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I «killers» sono entrati nella cronaca italiana 

ASSASSINIA 
«FERRO FREDDO» 

La letleratura giallonera da Poe ai fumetti in edicola -1 genocidi e la violenza quotidiana 

I killers sono entrati nella 
cronaca quotidiana anche m 
Italia, I killers all'americana, 
« accisori > non assasstni, pro-
fessionisti della pistola impie-
oata come strumento nonnale 
di lavoro. Gli uomini dell'A-
nonima, insomnia, che finora 
avevamo incontrato soltanto 
rxei film e nei romanzi gialli, 
compaiono per le vie di Roma. 
Nei romanzi. s'intende, dell'ul
tima maniera, perche anche 
la letteratura poliziesca si ag-
giorna. 

A guardar bene I'evoluzione 
della cronaca e del romanzo 
d'evasione e rigorosamente pa-
rallela. Cinquant'anni fa, quan-
do ammazzare era considerato 
ancora eccezionale e sconve-
niente, il < giallo * (che anco
ra non si chiamava cost) pro-
sperava suite eleganti divaga-
ziani letterarie di un De Quin-
cey (« L'Assassinio come una 
dclle belle Arti >) o nelle im-
rnaginazioni di un Poe, I'inven-
tore del perfetto detective. II 
vwrto c'era, ma come la pri-
via cifra del problema: un 
elemento astratto su cui uno 
Sherlock Holmes, nipote deca-
dente e meccanizzato di Au-
guste Dupin, esercitava le 
propria facolta di ri solu/.ione 
attraverso I'analisi matematica 
e la fantasia. 

Dopo la prima guerra man 
diale, i morti accatastati a 
centinaia di migliuia, sono di-
ventati una realta concreta e 
la pratica si e estesa, alme-
no in America, alia vita quoti
diana colla fioritura del gang-
sterismo. II mistery .si trasfur-
ma nei hard boiled novel, il 
cadavere si fa concreto, rigido. 
insanguinato e saprattutto fre-
quente. Nella c Semplice arte 
del dclitto >, ispirata soltanto 
nei titolo al De Quincey, Ray
mond Chandler spiega chiara-
mente come Dashiel Hammett, 
il creatore del genere, abbia 
operato il cambiamento attor-
no al 1930. c Hammett restitui 
I'assassinio alle persone che lo 
commettono per ragioni solide, 
non per fornire un cadavere. 
e con i mezzi a pnrlata di ma-
no, non con pistole intarsiate, 
curaro e veleni tropicali >. 

Le ragioni concrete per cui 
«i ammazza a mono libera fra 
le due guerre non sono affatto 
belle: niente passione, ma so
lo danaro e spordii affari. La 
America diventa Poisonrille, la 
Citta Avvelenata del pi" bel 
romanzo di Hammett, Red Har
vest. tradolto in italiano come 
« Piombo e sangue»: Poison 
villc e tutta nelle mani dei 
gangsters, compreso il miliar-
dario locale che e un vecchio 
farabutto, il capo della polizia 
che tiene il sacco alle rapine, 
il sindacalista corrotto; I'uni j 
ca persona a suo mndo pulita \ 
c la prostituta die, non aven- i 
do alcun prinripm morale ol-
tre alia passione per i dollari, 
gioca a carte scapcrte. Il ro
manzo si conclude con una bat-
taglia generate tra le varie 
gangs die si di^truggono tra 
loro a colpi di bombe. di mi 
tra, di pistola. Compare, in 
questo romanzo. un personag 
gin nuavo: H poliziotto die non I 
deduce, non analizza. nnn ri-
solve il dclitto enme un pro
blema di scacchi: ma al con 
trario e immerso fmo al col-
lo nella battaglia e v'wee im 
piegando gli stasi metndi de 
gli avversari. K* il capostipi-
te di una tribit che andra ra-
pidamente involaarendosi e co-
lorandosi di sadismo. 

II poliziotto di Hammett, come 
mio cugino. il Marlowe di 
Chandler, sono ancora onesti. 
Odiano la violenza. anche se 
Vimpiegano perche non pos 
sono fare altrimenti. Con<er-
rano, bene o male, una vaga 
aomiglianza in testi mnderne 
col mitico Robin Hood, il ven-
dicatore di tnrti. Ma il aenere 
perde velocemente quota Pete 
Chambers, il * privato» erne 
dei romanzi di Henry Kane, de-
acrive in questi termini irom-
et la scomparsa del tipo Po
well Uomo Ombra che pasiava 
mcta del suo tempo a tnqhere 
Myrna Loy dai pasticci e Val 
fra meta a dipanare Vimbro 
glio con I'astuzia: * Ora — di 
ce — hanno messo un di<co 
nuoro. Ce il detective che nnn 
ha moglie. non dorme, non 
mangia e non si ferma mai. 
Beve. here di nuoro. e di nuo 
ro ancora: amoreggia con le 
donne, bior.de generalmente, 
che son dure a parole ma ce-
deroli nelle intenzioni; poi he
re ancora una rolta e. a metd 
del romanzo. si prende un sac-
ctt di botte. poi bere per di 
menticare. pror.uncia qualche 
parola oscena. si aggira per 
la cittd come un ubriaco: ma 
r un dritto e riesce a redere 
il ncsso tra gli avrenimenti 
p'm disparati. e cosi risoh-e il 
mistero ». 

