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L'ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE HA MESSO A NUDO TRAGICAMENTE LA FRAGILITA' DELLE STRUTTURE CITTADINE 

FIRENZE DOPO IL DILUVIO 

non bastera «accomodarla» 
Come impedire la degradazione economico-sociale e culturale del capoluogo toscano - La difesa dalle acque - II grande «fatto storico » del-
I'artigianato - La salvezza del patrimonio arfistico e bibliografico -1 drammatici problemi dell'Universita e della Biblioteca Nazionale Centrale 

~ PRECISE PROPOSTE DEL P.C.I. 

STORIA 

Se consideriamo il disastro 
del 4 novembre sotto 1'aspctto 
del colpo arrecato a un grande 
patrimonio di cultura e di ci
vilta (e quando diciamo «ci-
villa ». vogliamo. in primo luo 
go. alludere alia possibility di 
una ripresa di vita civile nei 
centri colpiti) qual e quello 
rappresentato dalle nostre cit
ta, dalle nostre comunita gran-
di o piccole che siano. e in 
primo luogo dal danno sofferto 
da Firenze e da Pisa e da 
Grosseto e dalla minaccia che 
per alcuni giorni ha pesato, 
terribile. su Vene/ia. vediamo 
che non basta inventariarc 
analiticamente i danni e non 
basta piangere stilla distrti/io 
ne senza rimedio del Crocefisso 
del Cimabue. dal quale ha ini 
zio la storia della pittura occi-
dentale, o sui danni subiti da 
questo o quel monumento. Si 
tratta di capire che citta come 
Firenze o come Venezia rap 
presentano globalmente. nel lo-
ro organismo vivente e funzio-
nante. un patrimonio d'arte, di 
cultura. di civilta. che solo si 
pud salvare rendendo ai centri 
colpiti rapide possibility di ri 
presa di una vita organica. di 
organiche comunita. 

II danno al patrimonio arti-
stico e culturale di Firenze. 
ad esempio. si chiama non solo 
Santa Maria Novella o Santa 
Croce o Biblioteca Nazionale e 
via dicendo: si chiama quar-
tiere di Santa Croce. quartiere 
di San Frediano. quartiere di 
San Niccolo. di Peretola. di 
Brozzi e via dicendo; e la rot 
tura violenta di un tessuto di 
vita e di attivita che vede. 
strettamente collegato e vorrei 
dire interdipendente al patri
monio artistico e culturale co
me tale, il grande fatto « sto
rico > dell'artigianato fiorenti-
no. che non solo ha improntato 
di se qualche secolo di vita 
della comunita fiorentina e del
la nazione italiana. ma ha co 
stituito il tessuto vivo che ha 
mantenuto in efficienza fin le 
strutture urbanistiche dell'anti-
co centro. che ha con conti
nuity e con « ostinazione > evi-
tato la degradazione dell'anti-
ca Firenze in una citta museo. 
E poiche un'attivita del genere 
mal s'intenderebbe senza Tap 
porto vivo e costante dell'in-
dustria e dell'aitigianato carat-
terizzanti il comprensorio e la 
provincia. ecco che di questa 
concezione di patrimonio sto 
rico e di civilta fanno parte in 
tegrante. anzi organica. tutte 
le attivita produttive dei centri 
a monte e a valle dell'Arno: 
l'artigianato e I'industria ce-
ramica di Montelupo e di Si 
gna. I'industria vetraria di Km 
poli. I'industria dell'abbiglia 
mento di Castelfiorentino. ecc. 

Stiamo. dunque. attenti. Noi 
potremo anche. in un tempo 
che ci auguriamo il piu rapidn 
possibile, restaurare opere 
d'arte e monumenti: ma se 
non riusciremo a ridar vita 
produttiva aH'industria. all'ar-
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tigianato, all'agricoltura. all'or-
ticoltura. al commercio. tutto 
sara inutile: faremo di una cit
ta come Firenze una citta-mu
seo. una citta morta, e prepa-
reremo le premesse di una di-
struzione del suo stesso tessuto 
urbanistico cosl altamente ca-
ratterizzato e caratterizzante. 

Non una 
« citta - museo » 
Anche per quanto attiene alia 

questione del patrimonio arti
stico e culturale, della civilta 
di Firenze e della Toscana. il 
primo problema che si pone e 
quello della sistemazione dei 
fiumi e dei corsi d'acqua. della 
campagna e della montagna; 
e il problema delle < dighe», 
che cosi drammaticamente ri-
torna all'ordine del giorno. 

