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ARCH1TETTURA E U R B A N I S T I C A 

L'editore ha fatto dimettere, 
con il direttore 

architetto Ernesto N. Rogers, 

tutta la redazione 
dell'importante rivista 

internazionale 

STORIA P O L I T I C A I D E O L O G I A 
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Un'opera di Norman Cohn 
* > < 

/ fanatici 
i . < 

L'ultimo numero dl c Casabella » 

r 
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Colpo di mano a Casabella > 
' Un'eredita da raccogliere, una continuita da riaffermare 

L'editore ha dimissionato in 
blocco I'flttuale redazione della 
rivista di nrchitettura Casabel
la Continuitd diretta da Rogers. 
Nel numero 294-295 della impor-
tante rivista internazionale di 
nrchitettura e urbanistica. ap-
parso in qucsti giorni, 6 stata 
comunicata ufTicinlmente la tra-
sformazione del periodico e un 
cambiamento che si preannun-
cia decisivo dcll'lndirizzo finora 
assunto. 

Dopo molti mesi di incertez-
rn , durante i quali succedevano 
moment! di sconforlo ad altrl di 
speranza, ticH'alternarsi delle 
varie ipotesi la breve nota del-
l 'editore e I'articolo di addio 
deH'archltetto Rogers hanno 
chiarito sufTlcientemente I rl-
spettivi punli di vista e le reci-
proche rcsponsabilita. 

Collaborazione 
esemplare 

Net suo editoriale di saluto 
Ernesto N. Rogers ricorda al-
cuni punti salient! dell'attivlta 
di Casabella-Contlnultd: c Ab-
biamo incominciato ispirati dal 
sistema pedagogico di Gropius. 
il quale pone a fondamento la 
immagine dello sviluppo di un 
albero che, dal nocciolo conte-
ncnte tutte le possibility, allar-
gn il tronco in cetchi sempre 
piu ampl: dall'esempliflcare 
fenomen! architettonici conside-
rati in s6 (di maestri afTermati 
e di giovani immaturi e validi 
soltanto come proposte promet-
tcnti). ci siamo estesi sempre 
piu all 'urbanistica, intesa come 
town design («progeltazione 
della citta >). A questn. nel 
mesi recent! ahbiamo dedicato 
sempre piu particolare atten-

zione. Convinti. come siamo, 
d ie il compito degli architetti. 
lungi daH'cvadere in atti di 
supplen/a. trova qui la piu na-
turale espansione. perche vi 
identiflca la sua applicazione. 
sia teorica sia creativa. La ri-
cerca scientifica intenziona la 
immagine mentre I'opposto. es-
sendo mero formalismo. non ci 
intcrcssa. La collaborazione. 
oltre che di Julia Bnnft e di 
One Aulenti. di Francesco Ten-
tori e di Aldo Rossi: quclla di 
Canclla. di Semerani. di Aymo 
nino. di Ceccarplll. di Tnfuri e 
di mnlti nltri e stata esemplare 
Basti ricordare I'esegesi al 
Piano del Centro Direzinnale di 
Torino, al Piano di Tel Aviv. 
al problem! di Tnkio o di Am-
burgo Boston. Vipnna. Helsin 
ki. Berlino. Filadclfia. San 
Francisco Ne credo prcstintuo 
so essere flero del contributo 
sforiografiro suH'URSS. sulla 
Francia. ITnghilterra P uli Sta 
t! Unit! con vere e original! 
scoporte. non soltanto di doru 
menti ma di ranporti criliri fra 
document!, talvnlta singnlar-
mente noti. ma per lo piu non 
correlate I numeri monngrnfici 
su Van dp Velde. su Loos, su 
Beherens nnn sollan'o nrrirchi 
sennn la hihlinerafia italiana 
riguardnntp cuip^M maestri ma 
contribuiscono alia lorn enno-
«5ccnza su scala mondiale. come 
6 stato largamentp riconnsciu 
to... I mfel editorial!, in aner-
tura di ogni mtmero. ml llludn 
non slnno stati inutHi ne alia 
indagine tporetica stil feno 
meno architettoniro. sullp prep 
sisten7e ambipntali. sull'utopia 
della rpnltn. sulla pvnluzlonp 
del Mnvimentn Moderno. sul 
concetto di tradizlnnp. np nuan 
do sonn SCPSO in rampn per di 
battere problem! social! P polj 
tic!, convinto dcll'imita mnrale 
della persona uomo — cittadi-

no — architetto che, anzitutto, 
deve essere uomo. poi cittadi-
no, poi architetto per poler 
compiere la sinfesi innlionabile 
nel suo corpo .stesso... >. 

