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La Cina molto lontana nel 
«grottesco >di Bellocchio 

Un Germi «da sinistra», acuto nella satira di costume, ma che non raggiunge la tensione della 
satira politico - II regisfa dei « Pugni in tasca » spara ancora a zero, senza colpire tutti i suoi obiettivi 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA. 1. 

La Cina b \icina conferma 
tre verita: die d piu difficile 
fare il seconda film che il 
prima; die Marco Bellocchio 
e I'unico autare del cinema 
italiano in grado di affronia-
re e di risolvere un genere ar-
tixtico delicato e impcrvio co 
me il grottesco: e clie n c s u -
no nel nostro cinema c\ vice-
versa, ancora all'allezza di e-
scguire una profnnda e auten-
tica satira politico. 

Subito dopo I pugni in tasca. 
Bellocchio aveua dichiarula: 
il mio prossimo film sara po
litico. Si sbagliava. Avrcbbe 
dovuto dire: nel mm prossimo 
film cerchero d'in.serire «un 
che» degli dementi politici, 
ma partird dagli stessi pre-
supposti c dalle stessc espe 
rienze che hanno (tuidato la 
mia prova. 

Per quanta colto e intelli-
fjentc. per quanto lucido. per 
quanta propenso nelle propne 
opere a cercare In massima 
miqettivizzazione (che non M 
gmfica cimsmo. *• neppure 
scettici.smo. ma atteqqiamento 
cntiro di fronte alia realta 
rappresentata). anclie Mano 
Bellocchio ha bisoqno, quale 
artisto. della conoscenzo di 
retta e sofferta della mate
ria. per poterla sottoporre a 
un'onnUti corrosiva e impie-
tam. Ha bisogno di partecipa-
re, per poter colpire. 

Ora. nel film La Cina e vi

cina, un elemento e comuue 
a I pugni in tasca — la fa 
miglm di pronncia, il suo pa-
trxmonio, la sua degenerazione 
— c quindi concreto; Val-
tro e invece piii teorico (o, se 
si vuole essere pin precisi, m 
difetto d'una consequente teo 
ria rivoluzionana), ed e il 
i punt a di vista politkox dal 
quale I'autore dovrebbe esa-
minare la situazione italiuna. 
sia pure nttraverso un micro-
cosmo perifenco e provincia
te. Ma non c, in fondo, tutta 
Vltalia una grande provincia. 
rispetto ai problem! die onq'x 
agitana il mando, e talvalta 
anche rispetto «i problemi die 
dovrehhero agitare la nazto-
ne? 

IM prima osscrvazione cri-
tica che ci sembra di poter 
fare su La Cina e vicina, dun-
que. £ die il film e spaccato 
all'interno dalla coabitazione 
forzata dei due piani. La sati 
ra di costume non fa corpo 
con la satira politico (donde 
pause, lentezze. scompensi 
narrativi): I'nutobioqrafia pre-. 
domino ancora sulla ideolo no 

In altri termini si potreb 
be dire che. s<> per annien-
tare il mamnusmo. la propria 
to prnala. un certo tipo di e-
ducazione cnttoiica. e i tabu 
della civilta borghese. era 
stata sufficiente un'e.sperh'n-
za adolescenziole, per fare i 
conti col centro-sinistra. co?i 
Vopposizione comunista e. se 
si vuole. anche col c maoi-
smo > nazionale. occorrc qual-

cosa di pin documentato, di 
piii graffiante e di piii ma-
turo. 

Curiosamente Bellocchio par
te da una famiglia di bene 
stanti, anzi di possidenti mi-
liardari. per « abbossarla » al 
ruolo di falso sociolismo, in 
vece di studiare il fenomenn 
inierso. die e oggi molto pin 
serio: e doe" quello dei « po 
veri» che cercano I'integra-
zione. degli sfruttati che ab 
bandonann la low bandiera 
per inserirsi a fianco degli 
sfruttatori. Se I'autore non 
iqnora anche questo aspctto. 
to fa perb in via subordinata. 
nttraverso le figure dei due 
qiorani < segretari »; e acuta 
mente riconosce lui stesso che. 
maneggiando le arm'x del ri-
catto, costoro non possono 
nemmeno risultare dei vinci-
tori, ma sono in sostanza del-
le vittime. 

La Cina non e vicina. come 
afferma il titolo del film, ben-
si lontanissima perfino nel 
personaaqio del <t filocinese ». 
che e il piu giovane dei tre 
fnitelli ricchi e frequenta un 
collegia reliqiosn. Le vie di 
Moo sono dunque infinite co 
me quelle del Siqnore Questo 
Camilla, ad ogni modo, espli-
ca il maoismo nella maniera 
piu adeguata alia sua inizia-
zione: esordisce con un pro 
gramma politico squisitamen-
te erotico, aggredisce la se-
zione socialista unificata con 
una scritfa sul muro esterno 
e con una innocua bombetta 

Marco Bellocchio 

nel gabinetto interna, e im-
basti.sce un altro scherzo « da 
prete » lanciando cuni e gatti 
contro il comizio finale del fra-
tello maqgiore. inteqrato e 
z tradi'ore *. 