Ha ragione I'architetto Mo 
rozzi. soprintendente ai monu
menti per la Toscana. quando. 
in un suo recentissimo artico 
lo. pone come prima richiesta 
la seguente: it sistema di dighe 
del Valdarno — che trasforma. 
assieme ad altri fattori (quale 
il mancato dragaggio del letto 
dei fiumi). I'Arno da corso 
d'acqua a flusso normale e 
prevedibile in corso d'acqua di 
tipo torrentizio. che alterna pe 
ricolosamente secche a piene 
— fu creato in funzione spe 
ctilativa per le societa elettri 
che private; ora — afferma il 
Morozzi — che la produzione 
dell'energia elettrica e affidata 
ad un ente di stato e dovrebbe 

essere liberata da fatti specu
lative si provveda anzitutto a 
eliminare quel sistema di di
ghe. come primo avvio ad un 
ripristino delle costanti di cor
so del fiume. quali erano state 
approntate. con mezzi allora 
sufficienti, dal governo gran-
ducale prima, quindi dallo Sta
to unitario. E' stato asserito 
che il Piano economico gene-
rale prevede sufficienti stan-
ziamenti per la regolazione del
le acque: ma il solo lavoro ne-
cessario per la Toscana assor-
bira — se il lavoro si fara e 
sul serio — la massima parte 
dei fondi previsti. 

• • • 
Dobbiamo salvare. insomma, 

e rimettere in movimento le 
citta e i comprensori nella Ioro 
vita attiva e produttiva. Ponia-
mo con forza. intanto. la que
stione del centro storico di Fi
renze ncl quadro di una legge 
nuova e operante. che da tanti 
anni si invoca. sui centri sto-
rici. Per Firenze s'impone ora 
il risanamento del centro sto 
rico. di quei quartieri cosi du 
ramente colpiti dall'alluvione 
del 4 novembre: potremo. in 
fatti. come si e detto. rimette 
re a nuovo la cripta di Santa 
Croce. ricostruire i lamosi lun-
garni fiorentini. riaprire i mu-
sei e le gallerie. ma se non da-
remo - e vi e un piano rego 
latore. per Firenze. che preve
de egregiamente le ipotesi di 
«risanamento > — vita piena 
alle botteghe e alle officine ar-
tigiane di qua e di la d'Arno. 
quand'anche recuperassimo il 
70 per cento del patrimonio ar
tistico danneggiato. avremmo 

Una Mostra organizzata dalla 

Federazione comunista di Roma 

60 artisti per la pace e 
la liberta del Viet-Nam 

La rassegna si aprira martedi prossimo alia Galleria 

« Bianco e Nero » e restera aperfa fino al 14 dicembre 

Conferenza del compagno Paolo Bufalini 

Piu di scssanta artisti. tra 
pittori e scultori. hanno ri-
sposto all'imito ri\olto dal
la Federazione comunista 
romana per rallestirnonto di 
una mostra — che sara inau-
gurata martedi pms-simo al
ia galleria « Bianco e Ne
ro > in \ia del Vantaggio — 
il cui ricavato sara intera-
mente devoluto per sostenere 
le lotte che il Partito e la 
stampa comunista de\ono 
intraprendere in questo mo-
mento ed in particolare a 
sostegno della battaglia per 
la pace e la liberta nel Viet
nam. Durante i giomi della 
mostra il compagno sena-
tore Paolo Bufalini terra 
una conferenza di caratte 
re politico - culturale. Ed 
ecco i nomi degli artisti che 
hanno inviato le loro opere: 

Franco Angcli. Claudio 
Astrologo. Ugo Attardi. Al
berto Bardi. Vinicio Berti. 
tmberto Bignardi. Floriano 
Bodmi. Robert Carroll. Ci 
fberto Ceracchmi. Giovanni 
Checchi. Valeriano Ciai. Bm-
no Caruso, Mario Cimara, 
L'mberto Clementi. Ennio 
Calabria. Pietro Campus. 
Pietro Cascclla. Aldo Conti. 
Giorgio Corradini. Armando 
De Stefano. Fernando Fa-
rulli. Giannetto Fieschi. Gio-
setta Fioroni. Vincenzo Gae-
taniello. Alberto Gianquinto. 
Paolo Guiotto. Piero Guc-
cione. Luigi Guenicchio. 
gruppo C r a.s., Renato Gut-
tuso. Carlo Levi. Raffaele 
Lippi. Carlo Mariani. Alber
to Moretti. Titina Maselli, 
Raffaele Masperi. Gian Lui
gi Mattia, Giacomo Manzu, 