Un bilancin immediato della 
attivitn di Casabella soprattut-
to per coloro che in qucsti anni 
hanno seguito con critica sim 
patia la sua pubblicazione. e 
piuttosto difficile; e certo che, 
se non tutti i fascicoli possono 
prctendcre di conservare intnt-
to il loro valore. alcuni lo ve-
dranno aumentato altravcrso la 
dimensione critica del tempo 

In tutti i numeri pcrd. anche 
nei meno riusciti. si poteva rl 
scontrare un impegno sincero e 
I'uso di un mctodo clip si appli-
cava tanto alia ricerca scien 
tiflca quanto a quclla storica. 
nello sforzo convinto di sco 
prire quello che di nuovo nn-
dava rivelandosi e col deside 
rio di applicarlo alle sempre 
mngeiori necessity del mo
ment©. 

Fra queste. il problema delle 
scuole d'architettura c del rin-
novo dell'ambientc in cui vi 
viamo. costituivano le indica-
zioni piu vive per gli esperi-
mpnti piu urgenti. 

L'impegno moralp diventavn 
quindi politico e con alterni 
sbandamenti si venivn sempre 
piu situando. soprattutto con i 
piu recenti numeri dedicati alia 
urbanistica. in una problema-
tica modprna clip interpssavB 
per le sue implicazion! un nu 
mero semprp piu vasto di per-
sone. 

Casabrlla. nttravprso esemp! 
tratti dalle nazloni che hanno 
affrontato prima di noi la cor-
rezione di uno svilunpo caotiro. 
ci ohbligava a rifleltcre sulle 
nostre gravi deficien7e ed a 
preparare gli strumenti per in 
tervenire nei prnblemi italinni. 
ed ha assolto. malgradn alcuni 

episodi contraddittorl. quegli 
scopi che si era assunta di indi 
viduare. cio6 € quell'anelito di 
liherta di cui i prodotti dell'ar-
cliitettura (vale a dire de l l a r 
te) simbolcggiano I'effetto su 
blime del processo storico nella 
determinazione delle sue cause 
cconomiche ». come giustamen 
te afferma Rogers. 

II cambiamento di indiriz/o 
culturale di Casabella e una 
grave perdita per la cultuni 
democratiea. Urge portare il 
dibattito in sedi sempre piu 
ampie e sollecitare lapporto di 
nuove forze. Anche coloro che 
sono stati < traditl » non posso
no non rispondere. con rinno-
vata energia. alle piu impegna-
tive prove del domani. 

Un impegno 
democratico 

Se si perdesse perd di vista 
un disegno strategico a lunga 
scadenza c la utilizzazione di 
chiare alleanze, al fine di iso 
lare e sconflggere quelle forze 
che ancora validamente resi 
stono a difesa della rendita pa 
rassitaria. sarebbe facile cade 
re in un imperdonabile equi-
voco. 

Per quessto la chiusura di 
Casabella c la dispcrsione di un 
centra di elaborazione culturale 
come quello rapprcsentato dalla 
rivista milanese 6 una indubbia 
perdita per quelle organizza-
zioni di architetti e urbanlsti. 
che come I'l.N.U. hanno pur-
troppo gia subito ad opera delle 
recenti vicende governative una 
serie di penose sconfitte. 

La lezione che ci viene im-
partita puo essere variamente 
intesa. ma su un punto spero ci 
si possa trovare d'accordo in 

L E T T E R A T U R A 

notizie di poesia Le piogge e i versi 
Tra virgolette, cltazione autentica da 

un ritaalio di pubblicitd letterarla per 
un'opera poetica del «Terzo mondo *: 
€ I Classic! Africani di Julllard presenta-
no i Poeti Nzakara. a cura dl Eric De 
Dampiene. I testl qui riuniti sono j pr»-
7T»i di questa lingua a essere pubbUcatl. 
Essi sono stati raccolti nel corso della 

tstagione secca 1957-'5» nell'Alto Vban-
ahi e pubblicati ora, nel 1965... *. Come si 

Ivede le stagioni delle piogge non sono 
Idannose soltanto alle truppe dogates 

sione imperialistiche - come tra poco nel 
[Vietnam - ma anche ai € raccolti* di 
\ versi (ma non la semina. tl trnpianto. 
rl 'innesto) d i e tra Valtro sono, per noi 

del « Prima Mondo ». di una novttd scor-
cer tanlc: «. . .La coda del vestito di una 

\ donna brutta / & come un topo strtato nel 
[ventre d 'un serpente. I La coda del ve-
Istito dl una donna bella IJ come una 
llreccia tra i suol tenl abbotlonall...». 
lOppure. raschianti e violenli come epi 
\grammi: * Kclembiti. se io sono I amaro 
India tua bocca. / sputomi fuon I e pas 
\sa oltre... y. 

