o n o c o m e quel l i d i 
un m e r c e n a r i o ? (7, 1)*. 

Terribile domanda t Chi 
risponde < sì *, non può ri
fiutarsi di fare — .sia pure 
con la pazienza di Giobbe — 
da mercenario, nella CED. 

* * * 

(Altre interessanti citazio
ni dell'articolo: I) monito ai 
dirisenti democristiani capo-
collari: < Guai al mondo per 
gli scandali! (Matt. . 19.7) *: 
2) monito a Sceiba: < Chi è 
in piedi, stia attento a non 
cadere (t . Cor. , I l , t-i) »: 1) 
monito agli italiani, su cer
te ambasciatrici: * ti nemi
co... si trasforma qualche 
oolla anche in angelo di lu
ce > (2. Cor. . I l , 14) > 4) mo
nito all'ambasciatrice ame
ricana: 11 figli del mondo 
sono più astuti dei figli del
la luce i l .nr . . Ih. S)>; ecc.). 

Almeno.. . 
/ / N e w York T i m e s r i /e -

vana recentemente come 
siano rari negli Siati Uniti 
i dirigenti politici die ab
biano una certa cultura. Sul 
fattn getta nuova luce un 
dispaccio dell'a&enzia U. P. 
da Jackson (Mississipì); es
so informa che < i deputati 
Arlin Medford e Dexter Lee 
hanno presentato all'Assem
blea del Mississipì un pro
getto di legge, con il quale 
viene considerato reato ara
ne il concedere una laurea 
universitaria a studenti che 
non sappiano né leggere né 
scrivere *. 

.1 chi deve rappresentare 
< la civiltà suida del mondo 
intero ». è il minimo che si 
possa eli ledere. 

Consigli 
Lna cosiddetta G a z z e t t a 

del Lavora tore ha pubblica
to una serie di consigli ai 
giovani operai, attribuiti a 
lavoratori anziani. Sono con
densati nel < quasi decalo
go - di un anziano delle 
acciaierie del democrisna-
nissimo Falck. In questo 
< quasi decalogo * si racco
manda soprattutto di avere 
e il più scrupoloso rispetto 
verso tutti i superiori ». di 
< non farsi trascinare da 
correnti fanatiche di sciope-
romania >, di « coricarsi pre
sto alla sera per essere in 
gamba al mattino >» perchè 
— come spiega un altro an
ziano — < ogni minuto di 
attività non bene utilizzato 
è per l'azienda una perdita >. 

Sono consigli e sono quat
trini. Ogni minuto utilizza
to come porrebbero i Falck 
rappresenta infatti un bel 
guadagno per gli atessi 
Falck. \on per nulla, del 
resto, gli industriali come 
Falck raccomandano di di
stribuire gratis quella gaz
zetta a tutti gli operai. 

VA. 
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