Kino Mazzullo. Marino Maz 
7acurati. Tommaso Medu 
gno. Nico Nardulli. Luca Pa 
tella. Arnaldo Pomodoro. 
I.incJa Puccini. I'rano Pal 
ma. Augusto Perez. Carlo 
Quattrucci. Antonietta Ra
phael Mafai. Antonio Recal 
cati. Alberto Ricci. Franco 
Sarnari. Toti Scialoja. Nun 
zio Solendo, Ugo Sterpini. 
Lorenzo Tornabuoni, Erne
sto Treccani. Piero Tredici. 
Aldo Turchiaro. Sergio Vac-
chi. Lorenzo Vespignani. Pa-
squale Verrusio, Tono Zan-
canaro. Nwart Zarian. 

Hanno collaborato alia 
preparazione della mostra. 
insieme ai compagni della 
eommissione culturale. i cri 
tici Dario Micacchi e Cesa-
re Vivaldi. 

fatto ben poco. Sul vuoto crea
to dal disastro si butterebbe a 
man bassa quella speculazione 
edilizia che tutti conosciamo, le 
strutture tipiche della citta an-
drebbero distrutte. Firenze non 
esisterebbe piu con tutto il pe
so della sua storia e della sua 
civilta. 

Subito, occorre inviare tecni-
ci.preparati e capaci ad effet-
tuare i necessari ed urgenti 
sondaggi sulla stabilita delle 
strutture portanti dei singoli 
edifici monumental!' e dei com-
plessi del centro storico. Non 
si pud aspettare che .-eguano. 
a scadenza ravvicinata. even-
tuali crolli, cullarsi neli'assur-
da consolazione che gli antichi 
costruivano piu solidamente dei 
moderni; molti di quegli edifici 
furono scossi dalle fondamen-
ta dallo scoppio delle mine te-
desche nell'agosto del 1944. al
cuni di essi. come il Ponte Vec-
chio, vivevano da anni sotto 
conlinuo controllo e continui 
timori. Un ponte. uno dei piu 
cospicui. e gia crollato a Pisa; 
le cripte delle antiche chiese 
e basiliche sono state per gior
ni e giorni inva.se dall'acqua e 
dalla melma; interi isolati — 
penso. per es.. a via de' Bar
di. all'Isola delle Stinche — 
sembra giii minaccino gravi le 
sioni alle fondamenta. 

In questo quadro vanno vi-
ste e valutate le offese al pa
trimonio artistico e culturale. 
Anche la semplice sommaria 
elencazione e terrificante: se-
condo le prime indagini le ope
re danneggiate ammontano a 
1.400. a 835 quelle gravemente 
danneggiate alle quali si deve 
por mano immediatamente; nei 
particolari. 221 tavole. 413 tele. 
11 cicli di affreschi. 39 affre-
schi singoli. 31 affreschi stac-
cati. 14 complessi di sculture. 
122 sculture singole. 22 scultu
re in legno e 23 codici miniati. 
Questo per il solo patrimonio 
artistico mobile o mobilizzabile 
(come gli affreschi). I nomi 
sono stati fatti ripetutamente 
in questi giorni. e inutile qui 
ripeterli. A queste cifre. d'au 
torevole fonte (prof. Fredench 
Hart), vanno aggiunti i danni 
agli immobili (che a parer no 
stro sono i piu preoccupanti-
Santa Maria Novella. Santa 
Croce. Bargello. San Remigio, 
Sant'Ambrogio, per citare solo 
i casi piu clamorosi). la distru 
zione della sezione etrusca del 
Museo Archeologico Nazionale. 
i danni ai Mu^ei Home e Bar-
dini. al Museo Nazionale di 
Storia della Scienza. al Museo 
dell'Opera del Duomo. ecc. 

II governo non ci ha dato an-
cora un elenco esatto dei danni 
awenuti con 1'alluvione del 4 
novembre: noi ehiediamo uffi 
cialmente che cio sia fatto al 
piii presto e che. prima della 
sospensione dei lavori dMIa 
Camera, il rninistro della Pub 
blica Istruzione venga a rife 
rire all'Vin eommissione. sede 
nella quale la discussione potra 
essere piu analitica e concreta 
e piu concrete le indicazioni di 
prospettiva. 

I giovani 
fuggiranno ? 

Ho lasciato per ultimo il fat 
to piu grave: quello che po 
trebbe divenire per Firenze e 
la Toscana I'inizio di una vera 
e propria degradazione cultu 
rale: i danni ingentissimi, in 
alcuni casi fino alia distrurione 
totale, dal patrimonio biblio

grafico. archivistico, editoriale. 
pubblico e private. 