[• • • ADAMAYA - La poesia africana 
come quclla del popoli asiatici finora te 
nufi a i maraini delle correntl circolatone 
iella cultura mondiale. ci offrird comun-
que molte sorprese nel prossimo futuro. 
Si annuncla per esempio «fl raccolto» 
tproprio cosl viene chiamato. come « me%-
le > dello spirito) delle poesie del popolo 

Jldamava. Due voluml presentati da P. 
WF. La Croix. Dal Sudan sono gia arrirate 
he « poesie di protesta » di S. A. Ibrahim, 

ette — o recitate — collettiramente du 
rante le manifestazioni di massa orga-

Ivizzate recentemente a Khartum in se-
]gno di solidancla con i patrioti congo-
J lesi: * ...noi non conosciamo il lungo do 
lore di questo corpo I saccheggiato che 
porta Vagonia del Congo. Nessuno / lo 
sa. ma il camefice e alt aiutanti del car-
nefice / e gli strumenti di tortura del 
camefice hanno I questa trista sapienza 
perchi essi hanno arato / quel corpo 
quando il tempo scorreva I a passi len 
ti dai maltini addolorati all'angoscia del
le notti...». 

• • • I L PASSERO A SONAGLI - Vno 
strano uccello « KI pajaro cascabel > Un 

uccello messicano che vola con le poche 
paaine dt robusto cartone color dt scatola 

' da imbollaggio della rirista cut dd il no-
. me per tutta VAmerica latino recando il 

simbolo della contamination* axteca tra 
VucceUo • U serpente. Anche * El pajaro 

1» (ucceUo-cTotalo) $cava Jra I 

tesorl letterari sconoxciuti dei popoli di 
cui I'imperialismo frend lo sviluppo. che 
il colonialismo «soltosviluppd >. Gli id-
timi numeri della bella rivista diretta da 
Thelma Nava e Luis Mario Schneider ri 
porta per esempio testi raccolti da Al
fred M. Tozzer fra i < lacandones > di 
Chiapas (tra cui la splendida * Divinazio-
ne del numero di offerte che desiderano 
gli dei >) e il «Cantico» dei Maya di 
Quint ana Roo. raccollo da Alfonso Villa 
Hojas (* Kanleni. bella signora, / 2a-
tunchac, dio della pioggia, pietra che tra-
spare a oriente, I Yaxpapatun. Frangi-
pietra verde, / Chacpapatun. Frangipie-
tra rosso, I Kakalmozonikob, dio delle 
brezze e degli uragani. ' Mizcncaanchuac. 
raggio che scrive nel terzo cieh, / la mia 
parola cade I precipiia nella palude 
umana... >. 

• • • GRANDE MONDO - Cosl si chia-
ma la rivista unghcrese che e dedicata 
alle letterature stramere (* Napj \ dag ») 
e si dedica anch'essa a coragatose ope-
tazioni • conoscitive » della poesia mon 
diate Son solo di quclla dei * popoli nuo 
vi ». ma anche dei piii vicim, fra cut alt 
italiani II two esempio. a questo propo 
sito (la recente puhblicazmne di una an-
tologia di poeti italiani: Montale. De Li
bera. Solmi. Penna, Sereni, Luzt. Risi e 
Toti) e stato ora imitato da < Uj Iras > 
(< Suora scrittura >) con una breve anto-
logia di poeti italiani: Toti. CerrAa e Za 
garrio. tradotti da Ferenc Baranyi. Vauto-
re della « Ballata nulla oiouentu viziata ». 
«I'Evtuscenko unghercse». Anche «e 
questo titolo gli d stato affibbintn in Ita 
lia, e Baranyi magari vorrebbe che 
Eitusccnko venisse eansideralo t tl Barn 
nyi sovietico *. 