Whisky, dollari e sesso muo-
rorto questo personaggio miti
co che ha la fortuna di un su
perman e una testa di granito 
m cui piovono tante botte quan-

le basterebbero a scurdinare la 
porta d'una banco; ma die a 
lui non fauna p'm effetto della 
cuduta di una pitima di polio. 
K' ovvio die sia un po' ob 
brutito e, naturalmente, ten 
de a rubare il mestiere al 
boia. 11 detective Mike Ham
mer di Spillane e un assassi 
no e un tarturatore die am
mazza bionde e rosse dopo 
averne abusato (« I-iii si che ci 
sa fare con le donne» com 
menta I'amico di Marty nei 
film omonimo) e spara nella 
pancia per far soffrire. Gusti 
innaturali hanno pure Michael 
Kells e la sua banda di inve-
stigatori inventati da Peter 
Cheyney per dar la caccia alle 
spie naziste (e, dopo il '45, alle 
spie comuniste). 

Da questa gang patriottica 
che impiega volentieri il col-
tello (il ferro freddo piu allu-
cinante del piombo caldo) di-
scende in linea retta Vagente 
con licenza di uccidere, il su-
peruomo del servizio segreto al-

colizzato e assassino James 
Bond. Lo scrittore Ian Fleming. 
e inglese come Len Deighton 
padre dell'Agente Senza Nome 
della € Pratica lpcress >. L'e-
migrazinne oltreutlantica e si-
gnificativa. Una crudelta tor-
bida. compressa sot to la era-
sta del puritanesimo. fia sem-
pre impregnato la letteratura 
inglese del qenere: da « Niente 
orchidee per Miss Blandish •> 
di Chase-Raymond, dedicato al
ia distruzione morale e soprat-
tutta sestuale di una fanciul 
la, sino al marbido e confusn 
erntomoraliimo del cattolico 
Graham Greene di cui « Quin-
ta colonna ^ e stato rerente-
mente ridotto per i nostri te-
leschermi. Ma nuovo e carat-
teristico e I'innesto della ma
niera americana su questo fan 
do di inibizioni postvittoriane. 
L'epidemia, cine. & andata e 
stendendnsi e adattandosi alle 
diverse « civilta *. 

II fenomeno ha ormai preso 
un'estensione mondiale. Persi-
no in Italia, dove la letteratu
ra gialla, sinora, era stata con-
sumata ma non prodotta, il 
sado erotismo ha attecchito in 
un campo ancor piu popolare 
di quello del libra: nei fumet-
to. Apriamo un numero di 
Killing, fotoromanzo casalingo: 
cumincia con una scena di tor 
tura medievale, si sviluppa in 
una cantina dove una rttuta 
affilata vie tie impiegata per 
sbudellare le vittime (natural 
mente il primo colpn le denu-
da), continua con strangola-
menti. amplessi, bottigliate in 
faccia, revolverate nei bagno, 
stupri, avvelenamenti, rapine: 
il sangue, specialmente fem-
minile, scorre a fiotti, proprio 
come in certi falsi western 
italo spagnoli dove il compiaci-
mento per la strage assume 
gli aspetti piu repugnanti. Con-
temporaneamente ritroviamo 
nelle edicole le ristampe di 
€ Fantomas > e. perfino. in brnf-
te edizioni illustrate, quelle 
del Marchese de Sade. 

E' normale che questa de-
generazione e popolarizzazione 
del cattivo gusto si accompa-
gnino. come dicevamo all'inizio. 
all'apparizione del killer che 

ammazza un paio di ragazzi 
in strada, un cliente in banca, 
un poliziotto e via dicendo. 
Non gia perche la gente up 
prenda ad uccidere dalle ri.si 
bili avventure di (lenius. (Qui 
un agente dell'F.U.I, sconfig 
ge un depravato nobile scoz 
zese in cui si reincarnano gli 
antenati sventratori di donne'). 
Ma la coincidenza tra realta 
e fantasia e normale perdu'1 la 
violenza e la brutalita sono una 
componente co\tante della vita 
contemporanea. 