La Biblioteca Na/.ionale Cen 
trale ha visto in gran parte 
perduta la collezione di gior-
nali e periodici unica al mondo 
(che era la sezione della biblio 
tcca piu frequentata da stu-
diosi Italian) e stranieri. ed 
era la base fondamentale su 
cui nell'Ateneo fiorentino era 
cresciuta una grande scuola di 
studi storiri. che da Pasquale 
Villari a Gaetano Salvemini a 
Carlo Morandi a Delio Canti-
mori si era imposta all'ammi-
ra/ione degli studiosi di tutto 
il mondo), ha visto devastate 
le collezioni Palatina e Maglia 
bechiana di rari libri illustrati 
a mano — devastazione che a-
vrebbe potuto esser piu conte 
nuta se dalla capitale fossero 
stati inviati alia direzione del
la biblioteca aiuti immediati. 
di primo intervento. che inve 
ce hanno tardato o son rimasti 
alfidati alia sola iniziativa di 
volontari —: cosi il Gabinetto 
Vieusseux e stato per meta di 
strutto; cosi una notevole parte 
delle carte deH'Archivio di Sta 
to. alcune neppure catalngate 
e classificate. sono andate di 
strutte. Semidistrutta la gran 
de biblioteca delle Faeolta di 
Lettere e di Giurisprudenza 
deH'Universita. in particolar 
modo i « fondi > piu importanti. 
Aggiungiamo a queste perdite 
la distruzione quasi totale dei 
magazzini delle case editrici 
fiorcntine, e avremo. forse. 
un'idea del danno subito dalla 
cultura non dico fiorentina e 
nazionale. ma universale. Su 
dieci Faeolta universitarie del-
l'Ateneo fiorentino. nove sono 
state sinistrate gravemente. in
teri istituti universitari sono 
andati distrutti. 

Qui il rischio e grande. qui 
e 1'interrogativo che si pone in 
maniera drammatica il mondo 
della cultura: Firenze diverra 
addirittura un centro minore 
di cultura. un'area cultural-
mente depressa? 

II problema va affrontato 
decisamente. Intanto. bisogna 
mettere la Nazionale in grado 
di riaprire al piu presto (non 
si dimentichi che e chiusa an
che la Nazionale Centrale di 
Roma, non per alluvione ma 
per somma incuria del gover
no, e che. quindi. in Italia non 
vi e oggi a disposizione degli 
studiosi una Biblioteca Nazio
nale Centrale: non si dimenti 
chi che centri vicini. come 
Grosseto. hanno avuto distrut-
to tutto il Ioro patrimonio bi
bliografico: non si dimentichi 
la generale carenza. e da lunga 
data, di personale e di mezzi 
in tutte le biblioteche italiane): 
bisogna dirottare su Firenze 
tutto il personale reperibile. bi
sogna immediatamente fare 
una leva di personale nuovo. 
Questo subito: riaprire 1'Uni-
versita senza aver rimesso in 
funzione sia pure parzialmen-
te la Nazionale. e un assurdo. 
perche avremmo la fuga dei 
migliori student! da Firenze. 
avremmo in prospettiva leve di 
laureati da zona depressa. In 
prospettiva il problema delle 
biblioteche e degli archivi an-
dra affrontato einovo: nei 
sussidi tecnico-scientifici, nei 
mezzi per creare dei pezzi uni 
ci e delle collezioni rare, una 
microfilmoteca centrale. 

Anche il problema della ri 
presa editoriale va visto in 
questo quadro: I'editoria fio 
rentina, coi suoi nomi gloriosi. 
appartiene alia piccola o tutt'al 
piu alia media industria: la ri 
costituzione del fondo dei titoli 
che case editrici come la Le 
Monnier e la Nuova Italia deb 
bono fare per ncn perdere le 
Ioro peculiari caratteristiche di 
enti culturali oltre che com
mercial! esige mezzi ingenti. 

II quadro si completa con I'e-
same della situazione scolasti-
ca in tutte le zone colpite. Nel
la provincia di Firenze il TO" 
circa degli edifici scolastici 
non e frcquentabile. con mezzi 
almeno elementari di conviven 
za comunitaria. per divcrsi me 
si: si acgiunga che in molti 
altri comuni della provincia. le 
dotazioni edilizie e didattiche. 
che erano il vanto lecittimo 
delle ammini5tra7ioni comunali 
democratiche. sono in condizio 
ni disastrose: la stessa Gros 
seto ha visto inabilitato quasi 
tutto il proprio ricchissimo pa 
trimonio edilizio. 