* • ' GLI IMPAZIEN'Tl - Li chmmann 
cosl, in Ungheria. i poeti dell'ultima « on 
data letteraria». quella piu < impegna 
ta * nella difesa dell'autonomia artistica 
e alio stesso temvo nell'azione per Q rin 
novamento delle strutture culturali nazia 
nali (un «impegno * che si presenta co
me le due facce della stessa moneta con 
temporanea. da battere sul bancone dei 
monopoli burocralici della cultura...) Di 
questa tondata dt povti dellimpazien 
za » 51 pud legoere una nutrita.antoloQia 
suliultimo numero de L'Europa lettcra 
ria (poesie di Mihdly Vaci, Ferenc Ba 
ranyi, Islvan Simon, Gabor Garat, Fe
renc Juhdsz. Sdndor Csodn. tradotte da 
Marinka Dallos e Gianni Toti). Questi 
giovani poeti — tra cui due deputati 
(Vaci e Simon) molto noti in Ungheria 

per i low burrascosi critici interventi in 
Portamento — sono * novisstmi» dal 
punto di vista delle strutture (in un sen-
so diversn, ovviamente. dalle nostra 
avanguardie. ma con notevoli sprezzatu-
re formali) e «taglienti > nella satira 
politico. Volga per tutti la poesia di Ba
ranyi dedicata « a un amico * comunista 
per opportunismo: «/lmico mio, la stra-
da che abbiamo affrontata non e piu / co 
m'era ancora ieri, una fiaccolata, I piut
tosto declama i tuoi dubbi, e preoccupa-
ti. I preoccupati soltanto di non farti con-
vincere da noi... >. 

• • • IL SINTAGMA - La collezione di 
proposte di poesia contemporanea inau-
gurata dalle poesie di Miklds Radnoti 
(Scritto verso la morte — D'Urso edito-
re) ha pubblicato il secondo volume: Pa
drone e s c n o (un titolo hegeliano) di 
Giuliano Scabia. giorane pacta gia nolo 
per aver scritto il testo della composi-
zione dt Luiqi Nono La fabbrica illumi 
nata « Una poc.<ia d'nzione sulla lingua 
e sulla concezione del mondo», la deft-
msce lo stesso pocta che aspira a « far 
conrergcre nella poesia le linee di rot-
tura de/I'esistenza idcologica > come ri-
flessione falsa e tllusoria (secondo la de-
finizione marxiaua)... Seguiranno le Poe 
sic dal carcere di Carlos Alcatez Cruz. 
Dal carcere di Burgos, illustrate dal di-
segni di Agustin Ibarrola, pittore che ha 
tl suo studio nello stesso carcere. 

• • m SENZA QUARTIERE - tl titolo del 
la rubrica antt eptgrammatica sta quasi 
per murpare d titolo della rivista fioren 
ttna Quartiere. dato il crescendo pole 
mica delta vivace pubblicazione. L'ultt 
mo numero — che offre un ghiotto tnedito 
del pocta sovietico Osip Mandel'stam del 
t92S: c Ixi fine del romanzo» — dopo i 
testi di Zagamo. Musa. Toti, dello ju 
go<tlavo Ctrtl Zlobec e I'istituzione di un 
€ quartiere aperto» per gioranissimi 
poeti — presenta nutriiissimi saggi di 
scussori: * Le riflessioni su letteralura e 
ideologia * di Ottavio Ceccht. c Modifica 
none e liberta wiltstica * dt Franco Mn 
nescalcht, e la seconda puntata del 
saqgio di Gmo Gerola su « II Vern» 
«Dalle posuinnt teoriche alle proposte 
operative. Sanqutncti » (Perche propno 
questo c il tema piu attuale: il passag 
gio alle propose operative Qui Rodt, e 
qui devono saltare i c sessantatre >, i 
t jerfanfa », i < centotrentatri », * tutti 
oil altri « oriippi > in corsa...). 

(a cura di Gianni Toti) 

tanti. per unirci in un impor-
tante rilnncio attraverso la con 
creta solidarieta di una politica 
unitaria legata alle lotte e alia 
elaborazione dello schieramento 
operaio e sindacale. che sappia 
sfruttare tutte le contraddizinni 
di un sistema che dovra scorn-
pari re. costruendo fin d'ora mo-
delli — anche morfologici — di 
una societa futura. 

La nostra a/ione dovra esse
re piu aggressiva e. senza te-
mere le velleitarie accuse € di 
una adesione al sistema vigen 
te », dovra applicarsi anche alle 
riforme immediate. 