1 nulioni di morti della pri
ma guerra mondiale e. soprat-
tutta, la deqradazione attravcr
so la sofferenza di allri milio 
m di fs.scri hanno spalancuto le 
parte dell'inferno. E il sittema 
si e perpetuata nelle guerre 
razziste dove un ex scrittore 
alcalizzato come Steinbeck va 
« a caccia di gnomi », cioe di 
vietcong, per canto del News 
day e del Corriere della Sera. 
In questo spreco della vita 
umana, valutata zero, si edit-
cano le nuove generazioni. 11 
ladro si fa assassino. come del 
resto I'automobilista che ucci-
de per un sorpasso o il deru-
bata die uccide per una radio-
Una e ottiene la comprensio-
ne dei gutdici immersi nei me-
desimo c i"""-

Questa realta si rifh-tte im 
mediatamente nelle forme piu 
elementari della letteratura e 
dello spettacolo die, a diffe 
renza della grunde arte, non 
decantano i fatti, non li subli 

i mann in verita eterne. ma si 
limitann a rispecdiiarli in mo-
do grezzo ed efficace. Quello 
che. insomma, trnvianin raffi-
nato e simbolizzato nelle pie 
ghe di una pagina d'autore ap-
pare — come un pezzo di car-
ne cruda in cucina — nei pe-
riodici da duecento lire e nel
le collane piii pretenziose de
dicate da Garzanti. da Feltri-
nelli. da Mondadori alle spie 
provenienti dal freddo o dal 
caldo. Uno sfogo a buon mer-
cato per gli istinti feroci fo-
mentat'x dall'assuefazione ai 
quotidiani fatti della vita e 
della morte. 

Rubens Tedeschi 

SCIENZA E TECNICA 

IL SALONE NAUTICO GENOVESE 

Paese di navigatori 
ma non di barche 

Ogni anno in Italia vengono prodotti oltre un 
milione di autoveicoli, ma meno di mille bar
che a vela - Abbondano invece i panfili di lus-
so - II confronlo con la Francia e I'lnghilterra 

c K i l l ing » in aiione 

si dice cosi 

La carne e il Carnevale 
Con q.j.i.; con-i^'i ci socc< orre. 

113 po 
pol.irf? Da una parte ci ammo-
:v.*vtf. con un po di e>agerazione. 
che t ch: ha cmquanta carneva.i 
M p.:o m»-::er .4. >t.\a!i » icioe 
cue ; c.r.q u i v m i at"»c;io conv.n 
c are a p~e»»cv.r.>ars. deila morte 
e a prcparar\iM). dall'altra Ci 

] juori t 1 . con un tono mo'.to p.u 
i .r>o. <.he «.ii carneva e Oijni 
| ~v IK r7<> \a e * f q imdi. bruciando 

- i. tempo ; piu q.ialifieati bo!!et 
i n. ml••̂ >>ro,.o •̂lc,. che « se carne
vale e al sole. Pa*qua £ ai fuo 
co » (c:oo che 5e la fine deU'in-
\err.o e m.'.e. la pnmaver3 sara 
fre^-.O. 

i) :e-:a paro'.a carnevale. che 
viz. ci intere>«a, e te'timon.ata 
per ,a prima vo.:a. dentro la 
Im'-M.i ita.iana. nei Trecento: de-
m a per nietate*i (o*s a per in-
\er-ione d. po^to tra due ivion;) 
da carr.e\c\ are e. n<a!endo. dal 
latino r«irnem lerare. e>pres<:one 
de^iijnante il teimo in cm si so 
"pende l"u50 della carne e co 
m.nc a !a qtu-eMma. Per curio 
s ta direnm die !'e>pres« one la-
tma e ancora direttamente sen-
?ibile m certi daletti per esem 
pio nei p.emontese carlerc; e 
che la antiquata forma italiana 
canja.^ciaJe discende da una 
formula latina oarallela e di 
quasi ufTual sen«o. camera la-
xare (nella lingua romena ab-
biamo addinttura la inversione 
dei termini; lasart de earn*). 

Ma i nonii delle altre no-tre 
ff>tivi:a hanno poi una stor.a 
fonetica a.trettanto complit-ata? 
Non diremmo. Veii.amone qual-
cuno a ca^o: Befaua e da r.iol 
.fitar-; al .at.no epijanla. o me-
J'..O al greio epiiaua. che pre 
•»enta app into .'aeoento rt-at'.o 
e the si tra<ni.-e ora.mente nej'i 
*trat i»po;ari: Quaresirr.a ha ii.e 
tro d: <e ii iaf.no quadraQt>*ir:a 
(che ?ott;nten.le a.v<. « g.o*no ». 
e »1e'.itiia ii « q .arante* mo ir.or 
no» prima deila Pa<<ria)". Ktr-
raooMo ha coiiie antcnato r co-
no*cibilis*.n''o il latino fenae Au 
(Ti.-fi (cioe c fene d'ago*to>>: 
;>u difficile e i! ca«o d- Pas qua. 
a'.ia c r. rad.ee *ta l'ebraico pesah 
(« p.ii<a2go»). ncrociato>i poi 
con ii latino pa<:cua (< pa«co'.i >). 
for-e peroh^ ia ?o ennita cade in 
pr .nmera. 