Mi fermo qui. in questo de 
solante panorama, conseguen 
za deU'incapacita di tutta una 
serie di govemi dominati o con 
dizionati dalla DC a porre in 
primo piano nei bilanci dello 
Stato quelle spese che. di non 
immediata produttivita. costi 
tuiscono tuttavia la condizione 
essenzia!-. per la produttivita 
stessa 

Andra. dunque. riveduto il 
Programma economico qenera 
le, — e per la necessaria revi 
sione noi abbiamo gia dato in 
questi giomi (e anche prima: 
parevano follie, signorl del go
verno, le proposte di cmenda-

mento che noi presentammo 
gia in eommissione per il set-
tore della scuola!) valide e 
precise indicazioni — ed oc-
correranno due ordini d'inizia-
tive. 

Indicazioni 
di prospettiva 
1) Iniziative urgenti o im

mediate: reperimento di mezzi 
e costituzione di tre centri di 
pronto intervento: a) per la 
salvez/a delle opere d'arte; b) 
per la salve/za del patrimonio 
bibliograriro; c) per 1'accer-
tamento delle condizioni di sta
bilita dei centri storici; 

— mezzi cospicuamente stra 
ordinari da devolvere subito ad 
un consorzio per I'Universita 
di Firenze. che faccia pernio 
sugli enti locali; 

— rimbor.so immediato ai 
comuni e alle province dei 
danni subiti nel settore del 
I'edilizia scolastica. 

2) Iniziative di prospettiva: 
— aggiornamento e demo 

crati/za/ione del disegno di leg
ge sull'edili/ia scolastica ap 
provato dal Senato ed ora al-
I'esame della Camera; 

— revisione degli stanzia-
menti previsti per l'anno '67 
dalla legge sul finanziamento 

del piano quinquennale per la 
riforma della scuola, in base 
alia logica presun/ione che nel-
I'anno prossimo le conseguenze 
del disastro peseranno forse 
raddoppiate su tutto il settore 
scolastico. dalla scuola per l'in-
fanzia airUnivc-r.sita; 

— riconsiderazinne. alia lu
ce dei danni subiti dal patri
monio artistico. storico, biblio 
grafico e del paesaggio. del 
parametro previsionale quanti
tative proposto dalla nota Com-
missinne d'indagine. pur se la 
linea proposta dalla Cornmis-
sione per la tutel<« e la valori/.-
/azione del patrimonio storico. 
archeologico, artistico e del 
paesaggio resta, a parer no
stra. pienamente valida, e, an
zi, si potrebbe dire ehe trova 
amara conferma. nel disastro 
prcvocato daH'alluvione, di cer-
te sue impostazioni che a ta-
luno parvero troppo ardite o 
esorbitanti dal quadro asse-
gnato ai commissari. Ma. cer-
to. il parametro delle spese ha 
da essere riveduto alia luce 
sia del disastro intervenuto. 
sia come lezione tratta da quel 
disastro (rienrdiamo il « caso ^ 
di Vene/ia: questa volta mira-
colosamente salva. ma sotto la 
permanonte minaccia di distru
zione). 

Adriano Seroni 

Un libro appassionato e « provocatorio » 
di Giorgio Bocca sugli anni 1943*45 

TRA LE FILE 
DELL ITALIA 
PARTIGIANA 

Un notevole autocontrollo critico e una sincera 
tensione democratica non salvano sempre I'auto-
re da analisi affrettate e da seri fraintendimentl 

II direttore del Museo Etrusco di Firenze, professor Guglielmo 
Maetzke, mentre cerca di recuperare I pezzi danneggiati dalla 
inondazione 

Da uno stimolo alia ribellione 
e alia battaglia nato piu di venti 
amii fa in quel periodo '4J MJ 
U la stagiaie mifilioi-e della no
stra vita»). dalla curiosita del 
giornalista affeimato. da im im-
petjiio civile che contmua. Ciiorgio 
Uocca ha tratto la deci.sione di 
senvere una storia dolla Hesi-
->teti7a italiana ch'e!|li ha voluto 
pmttosto chiamare Storia del-
Vltalta partintana H-aterza. Ban, 
19G6. pp. C0<J. L. 4000). 