Alcune di questo costituisco-
no il patrimonio ideale che 
Casabella ci lascia in eredita: 
noi abbiamo il dovere di fame 
l'invcntario e di proseguirne la 
azione utilizzandn anche le for-
70 che sono finora state al di 
fuori del movimento operaio. 
L'addio dell'architetto Rogers, 
che non puo che esspre un arri-
vederci per la cultura architet-
tonica democratiea. P la confer-
ma di quanto affermiamo: 
« ...Cercheremo di far seguito 
all'attivita intrapresa con un 
nuovo Invoro. afflnche sia chia 
ro a tutti che crediamo ancora 
nell'unita di una hattntrlia idea
le nel camoo dell 'architpttura. 
nei suoi profondi contenuti uma-
ni. politic!, sociali. in senso an-
tifascista, democratico. pro-
gressista ». Su questa strada. 
certo. sara possibile rimpiazza-
re una tribuna perduta e !n-
fluire. seppur indirettamente. 
sul gruppo che avra il compito 
di riprendcrp le pubblicazinni 
della rivista secondo quanto ha 
comunicato il sempre vegeto 
pditore 11 nuale. si dice, sia ora-
mai nllineato ni baroni del ce-
mento e agli ideologhi dell'Im-
mobiliare. -

Franco Berlanda 

delVApocalisse 
„ i , 

In una societa in rapida trasformazione, quale fu quella medievale a partire dal secolo XI, 
in cui i rapporti sociali venivano sconvolti e rimescolati, le masse cercarono disperatamente 
un'ideologia capace di offrire un risarcimento, sia pure illusorlo, alle loro condizioni di vita 
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Pieter Brueghel (II Vecchlo): < La parabola dai sette ciechl » 

Gli studi sul millenarismo han
no acquistato, in questi ultimi 
anni, orizzonti sempre piu va-
sti; I'ideologia che quel feno-
meno alimenta, fondata sull'at-
tesa di un Regno di beatitudi-
ne o, piu propriamente, di un 
< Regno dei morti risorti per 
mille anni avanti il Giudizio », 
d stata analizzata nelle sue ma
nifestazioni entro e fuori del 
cristianesimo. nelle societa « ci-
vili» e nelle societd < primiti
ve >; propria il prepotente in-
gresso di queste societa « primi
tive > sulla scena mondiale, or-
mai come < soggetti di storia » 
e non pitt come semplici « og-
getti *, ha arricchito dt una piu 
densa problematica e ha for-
nito di nuovi criteri di inda-
gine lo studio di questo tipico 
aspetto della religiosita del 
mondo subalterno. 

L'incontro svoltosi ad Abbazia per 
iniziativa della rivista « La battana » 

L'impegno degli scrittori 

italiani e jugoslavi 
« La battana > c una barca dal 

fondo piatto e dalla coda mozza. 
caratteristica del litorale veneto 
e istriano. C appunto questo si-
gmficato di piccolo ma solido 
ponte ideale. di tramite tra due 
culture — quella italiana e quel
la jugoslava — ha voluto assu-
mere fin dal suo primo numero 
la rivista che alia < battana > si 
intitola: una rivista tnmestrale 
stampata a Fiume, diretta da 
Eros Sequi. e animata dal grup-
po italiano residente in Jugosla
via. Del suo sigmficato e del suo 
programma par!6 largamente il 
nostro giornale mesi fa. quando 
il periodico nacque. Ora < La 
battana > e giunta aJ suo terzo 
numero. ed ha dato vita altresi 
ad un primo Convegno letterano 
italo Jugo^lavo ad Abbazia. Intel 
Icttuali dei due paeM hanno di 
scusso lnsieme. di recente. per a I 
aim giorni su di un tema arti-
colato in due moment!: «Lette-
ratura oggi: Attualita di un im
pegno? • Civilta industrial! e tec-
niche espressive ». 

Accolti con cordiale senso dl 
ospitalita d a g 11 organizzatori. 
scrittori e cntici hanno dato vita 
ad un dibattito vivace e profi-
ci.o. che e continuato liberamen-
:e anche fuon dalla sala del con 
\cgno in una serie di contatti 
pcrsanali ncchi di po^stbilita c 
di sviluppi Al convegno hanno 
portato il loro saluto autonta po-
litiche jugosiave rappresentanti 
diplomatici italiani m Jugo.«!a-
via, dingenti dell" Unione degli 
Italiani dell' Istna e di Fiume 
Aperto da Eros Sequi. e premie 
du:o a turno da Diego valen. 
Segedm e Bernan. il convegno 
vero e propno e miziato con una 
relazione di Dobrica Cosic (che 
ha anche tratto alia fine delle 
brevi conclusion!), sulla quale 
sono lntervenuti (spesso pren-
dendo la parola piu dt una vol 
ta) : Carlo Bernan. Jure Caste-
lan. Osar Davico. Gian Carlo 
Ferrctti Vlado Gotovac Eugenio 
Miccini l-amberto i'lgnotti Van 
ni Scheiwiller. Petar Se«edin. 
Cesare Segre. Niksa Stipcevic 
Hsein Tahmiscic. Andrea Zan 
zotto. e altn. 