Se pero e«am ntarro quail rap-
porti *:ano intercor«i. nei tempo. 
tra una simile terminologia e !e 
pratiche re!i«?o<e. il panorama 
<certo meitho de-cnvibile da un 
fo'.cion*la che da un lingn;>ta> 
r.^uita p.rt comp'e^^o: il «o*!an 
tivo carnevale. per e<emp:o, e 
nato col cn«tiane«imo. ma ha 
calamitato a ?e un nucleo di r.ti 
di ascenden7a pagana. ricondu-
cibili alle antiche feste aftrarie 
che nell'antica Roma accompa-
(rnavano l'inizio dell'anno; il Fer-
raposto (che comporta tuttora usi 

J foMivi di orig.ne romana. come 
scampagnate. mance, giochi popo-

ian. ecc ) ha re*:-:.to s:a iin^.u-
*t;cainen:e. s:a «ne.ia reaita ». 
anche se >a Ch esa v. ha so\rap 
po^'o !a celebra/:one del.'A*- mta. 
.n»crrendo'.l r en ami ai.a canta 
e fjn/.oni sacre: ii Sata'.e, ce.e-
brato a partire dal 3.">0 circa 
d C . si sovrap:»ne a una pre 
cedente neorren/a pagana che 
era uguaimente .in « nataie > (ma 
si trattava dei * nata'.e del soie 
:n\.tto>. a i'.or f caz.one del so'.-
stir.o d':nverno>; .a fe*ta dei.a 
Kpijai.a fpiro'.a gia u>ata da; 
greci per m.icare il manifestar-i 
di una d m n t a ) e connessa dal 
Cn*t:anesimo coi manifestarsi di 
(ie*u nei mondo. ma es«a ha ti-
rato a «e. sen7a canceiiarie. an 
che antiche prat che vo'.te a ce-
iebrare sp r.ti bengni o a cac-
ciare s'.reihe nviivage (il ter-
mine be'.ana. mfatti. si appltca 
alia wveha benefira che ia no-tte 
del 6 gennaio pi>rta : doni ai 
bambini: ma si app'.ica anche al 
fantocc o di stonpa. raffig.irante 
una veccha. che *i u«a ancora 
bruciare in alcun- iuoghi, du
rante queiia t'.e^a notte). 

In*omma. q.ie^te poche nghe 
vog'.iono ribadire che anche il set-
tore « Kestivita a Ricorrenze > 
(anzi. questo forse piu che altri) 
rivela delle vi<seos.ta. cioe un pa^ 
sato ancora operante: e che l'esa 
me del suo lessico non c inutile 
a chi voglia penetrarlo. 

t. r. 

GEN'OVA. febbraio. 
La piuduziune annua di auto

veicoli ha sii{)erato nei nostro 
paese il nulione di unita. Nel-
lo stesso (KTiodo di tempo tut
ta l'industria nautica italiana 
ha coslruito 9B!I barche a ve
la. csaUamente -•>! in legno e 
7\~> in plastica. 11 rappurto e 
mdicativo e non niauca di stu-
piu- costanteinentc gli stranie 
II i quali si doinandano il per
che (ii una simile |>o\erta del 
la nautica piu pura in un pae | 
.se come il nostro, circondato I 
dal mate, in buona parte in ' 
sulaie e non privo di laghi. 
Stupoie che si trasforma in 
iioma c|iiando apprendono ehe 
la no.itra cantieristica produ
ce. ed esporta in notevole mi-
sura. i panfili e gli yacht piu 
costosi del mondo. barche di 
un lusso tale da non a \ e r e ri-
vali neppure ni'gli l 'S-\. 

Tenendo presente una situa-
zione del genere si comprencle 
pei che il salone nautico genu 
\ e se (che si coneludera il 14 
lebbiaio) jiur es-endo i iu>ci 
to a coiic|uistaisi un rango di 
pi uno piiino fia le c-piisi/ioni 
interna/ionali della nautica M 
pri'scuti, anche visivanunte. 
con piofoiidi- dirferen/e dalle 
analoghe manifesta/ioni di I.on 
dra e di Pang i . Al « boat 
show » inglese come al salone 
sulle r i \ e della Senna il « to-
no v e dato dalle barche a ve
la. centinaia di modelli, in nu 
inero di gran lunga maggiore 
rispetto non solo ai cruiser ma 
anche ai piu modesti motosca-
fi. A Genova capita invece 
proprio il contrario: qualche 
mazzetto di vele in mezzo ad 
una flotta di panfili. ricchi di 
cromature quanto di legnami. 