Quando jdi editori annuncia-
rono l'uscita del lavoro parla-
rono di * sprcgiudicatezza cn-
tica » e dal canto suo I'autore. 
presetitando la sua opera pochi 
jiiorni prima che apparis=e nelle 
librerie. spiego i motivi per i 
quali e pen'eniito all'impecno 
di una € storia». Primo: guar-
dare al quadro nel suo com-
plesso, Resistenza da una paite. 
fascismo e nazismo dall'altra; 
secondo: «demistificare > dalle 
incroitazioni leggendarie e pro-
pauatidistiche ehe. vogliamo ag-
giiuigpre, socio \P etichettature 
imbalsamatorie del moderatismo. 
a=;spfite. in gran parte, da quella 
stagione: terzo: scrivere una 
storia « divprsa (non nvversa) da 
quella serilta dai eomunisti >. 

Va dato atto a Bocea di avere. 
in buotia parte, rispcttato gli 
inipegni. 

I>o sforzo di un autocontrollo 
critico non annulla niai l'appas-
sionato racconto delle vicende 
di quegli anni. E ci sembra che 
I'autore sia riuscito. prima di 
tutto. a rappresentare. pur nella 
distinzione delle posizioni poli-
tiehe delle forze resistenziali. 
Tamalgama unitario che fu alia 
base di quella lotta e che vide 
i comunisti. Bocca lo riconosce 
esplicitamente. di quella unita 
farsi assertori tenaci. Ma. nei 
problemi. Bocca non annulla gli 
uomini ed ecco allora spuntar 
fuori il carattere dei protagoni-
sti. dipinti con cenni. con rapide 
pennellate. con brevi tratti: «Igna-
zio Vian e un uomo di lettere. un 
poeta: forse ancora nella scia 
dannunziana della bella guerra 
e della bella morte. pero duro. 
calvinista >. E di Nardo Dimchi: 
€ e uno -scultore di Carrara, anar-
chico. fantasioso. simpatico >. Gli 
sono piu difTicili da cogliere 1 ca-
ratteri degli uomini politici. 
forse perche gli sono piu estra-
nei, piu lontani. < Luigi I.ongo 
£ il capo militare del partUo: in 
Spagna si e battuto bene: 6 un 
uomo posato. coraggioso. con un 
buon •tenso e un pragmatismo tipi-
camente piemontesi». E di Sec-
chia dice: « e un ex operaio biel-
leset grande organizzatnre gran-
de burocrate. grande fanatiro >. 
E non si spiegano questi attributi 
cosl limitativi. cos! definitivi. cosi 
di maniera. 

Ci sono molti punti sui quali 
potremmo discutere a lungo. Per
che, in questo il libro e « provo
catorio » e spregiudicato. i pro
blemi della Resistenza italiana. i 
problemi politici lasciati aperti. 
per intenderci. Bocca li ripre-
«enta qui. in sintesi. attingendo. 
accettando. respingendo or 1'una 
or l'altra delle tesi in causa. 
Vediamo un esempio: la posi-
zione degli esponenti azionisti 
sull'uccisione di Giovanni Gen-

COMICS novita nel microcosmo dei Peanuts 

Ecco Frieda 
la conversatrice 

Charles Schulz ha cosi aggiunto una nuova, sapien-
te pennellata al quadro dei suoi « bambini adulti» 

Novitd nel microcosmo dei 
Peanuts: e arricflta Frieda, la 
conversatrice e — quel che & 
piu clamoroso — appena inlro 
dotla introduce a sua volta un 
gatto, Faron, immediato lurba 
tore delle fantasie di Snoopy 
Charles Schulz ha cosi aggiun 
to una nuora sapiente pennel 
lata al quadro dei suoi bimbim 
adulti (1). Frieda, raqazzina 
dai rtccioU naturali. si presenta 
mfatti con prepotenza ma di 
misura. \ja sua appanzione oc 
cupo ancora poche tarole (se 
enndn Yintelligente consuetudi 
r.e con cm Schulz cahbra le 
mrita del suo perfettissimo 
mondo); ed e improvvisa ed 
aggressiva quel tanto che basta 
a darle personalita e indispen 
sabilitd, come una nuova pen
nellata di colore al punto esat
to. II suo esordio. nel cerebrate 
dialogo dei suoi nuovi amici, 
6 esemplare. Annuncia subito 
il suo specifico: « Ho i riccioli 
naturali ». che 4 una sorta di 
otto di fede nella vita equira 
lente alia fiducia incrollabtle di 
Schoereder verso Beethoven: e 
iqgiunge in una rapida giran 
dola di nonsensi joneschiani: 
« Credele che la prima vera ver-
ra presto? Io sono socia di do-
dici club del disco! Adesso che 
il nostro televisor* ftnudona 