Queste le no:e essenziali di 
cronaca. alle quail vanno agglun-
te le assenze di alcuni inteilet-
tuali italiani impossibilitatl ad 
intervenire, per tmpegni dl lavo-

ro o per motivi di saluie (i loro 
telegramnu di giu.stificazione e 
di auguno sono stati via via let 
ti al convegno): Libcro Uigiaret 
ti. Giacomo Debenedetu (che 
avrebbe dovuto tenere la rela
zione italiana). Edoardo Sangui-
neti. Franco Fortini. e altn. 

Del dibattito si dira qui bre 
vemente. dato che sul prossimo 
numero della « Battana > appari-
ranno i testi integraii della rela
zione e degli interventi. 

1 nodi tontlamentali intorno a 
cui si e discusso sono stati so-
stanzialiiiente questi: 1 alteggia 
mento dello scntlore di Iroatc di 
la crisi di ccrti vaion tra.iiz.u 
nali, provocjta dai grandi nuta 
menu sooiaii, politici. tecnico-
scicniiftci oei mondo moderns. 
il prubli'tna dei termini IIUUU m 
cui ai pone o^gi I unp.egu pel 
jn inicieltuaiu, e in ^jnicuiar 
modo per un inieiletlua.e cne M 
ispiri al marxismo; il nt-iso tra 
quclla cnsi e questo nuovo tipo 
di impegno. e la nccessita die 
ogm ricerca critica o letterano 
creativa ta Uvello culturaie. o 
linguistico. o metneo btuistico. o 
metodoiOgico) sia vissuta sul 
terreno aelle grandi sce.te idea 
li del nostro temiio 

I risuitati di questo mconiro 
sono stati mono interessanti e 
jtili. ancne »e .o sareobero stat: 
proDdOnmenie di p.u. con una 
parleopditune ila.iana p.u ncc<i 
e artico.aia inon ^o.taruo MI, p.a 
no nu;ner,i_o. ma stjpraiiuiio >.i! 
piano de,ia rappre>entanza dei.e 
diverse tenoen/e cne ii nusurano 
nena nostra cu.lura Contempo 
ranea). e con la prcsenza di una 
rela/ione da parte della rappre 
sentanza italiana stessa Ne d ai-
tra parte ci si deve stupire se in 
una prima pre&a di contallo co
me questa. ia discussione non si 
e sempre sviluppaia tra rappre 
sentanza e rappre.-»en:dnza ma 
ha avuto taiora la ienctcnu> a 
manifestarsi cume dibattito in 
terno a questa o que.ia rap 
presentan/a ste^sa. 

Ma sono problemi di cui ^ii 
amici della « Battana > hanno 
precisa coscienza e di cui ter 
ranno ccrtamente con to nell or 
gamzzare i provsi.ni. prometten 
ti convegni cne hanno in pro 
gramma: se ne annuncia uno. in 
ottobre, tra critici d'arte dei due 
pa est. 

Al millenarismo medievale 
dell'Europa centro-settentrio-
nale e ora dedicato questo li-
bro di Norman Cohn, I fanu-
tici dcll'Apocalisse (Ediziom di 
Comumtd, 1965, pagg. 392. Li
re 4 000). La traduzione e con-
dolla sulla edizione londinese 
del 1957, riveduta e corretta 
nel 1961, e nel titolo riprodu-
ce I'edizionc francese del 1962 
che costituisce, rispetto al ti
tolo originate The pursuit of 
the millennium, un vero e pro-
prio giudizio di valore sui mo 
vimenti studiati. \ 

La ricerca dell'autore (non & 
il caso di discutere qui la tesi, 
superficiale e soslanzialmente 
antistoricistica, secondo cui dal 
millenarismo medievale • deri-
verebbero i moderni movimentt 
< totalitari») si svolge lungo 
un arco storico amplissimo, 
che va dall'XI al XVI sec, dai 
movimenli di Tanchelm ed Eu-
des de I'Etoile a quelli di 
Miintzcr e di Giovanni dl 
Leida. 

Si tralta di movimentt so-
cialrchgiosi attraverso i quali 
riemerge V antica tradizione 
apocalittica, ebraica e paleo-
cristiana, cresciuta sul Danie 
!e, sull'ApocaIisse giovannea. 
sugli Oracoli sibillini e, a par-
tire dal XIII sec, sulle profe-
zie di Gioacchino da Fiore. 