In una vasca ricavata nel-
l'atrio d'onore del c salone > 
espone la ALPA. una azienda 
di lavorazioni plastiche con se-
de ad OfTanego (Cremona) che 
ha saputo conquistarsi un pre-
stigio internazionale. Questa 
ditta si 6 speciali/zata nei set-
tore velico ed un'occhiata alia 
sua produzione e abbastanza 
indicativa. I.a barca piu pic-
cola e lo « skip J>. una tavola a 
vela venduta a 205 mila lire. 
cui segue il « tris ». una bar-
chetta pesante 70 chili e ven
duta a 245.000 lire. Un « flying 
junior». la piu piccola delle 
derive di classe internazionale 
(barca di addestramento degli 
allievi FIV) costa 420 mila lire. 
il c flying dutchman > 1 mi
lione e 100 mila lire. 

Gli yacht, sempre in plasti-
i ca. costano in proporzione: lo 
' « Alpa 7 7 »'• venduto a '.i mi 

lioni sen/a vele ne motore. 
I'« Alpa 9 » G milioni e me/zo 
senza vele. 1> A l l * 'lungo 11 
metri con sette po^ti letto) co
sta dodici milioni e 1**A-15> 
(lungo 15 metri. con otto cuc-
cette) e a listino per 24 mi 
lioni e me/zo senza vele. 

Prezzi proibitivi e non solo 
per quanto riguarda i tipi piu 
lussuosi di imbarcazioni. La 
CIMA, una ditta di Roma, e-

j spune due altre barche a vela 
di classe internazionale. il 
lightning < Kalimero» (lire 
1.250.000) ed il c Tempest >. i l l 
nuovo esemplare di imbarca- | 
zione da regata a chiglia p t r i 
due persone d'equipaggio che 
partecipera alle pros<=ime o-
limpiadi (lire 1.70)000). 

I/e barche da competizione. 
quelle che cioe dovrebbero for-
mare le nuove ger.erazioni ed 
educarle agli sport del mare , 
hanno pure dei prezzi difficil-
mente abbordabili: mezzo mi
lione per una barche tfa come 
il * flying junior > stampato in 

] plastica come i catini. e vera-
mente una cifra ecce« iva . ta-

; le da scoraggiare i piu van i 
! strati della pop«ilazione gio\a-

I nile — nono^tante l'opera me-
rit<)ria dtM circoli FIV — dal-
l 'awicinarsi alia vela, ad "no 
degli sport piii affascinanti che 
esistano. 

Per chi sogna la barca a ve
la come un battello abitabile, 
sia pure in modo scomodo. e 
col quale sia possibile effet-
tuare piccole passeggiete lun
go la costa. la spesa da afTron-
tare — stando agli esemplari 
presentati al salone — si ag
gira sul milione e mezzo di 
lire, tutto compreso. 

Esistono anche delle eccezio-
ni. ma sono proprio tali. Vale 
la pena di ricordare solo 1'of-
ferta che vien fatta dalla 
SIBMA navale di Torino la 
quale si rivolge non solo agli 
appassionati della vela e del 
campecgio costiero ma anche 
a quelli fra costoro che inten-
dano costniirsi la barca da 
soli. In questo caso agli ac-
quirenti della t Promenade > 
(cosi si chiama la barca a ve
la cabinata messa sul mercato) 
viene inn'ato un primo lotto 
comprendente tutte le parti in 

legno la\ orate e finite ed il 
materiale per il montaggio (al 
prezzo di 250 mila lire), e suc-
cessivamente un secondo lotto 
con 1'albero, le vele. il saitia-
me al pre/zo (|i 175 mila lire. 

I.a barca. fmita. doviebbe 
(|timdi costare 425 mila l i ne e 
second,) la pubblicita della 
SIHMA due persone. anche non 
compctenti in falegnameria. 
« ma fornite di passione e buo 
na \olonta» riuscirebbero a 
moiitarla con 150 ore lavora-
t i \e . 

Per chi vuole acquistare la 
barca gia montata il pre/zo di 
listino. veramente interessante. 
e di C80 mila lire. 