bene, i programmi sono sca-
denti >. Ha fatto conversazione, 
e va via soddisfatta del suo 
formulario appreso nei salotti 
materni, aprendo un nuovo 
•ipiraglio critico su quella so
cieta — mai vista ma sempre 
presente — che incombe sugli 
alienati. anqosciati bimbi d\ 
Schulz. Saccente e scocciatri 
ce come le sue conversazioni, 
sembra quasi naturale che 
Frieda tenti di turbare Vordi 
ne naturale dei Peanuts ac 
quis'ando un qilto, dolciastro 
e presuntuoso Anche qui, sol 
tanto poche tarole: Schulz ac 
campagna il lettore in questa 
lenta crescita, evitando I'in 
digestione di una sorpresa fine 
a se stessa cui troppo facile 
sarebbe fornire riscolti c mat-
tesi» (pensate alle facili gags 
cui potrebbe dar corpo Vin-
conlro tra un gatto ed un 
cane). 

E per il resto, difatti. il li 
bro svolge con la consueta 
pc>esia e temi cari a Schulz, 
che continua a larorare con 
V'atienzione di un cesellatore, 
attento piu al dettaglio pres 
sochi invisibile che a\ gignn-
tismo deU'effetto immediato. 

Altra noviti, nel mondo dei 
comics, arriva con la nuova 
cotlana di romand « racconti 

gialli della Feltrinelli. In ap-
pendice al primo volume (2), 
ecco in fatti la prima puntata 
di Phoebe Zcit-Geist. un c hor
ror » americano pubblicato 
negli Stati Uniti dalla Ever
green Review, scritto da Mi
chael O'Donoghue e disegnato 
da Frank Springer. Anche qui, 
come nei qialli proibiti italiani, 
sadismo e violenza, donnine 
nude e scudiseiate. Tuttavia, 
simile nel meccamsmo, Phoebe 
appartiene chiaramente a tut-
t altra scuola: il segno ed il 
taglio delle tavole, infatti, ri-
spondono ad un gusto preciso, 
colto, certamente non volgare. 
In piu (ed £ questo il vera 
elemento caratterizzante) la 
violenza non sembra fine a se 
stessa: tanto che, fin dal suo 
primo apparire, questo comic 
ha suscitato polemiche politi 
che imbestialendo apertamen-
te t militaristi di Bonn, profon-
damente offesi dal maniaco 
generale nazista che apre la 
storia. 11 che, indubbiamente, 
non e risultato di poco conto 

Dario Natoli 

1) Vita da cani. Charlie 
Brown!, di Charles M. Schulz. 
ed, MUano Libri. 

2) Massacre su ordinazknt, il 
Norman Ltvu, cd. rtltrtntlli. 

tile, il filosofo fascista. AU'intcmo 
del Partito d'Azione ci sono dua 
posi/ioui: I'IIIM. fiorentina, »• 
ne rammanca: l'altra pieniontese, 
e non solo pieniontese, la gm-
stifica. Bocca e decisamente |H>r 
la set-tttida. Sulla t svolta di Sa
lerno », ;mece, Bocca non ac-
coglie le conclusioni positive che 
MI di e>sa sono venute. ad esem-
P'o. du utio studio>o come Guido 
Quazza e prpfcrisce il giudi/io 
intriinsitfMite e polemico di Ugo 
La Malfa. 

Foi se su questo tenia gli sono 
sniggite le considerazioni geo#-
rali e ptospetticho: l'episodio vie-
ne tropi>o circoscrilto. mentre 
una visione piu pnnoramica della 
\icenda. quale quella che com
pare nel libio die sull'argomriito 
ha scritto Aurelio Lepre e pub
blicato recentemente dagli Edi
tori Ritiniti. a vrebbe forse po<"-
tato l'aiitore a una considera-
zicne piu positiva della € svolta » 
stessa. 

Questi *ono del resto piobleml 
aperti: 1'iiicontio fra storici che 
alTrontnno questi argomenti. oue 
sti problemi, quei momenti si e 
sempie nsolto con una esten-
sione dell'indagiue. un allarga-
mptito d l̂ quadro e degli orii-
/enti. ma fi.incanicnte. lasciando. 
niolte volte, le iwsi/iotii mvanate. 
Qui vengono ripropo-;te nella Ioro 
smtesi e ceito non potranno es
sere vagliate. sul piano stret
tamente storico. fin quando non 
cemparira un'ampia c documen-
tata storia del « regno del Sud ». 
che permetta un'indagine PIU pro 
fonda. Anche se i comunisti. alia 
luce dei fatti. ritengono die quel 
passo. per quel che attiene stret
tamente aH'argomento Resistenza 
ehe interessa qui. sia stato estre-
mamente politico e positivo. 