In una societa in rapida tra
sformazione, quale fu quella 
medievale a partire dal sec. 
XI. in cui i rapporti sociali 
venivano sconvolti e rimesco
lati dallo sviluppo di centri 
commerciali e industriali e 
dal nasccre di un torbido 
proletariato urbano ora di-
soccupato. ora esosamenle 
sfruttato. ma sempre in sta
to di insicurezza e di umilta-
zione sociale, privo di una col-
locazione fissa all'interno del
la societd. le masse popolari 
cercarono disperatamente una 
ideologia capace di offrire un 
risarcimento, sia pure illuso 
rio. alle loro condizioni di vi 
ta. «Nelle fantasie escatolo 
giche eredttate dal lontano pax-
sat o. il dimenticato mondo del 
primo cristianesimo. questa 
gente trorava un mito sociale 
perfettamenle adeguato al suoi 
bisogni >; i profeti che nume-
rosi andavano aqitandn quelle 
fantasie. davano at delust e 
ai disorientati « non semplice-
mente un poslo nel mondo, 
bensi un poslo ecceztonale e 
magnifico». offrivano ai pro-
pri seguaci la missione splen
dida del popolo eletto. che sot-
to la guida de/I'Impcratore de
gli ultimi giorni avrebbe di-
strutto le forze malvagie del-
I'Anticristo. recuperata Geru-
salemme. la « cittd celeste ». e 
qoduta. infine, I' ahbondanza 
nel Regno, allnrchfi pane. olio. 
orzn e vino tarehbero stati di-
spontbih a bassixsimo prezzo. 

In nome di questo sogno le 
masse accorrei ann alia cro 
data, parttvann alia conqui-
sta di Gerusalemmc e facera 
no strage d\ musulmani e dt 
ebrci- i c ftgli dell'Anticristo > 
Ma altre volte, indtviduato nel 
papa I'Anticrfrto. era il clero 
ricco e corrnlto a far le spe*e 
della furia purifiratnee delta 
plebe La crociala dicentava 
per i pauprres una imitatto 
Christi lattuazione dell'imito 
i prrndi la croce e iCQinmt ».-
crano e*si i porprt d popolo 
elclln ed psti cn\tituii*ann mt 
lizie propne. separate da quel 
le dei baroni e da Dio de*1i 
note alia conquisia di Gem 
salemme. 

Cosl, mentre permetteva di 
fuggire la miseria e la peste 
che inondavano le campagne 

europee, la crociata si carica-
va di un eccezionale valore sal-
vifico che sempre piu si sve-
lava e qualificava per una 
fantastica trasfiguraztone del
le popolari aspirazioni politi-
che. Allorchd il significato pu-
ramenle politico dato alle cro 
date dagli Stati partedpanli 
apparve chiaro, i pauperes or-
ganizzarono essi stessi delle 
misere crociate e cominciaro-
no ad attendere il ritorno di 
capi leggendari, re profonda-
mente giusti che, creduti mor
ti, erano in realtA solo addor-
mentati o stavano vagando, pe-
nitenti pellegrini, in luoghi Ion-
tani da dove un giorno sareb-
bero tornati a salvare il pro-
prio popolo e ad instaurare 
Ida beata destinata a prepa
rare la fine. 

E non erano fantasie di cui 
non si tentasse una traduzio
ne nella realtd. Nel 1204 la 
quarta crociata aveva posto sul 
trono imperiale di Costantino-
poli, Baldovino IX conte delle 
Fiandre: alia sua morte le 
Fiandre dovettero subire il do-
minio odioso del re di Francia: 
comincid allora a spargersi la 
voce che Baldovino in realtd 
non era morto, ma che viveva 
in penitenza come eremita e 
che presto sarebbe tomato in 
patria. Nel 1226 nei boschi 
presso Valenciennes, fu trova-
to un profeta che si diceva fos
se Baldovino: la popolazione 
lo portd in cittd su un cavallo. 
avvolto in un abito scarlatto: 
fu incoronato conte delle Fian
dre e imperatore di Costanti-
nopoli e Salonicco; idolatrato 
dalla plcbaglia disperata. era 
mal visto dai ceti piu agiatl. 

I principi vicini gli inviarono 

ambnsnatori; Enrico III d'Jn-
ghilterra gli propose un'allean-
za in senso antifrancese; Lui-
gi VIII di Francia gli fece in-
tendere d'esser pronto ad un 
accordo. Recatosi in visita al
ia corte francese, Baldovino fu 
riconosciuto: si traltava di un 
certo Bertrand di Ray che 
aveva partecipato alia quarta 
crociata in qualitd di mene-
strello. 