Ma. come abbiamo detto. 
questa e una eccezione. II mer
cato italiano purtroppo anche 
in questo settore offre prez 
zi sempre niolto alti. sii|x*rio 
ri. nella migliore delle ipotesi. 
di un terzo buono rispetto al 
mercato francese e talvolta 
del doppio ni'i confronti di 
(|Utllo inglese. Quando si ri 
coida t he in Francia esistono 
c i l ia 100 mila barche a vela 
ed in Gran Hietamia almeno 
(!(I0 mila (iicordate il niolo di 
quest,, barchette nella fiettolo 
sn evacuaxione dell 'armata in 
gl("!e all'inizio dcH'iiltima guer 
ra a Dunkerque?) non bisogna 
soltanto richiamarsi ad una 
differente tradizione ma anche 
a piu solide considerazioni: 
quelle del costo di acquisto e 
di manutenzione. L'uno e l'al-
tro ancora troppo alti per fa 
vorire dalle nostre parti uno 
sviluppo della nautica a vela. 
ed 6 un vero peccato. 

Paolo Saletti 

mm** 
^ tf*lr. 

La piccola vasca nell ' interno 
presentate a Genova 

del salone dove galleggiano le piu grosse barche a vela 

I «toscobili» della settimana L3 

DAL MONDO CLASSICO 
AGLIANNIQUARANTA 

Predomnano que.sta settimana 
!e opere di storia, fra le quali 
saranno da nconoscere i titoli 
piii urere-ssanti: cii alcuni. trat-
tjiKiusi di n.stampt\ gia ci si e 
occiijMti a suo tempo, di a.tn 
.• l̂ra IK'ce^s.^ro r.lomare a pjr-
lare c<<i m.iy:.;.<>r co*npet«.tiza e 
at,enzic*;e. 

1. ti'.o'o piii nuovo ci e offer-
*.o dalla t'n.versale I.aterza: la 
Vita dt Alwo.'ini de. francese 
Max Galo. tradotta e adjtt.ita 
:>-r i'edi/MTie ruli.ina da Pao.o 
S->-.HK> ',I>. 900i. Si tra'ta di i«ia 
liiOkjratia raccon'ata. de>t na 
ta s"«i/,i d jbbo a <m va.>'o pub 
blivo anche d. n<<i special.^ti. e 
spo/iia'a qiiiidi di o?ni appara-
to dcHrimtti'ar.o od emdito: ne 
si dimentichi che Topera niziai-
m«ite era des: nata al pjbb'.tco 
francese. ai q'iale era nece> 
sar.o offrire !e linee e>-enz.ali 
des i ev'-nti. e<nza ind lg.are su 

Particolan e figure s ngolarmen
te signilicativi per noi. E reste-
ra .niche da vedere che cosa si 
I*>:r."i agmunijere o moiiificare 
(j undo .-ara tcrminata la gro>.=a 
bo_!',ifia in c<>r.<-o di p'lbb'i-
I'.I/IKU' a c ira <ii Ren/o De Fe
lice Ma r tonioreiiio sctiz'altro 
> iil'.iritonn*ro: per ora ci Iwsta 
soJci.ii.ire !.i rioira e 1' n'ere^v? 
del. ri/i.Viva. 

I'fia r:.vampj ;nvece ci viene 
offe-'.i da Mocwladori nella colla-
na <• I Rcvo'-d-: Taccuno W42 
<u P.«T<> N'ttini (L. .T>0), 1" n#e-
re.-^.inte di . i ro tetiu'o dal leader 
•xK'iahs'a riell'eMl.o francese. 
nei q i.ile =;i p>-v^cio trovaro o.tre 
al'e .iiirio'.i/iotii suiie vicwide per-
.^*iai; e de.la propria famii!l'a !e 
o.vervax.oni s'l'.l'attivita clande-
s'.na. su; dj=pora*o pre^tite e 
sille p-o^rky.t ve de.rav\enire. 

II S.>egia*ore infine ha npre-
50 dalle edinoni E'na'idi !a Sio-

i Renzo e Lucia i 
a fumetti i 

Vinculo del Manzor,: (per 

I
chi I'ha avutoi e ormai *i 
mio: le generazioni che 
hanno penaio Van.ma loro 

Ich.r.e sui tcti cr f ci del 
g'nr.as'.o pfi^ono orriai IJ 

I n r c un *o*p;ro 'i *o'/ --f>. 
e le nuore .'"re r,i"o> c 
gnardare al futuro con Iran 

Iqwllila. Il Manzoni. infalli 
r.on ha piu *careti: e r.on 
iarlo peT l'opera a i ulaitr<c 

I della Tr (che con tariff 
r-u-fafe e la'-.'.a nef-co.'o* f'J 

I r ' - ' r ' . i a d; d.re-tare p u 
* noio^a > del.a Iciiura del 
I'nr-a-nale). Il graz-.e va ri 

Irolto ar fumetti che. full'on 
da dell''.r.'ere**e naz'or.ale 

I si sono lar.ciatt suU'arqome\ 
ro netten'-.o ir.s eme le qran 
trorate delle "dKiom econo 

Imtche, ael rider'« d Zf~'. e 
della co-Ttunica:\orie per in 
r-.na r.i. 