Anche parlare. pero. di fi 
ne deH'illusione cgatibaldiiH 
dell'internazionalismo comuni'-ta* 
al confine orientate, vuol dire 
non valutare in tutta la 'o 
ro portata. situazioni estrema. 
mente complesse su cui pesano 
decenni di errori. ccme har»'o 
messo in luce pur con diveise 
angolazioni. Pacor. Sala. \ph. 
Fogar nei loro studi recenti. 

Ma se e'e tin'assenza. dal libro 
di Bocca. che sentiamo di »i^. 
e l'assenza di un esame delle 
posizioni dei partiti sul * doma-
ni > democratico. sul * do;x> > del 
paese. Ci sono. e vero. qua e la 
timidi accenni all'<irgo'iiento ep 
pure da quando storici e politic! 
si sono messi di pimtiglio a stu-
diare il problema delle * idee Ko 
ciali della Resistenza >. la di 
scussione ha fatto un bel salto in 
avanti. Che cosa voles=e Togliatti 
e cosa preferisse invece Valiani. 
per dirla hrutalmente. i timori 
dpi cattoliei e dei moderati. il 
controllo dei mezzi di produzione 
secondo De Gasperi. le « cinque 
lettere » sulla funzione del Comt-
tato di liberazione nazionale. lot
ta di classe o non Ictta di classe. 
E ancora: fu egemonico o no il 
ruolo della classe operaia'' f'on-
diziono la direzione della lotta e 
le impose certe scelte e certe 
svolte oppure no? Ebbe questa 
nuova classe. che si presentava 
impctuosa e in armi alia storia 
d'ltalia. un rtiolo rivoluzionario o 
non lo ebbe? 

Un punto. insomma. su questi 
problemi. su questi temi. non e'e 
o e appena accermato. II libro. 
che per altri argomenti 6 sinteti-
co ma ricco. qui avanza timida-
roente o si arresta davanti a cer-
ti fenomeni come quello che ri-
guarda le masse contadine emi-
liane giunte alia Resistenza var-
cando appena la soglia delle ri-
chieste di un ripristino — lo o*-
serva in uno studio anche Luiti 
Arbizzani — delle condizioni av 
.sociati\e del 1921. Forse qui 
avrehbe giovato a Bocca 1'esam*. 
come fa osservare anche Leo 
Valiani. del libro di Gtierr:no 
Franzini. Storia della Resistemn 
emtliana. I'opera che piu di a!tr# 
ha scavato intomo a questi pro
blem! ancora pressoche inesplo-
rati. o il saggio di I/egrani ap-
parso sul Aforimento di liberazio
ne in Italia. 

Un'ultima o?serrazione. Abbia
mo detto prima come uno degli 
impegni assunti da Bocca sia sta
to quello della demistificazione 
delle storie ca ramellose e a\*ven-
turistiche. e ve ne sono, di quel 
periodo. Ma questa derr.istificazio-
ne deve procedere in tutti i sen-
si. mentre ci sembra kigeneroso. 
ma soprattutto non piu giustifica-
to. un certo linguaggio. una certa 
fraseok>gia nei confronti del Par
tito comunista. per il quale Boc
ca de! re£to. come compare dalla 
sua Stona. nutre rispetto. 

Ci nfenamo a frasi o a paro'e 
come q-ieste: t B pai'ito come 
una clresa» (pagg. 93 102 e 
IfiR). t L'an:ma erclesiastica del 
partito* (pag. 241). «ReliCione 
«ocia!e. chiesa laica. tran^fert 
maten'alistico delle eteme a'pi-
raz^m ldealistiche. e.>so ha dje 
modi per accostarsi ai problemi 
organizzativi. I'efficicnUstico e il 
Hdeistico. L'anima razionale. po-
sitivistica. k) spinge a indagini 
attente. a severe autocritiche: ma 
al tempo stesso fede e apostolato 
lo inducono a pensane I'organis-
zazione in termini di omiscienza 
e di divina prowidenza» (pag. 
466). E ci fermiamo. perche re v> 
consenta Giorgio Bocca. tutto que
sto d certo fuori luogo m un libro 
r»er di piu attento e controlJato 
attraverso cm passa la *to'ia di 
qua^i due anni che e la srona. 
come dice I'autore. della sansui 
nosa gestazionc di «una Italia 
di versa >. a cui »'» PCI ha p-ir-
tecipato nagando la piu alta per-
centuale di sariffue, 

Adorfo Scatpelli 
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