La stessa cosa si verified in 
Germania dopo la morte di Fe-
dertco II: il popolo prese ad 
attendere il suo ritorno e nel 
1284 aptmrve uno pseudo-Fede-
rico che fini arso sul rogo. Ma 
l'attcsa continud e ancora nel 
XVI sec il < Rivoluzionario 
dell'Alto Reno * predicava il 
ritorno di Federico come Im
peratore della Foresta Nera: 
< Egli regnera per mille an
ni... verra in abito bianco co
me la neve, coi capelH bian-
chi. e il suo trono sard di fuo-
co >, e molti lo serviranno 
c perchd egli fard giustizia > 
dando pane, vino e olio in ab-
bondanza; ma prima bisogne-
ra distruggere il ricco e gras-
so clero, bruciare ed impicca-
re gli usurai: c quanto male 
deriva dall'egoismo! ...E' quin
di necessario che tutta la pro-
prietd diventi un'unica propr'te-
td indivisa. e allora vi saranno 
veramente un soto paslore e 
un solo ovile >. Cosi le fanta
sie sul ritorno di Federico ave-
vano assorbito le aspirazioni 
reali delle masse e si erano 
trasformate, come ogni altesa 
millenaristica, in un confuto 
programma di lotta contro i 
€ ricchi *. 

f. pit. 

N O T I Z I A R I O Dl STORIA 
E C O N O M I C A 

" • LU1GI DK ROSA ana-
lizza nel 4* fascicolo del 1964 
della Rivista storica italiana 
uno degli aspctti principal! del
la politica economica dello sta
to unitario italiano, il credito 
agrano . Lo scritto si intitola: 
Una sforta dolente: le faticose 
origmt del credito agrario. 

— ALLEN AND UNWIN 
hanno edito a Londra un esau-
riente saggio su un tema sto-
nografico piuttosto nuovo per 
gli studiosi occidentali: le co 
struzioni ferroviarie e Peser-
cizio delle ferrovie russc. L'o-
pera. di J. N. Westwood. ha 
un titolo generale: A history of 
rusuan Railroads. 

••• NELLA NUOVA COLL A-
NA economica «Universale 
I-aterza ^ l'editore barese an 
nuncia come imminente la ri-
si am pa del notissimo ed assai 
discusso libro di Corrado Bar 
bagallo. Le origini della gran 
de induttria contemporanea. 
che usci in due volumi nel 
1929 1930 nella collana « Storici 
antichi e moderni » della « Nuo-
va Italia » diretta da G. Mara 
nini. 

" • NELLA SERIE « Comu 
nicazioni strada I i attraverso i 
tempi » pubblicata a cura del 
la societa t Autoslrade» del 
smppo IR1 e nella quale era 
no gia comparsi volumi diver 
tenti c zeppi di notizie di ri 
cordi curiosi. ma anche di dati 
economici. ded.'cati alia Bolo 
gna-Firenze. alia Capua-Napo-
li cd alia Milano Piacenza Bo
logna, il dotL Daniele Ster-

pos ha fatto recentemente uscl-
rc il volume riguardante I t 
comunicazioni strada Ii nei tem
pi fra Firenze e Roma; con 
analoghe caratteristiche d d 
prpcedenti. 

— PRESSO le Free Press 
of Glcncoe e Collier Macmillan 
Ltd. di Londra. e com parso da 
poco un saggio di Karl de 
Schweinitz, J r . . Industrializa
tion and Democracy Interessan-
te per piu di un a.'petto. L'an-
tore conclude lintroduzione af
ferma ndo che: € la via euro-
americana alia democraria e 
chiusa. Altri mezzi devono 
adesso essere ricercati per 1* 
costni7ione di nuovi stati de-
mocratici ». 

••• NELLA COLLEZIONE 
«Storia economica di Sict'lia. 
Testi e ricerche * cdita dalle 
Camere di Commercio sicilia-
ne e diretta da Carmelo Tras-
selli. Gaetano Falzone pubbtica 
un Saggio economico politico 
per la facile inlroduzione delle 
principali manifatture e rista-
bilimento delle antiche nel Re
gno di Sidlia del giureconsulto 
settccentesco Gaetano I* Log
gia. che sembra in qnalche mo
do diMnccarsi dalle prevalent! 
tendeme ideali del suo tempo. 

• " LE YALE UNIVERSITY 
PRESS annunoiano come pros-
sima I'uscita di un libro quan
to mai importante ed origins-
le: Victor R Fuchv Change in 
the Location of Manufacturing 
in the United States since 1979. 

(a cura di G. Mori) 
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