I Da qualche a rtrr.o, infaHt. 
i Promrssi Spcv:i sono aVa 

Iportata non soltanto di tuite 
le tasehe ma anche di tulte 
le fanta^e e intelhaenze. Ci 

I ha pcr.sato un edttnre mila 
r.ese. che ha chiamato un 
di^eanatore dal polso facile 

I ah ha memo davanti un buon 
I ria.«!.siinro del capolaroro 

I manzomano e I'ha incarwato 
di * ridurlo > idfcn'orTnenfe. 
Detto e fatto: i Promessi 

L 

X;R»-' -orio •.-fafi Uquiaati in 
45>t viqnette. con tanto d\ 
fumetto che scfvzza dalla 
t,occa di un don Abhondio 
neca^enm o rii un bravo I 
:ne*untuo*o che m'naccia ' 
» Q it-to matnmon.o no'i • 
- ".i da fare >. I 

11 Ma'.zonj £ scrv.tn con 
'.'.i m'erprctazio'ie cntica I 
'ulrninai,te. m tutto deqr.a di I 
'fi'^^ta en- Ita che ha biso 
i\o >ii con:umarc tutto d> I 
• <Tnn carr era. Il tuperflun ' 
^ <fnfo r.'irriirrjfr,. compreso I 
r;uell'mutile * ramo del laco | 
ii Como •> e la rera stor-,a 
ii Renzo e I.uaa e li. rac I 

rhiu*a in poch\ trattj d: ma I 
•fa. Tut'i pot'ono leoaerla. • 
*enza fit'ca, e menarne van I 
to culturale. E se norj ha 
*fasce. 1'ed tore c\ ha mc**o I 
•i calce una paomella in | 
ciii s? lVusira la h oarafia 
iel Nostro. piu qualche I 
tirano tratto dal/'.lde'ehi e ' 
dal Conte d: Carmagnoia. i 
Anche alt iniellciluali. co«i. | 
'-inno la loro parte E se 
ra bene ne redremo ben I 
.^rtsfo delle olfre. II rofMTncf. I 
to. infatti. si annunaa co . 
me d primo dt una collana I 
dei t classici a fumetti ». C£ 
<peranza che la proximo 
vnlta potremn finalmente leq-
aere la Divina Commedia. 

na della rivoluzione russa p ib 
bl.cata nei '35 dallo stonco ame-
nc.ino William Henry Chamber-
i:n Hi voll.. L. 2700): e un*opera 
che nsente del tempo m cm fu 
.=cntta e che naturalmente e S',T 
ta in parte superata dai nume-
~<>M v<iKii o<ksteriori; mttavia 
off re* il \.intag<jio di una chiara 
\ s'»*ie d'ai^iemc. accessibile a 
'ina ;as 'a cerchia di iet'ori. 

Dalla itor.a contemporanea al 
la storia antica: un tito.o noii 
comune. che p-io intere^sare an
che agli s'udctiti della scuola 
mcila e che .si !egge con pia-
cere e La .sociefd nei mondo 
cla<sico di Mario Auilio I>evi 
(ERI. «C.a.scp 'Tt.ca >. L. 600). 

NARRATIVA 
E POESIA 

PochLsMme in o>mpvn?o ie no-
v.ta nei carnpo delia narrativa. 
Mentre (Jarzan'i ci ammarmisce 
'.fi a lco Ian F.em ng <007 Licen
za ai uccidere. li dollar So. 
L. .JVM. Mofvdado*: ris'ampa un 
-o-i„ifi/o «ii G-. ?'..-i D-le'kia. Can 
ne al i . -ro. p i ' n ca'o nei I9U 
( r ( ) - -a r» L. r><)>. 

Ma ii tito.o da sejraiare a 
ch >i irreres^i di p_ov>lemi lette-
ra-j e I.a cultura e la poc*ia ita-
lui'.a d<-[ dopo'nierra d. G org o 
Ba-r>» ri Sq la-o'M apnar=o neiia 
\'n.\e-.-ale CaDp-̂ lii o i i e sogji 

i *o 1; iiri a'To vo! i-r»'"V> dei me 
de- 'u-» a i'<»'» da r̂ >. a s to 'em 

i :«> -»-^ra ,i»o f <:--<i.ca*o a.la 
I \arrn'ira ttoliaia d^l dopoyier-
I ra '.I r>-v-7/o e *"-n->-e di 600 

ll*»-> Q .•->•<) r. » . 0 5--K!IO s i 
a—t.Va n " e r>.ir"i: Ixi cultu
ra. 1st conlinmla della poena. 
IM vuora pa^^a. ed abbraccia 
t-itt.i ! . v . •«.!*« ci.t'ir.'de e cnti
ca de^li u ' imi ven'i arxu e tutte 
le varie correnti di poesia fir.o 
a l e re- »-n' s« rre t'n lavoro di 

j ^i- err.e 'o-i r .cw richederebbe 
xia D.ii a"(ti 'a discie= one; per 

o_a c. imriamo a o->servare che 
una r*n particolaregaiata d.stn-
bi7.cne della mater a. una «er:e 
di rd.ci (manca persmo un es-
scn7 ale rndice dei nomi). e in-
fine una masxciore 5ele7.one di 
auton avrebbero giovato alia 
ch;are77.a e all'accessibilita del 
d:soor=o. Si tratta. in ogni ca«o. 
di un volimetto mo>o utile, che 
p-.o ser.ire per m primo onen-
tamen'o in una prod iz one cosi 
s'erm.'na'a. 

ARTE E 
MUSICA 

Continaano re2o.armen*e le 
pjbb icazioni nelle due maggio 
ri coilane d'arte economiche ora 
disponibili: i c Class.ci del-
1'arte Ri7zo'.it e «I D-amanti del-
1'arte > di Sansoni Per entram-
ne perd dobbiamo osservare che 
la qualitA delle riproduzioni a 

colon e iio"e'.oi'ii.ii e .-• .I<1UM: 
se I pre/zi ti^io'iiivi n<«i con-
sentonci co t̂o-̂ i p-o t-ilm.i iiti d: 
.M.inipa. Uinto va e < 'w ie 'a\<> 
le a co'ori =i no 'i<io"o <ii n i 
mero e mi-i..o-\i,e •• i.ie tu'.te 
Ie altre .siano ti bianco e nero. 
v fin troppo ovvio o.^.-er\are che 
colon fal«i e fortcmetitc ai'era-
:i a.^witanatio dalia cornpr«.tisio-
ne dell'opera d'arie. 

Nella collana di Ri7zoli. coi 
sol to rigor** e la sohta abrn«i-
<ianza di dati da noi p u vo!"e 
M)'toi.neata. e usci'o i! qu ri'.o 
\olumo dedicato a Botticelli 
(\. 1000): ]a pre=:e»it<az:one e di 
C-irlo Bo. tutti i van apparati 
cn'ici e filologici soro .stati ca-
ra'i da Gabnele Mandel. N'el.a 
co lana sanscwu^na J'»IO asciti 
'.! n. 24. Alo^nrcio di Ales.sandro 
Parrofichi, e il n. 25. Pirr della 
Francesco di Alberto Bx^.jmani 
a.. 5oo r-.T,o). 

• • • 
L'n nuovo uti.e vol.imet'o ii e 

a-Uiun'o al a .serie « AZ IfKi«» » 
dfl'a Zanich**;::: il Dizionartn dx 
musica t-aco'to da un'ediziore 
o!ande<=e e a2giornato da Gior-
2.0 Vaochi (L. 1200): le € voci > 
~*io fiaturaliTHtite trattate :n 
forma moito SJCC n'a. talvolta 
c<ri q-iak-he apnrov= mazione. ma 
valcccio p-̂ r un primo accos'a-
mrnto alia mater a. 

N'e.la CF. di Fel'rnelli. infine. 
•.ro..anrO :n Diz'onaria di p«ico-
anali'! (I. ry>0) de='*ro dn'.e 
opere di Fre.id. 

a. a. 
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Manuale di 
damistica 

di Maccagni 
La racco.'a di ifina.i* i i 

Da ma sce.li e comrnfrra'.i da. 
maestro Sand'o Macca?r.. e da 
noi prea«v;rcia -a. ed ta oa..i 
Mursia di Milano. e aryla-a n 
dustribuzione n qie.s*i giomi in 
forma'o tascabi.e. coper: na ^.^ 
sticata a color., ve.-'e tipogr.tli 
ca eiegante e r .>pondonte a..e 
particolan es.Zir.rc dei iet'on 
e stufiio-i ai q u h e d«v. na -a. 

II Maccaenj t5- al a S J I fe'7a 
opera nei campo d.-.!a daxi«ti-
ca ed e gia !argam<ti*e rnvo *>i 
appre7zato come oirtitista co 
struttore di p'ob.emi e •»->ec..i 
lista nell'analisi di »firiaii » L 
libro e. per il s-io coovxi.ro irv 
dispensab.le a trtti gli e.sperti 
del gi'joco e d»*| p-ob ema di 
Dama. nonche a ch. desidera m 
tendere la Da ma come an*. 
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