Cosiui. Vittario. e un profes
sore di media eta. che le trap 
pe fluttuuztom nell'areu poll 
tica i laica ». e il suo fonda-
mentale curatterc di impoten-
te ideologico. oltre che uma-
no, spingono senza fatica ad 
accettare una candidatura del 
nuovo partito socialista, che 
gli garantisce un assessorato. 
Tutto tronfio per tale conqui 
sta. che si aggiunge al tran-
qnillo possesso dei notevoli be-

Elda Taftol i e Paolo Graziosl In una scena del f i lm t La Cina e v l cina • di Marco Bellocchio, presenlalo ier i alia Mostra di Venezia 

Documentario sugli aborigeni australiani 

«Gente deldeserto»: immagini 
diunmondo che va scomparendo 

«Festival», film americano di Lerner sulle manifestazioni di 
Newport, e finora il maggior successo della sezione informativa 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 1 

Sc la Cina era op.:i piu o 
mcpo \ icina. l'Austra'.n c a p 
parsa lontanissima: i.n luogo 
rcmoto nollo spazio c r cl tern 
po. Gente del desert* di Ian 
Diinlop (fotocrafia di Kichnrd 
Howe Tucker. co-.-ulcnza 
scicntifica di Robert Tonkin 
son) si colloca al «< mmo di 
una lunca sene di (i.xrumen 
t a n ctnografici sulla vita de 
gli aborigeni australnni . che 
furono occetto pia drlla « re 
tro<petti \a» del piu recepte 
festival spoeializzato fiorer.ti-
no. II rcpista e i suoi colla-
boratnri hanno fissato qui le 
immagini di un mondo or-
mai alle soglie dell.i scom-
parsa: poche famiplie di no 
madi — il cui IhcII.i a i l tu 
rale e tccnico b quello di qual 
che decina di miglima di anni 
fa — abitano tnfatti l.i squal 
lida distesa del western de 
scrl (un terntorio ampio co 
me 1'Italia). nel cuore della 
grande isola oceanica 

I-a ricerca dell*acqua (che 
scarseggia. e che pu6 esser 
fatta sporpare solo sca\ando 
profondamente nel suolo ina 
ridito), quclla del cibo (lu-

certole. topi, e quanto e pos 
s.bile t rar re dalla misera ve-
geta7ione) occupano le giorna-
te di Djagamara e did Minma. 
delle loro mogli. dei loro fieli 
E' una lotta quotidians e fa-
tico<;a per I'esisten2a. che ha 
bre\ j pau^e nell'o«curitii del 
la notte. appena spezzata da 
fuochi accesi co i sistemi p n 
m:ti\i L'intercs^e di questo. 
come desli altri analochi film. 
e indubbio sotto il profiJo del 
la scienza. Certo. Dunlop non 
6 Flaherty: la sua punticlio 
sa testimonian7a non lic\ita 
quasi mai in una sintesi pocti 
ca : rna alcuni momenti del
la sua opera — quello della 
caccia a un grosso rettile, ad 
esempio — determinano nello 
spettatore anche piu sprov\c^ 
duto sentimenti di partecipa-
ne umana. e non soltanto d> 
curiosita per I'esotismo del 
tenia. 

II maggior successo di pub-
blico. finora, tra le proiezio 
m della sezione informativa 
(c anche, in complesso, nel 
quadro della Mostra) lo ha 
ottcnuto forse Festival del 
1'amcricano Murray Lerner. 
cui abbiamo fatto cenno ieri. 
Le ragioni non mancavano: 

tra i cantanti di musica po-
polare che si esibivano sullo 
schermo — U film raccoglie 
immagini di quattro delle ma
nifestazioni annuali di New
port — e'erano nomi notissi-
mi anche da noi. come Joan 
Baez e Bob Dylan; ma non e 
cho eli altri. meno noti dalle 
nnMre parti, non fossero al 
trettanto bravi Se la colon 
na «onora e il forte di que>to 
incon^ueto spettacolo cinema 
tografico. bi«ogna tut ta\ ia ri 
connscere al recista di aver 
ca \a to . dal confronto tra i 
di\ i e i loro ammiratori. uti-
li indication! problematiche: 
interviste volanti ci recano il 
rifles^o di opinioni diverse 
sulla funzione sociale. e poli 
tica dei Folk Singers: Timpe-
gno protestatario 6 general-
mente riconosciuto. e positi 
vamente apprezzato. la sua in 
cidenza in profonditA e mes-
sa in discussione I-a stessa 
Joan Baez. del resto, sottoli 
nea con una battuta le con 
traddizioni e i fermenti auto 
critici del mo\nmento: « S e 
mi parli di non viok-nza ti am-
mazzo... » cid non toglie che, 
attorno a tante belle canzo-
ru e ai loro eccellenti inter

pret!. si raccolga un gran nu-
mero di giovani pacifici e al-
lecri. dalle facce oneste e fra-
terne. Un brivido corre per la 
schiena al pensiero di \ederli 
domani trasformati (se con le 
canzoni e soprattutto con il 
resto non si nu«cira a ferma-
re la mano di chi li go\erna) 
in as<=assini del prossimo e di 
«e *tessi Festival ha anche il 
mento di nchiamarci a una 
simile considcrazione. 

r 
Aggeo Savioli 

tt^ ^mt^m ^K^K^ ^^K\U» ^^^m m^ 

II film di 
questa sera 
« OUR MOTHER' S 

HOUSE » (Tutte le se
re alle nove) del re
gisfa britannico Jack 
Clayton, tratto da un 
romanzo di J u l i a n 
Gloag e inferpretato 
da Dirk Bogarde. 

( -

HI di famiglia. nonostantc eer
ie umihazioni patite dal sun 
amor propria (come quello di 
essere picc'ntato dai podii 
t villain * fii qiioli dovevu te 
new il prima comizio) giun 
qe al discorso elettorale con 
la confessione pubblica e com-
pleta dei suoi trascor\t politi 
ci e privali. il die scatenu — 
prima, s'liitendv, degli umnm 
li di cui dicevamo — il con-
senso entusiastico di una pic-
cola platea molto <r governa-
tiva ». 

Sua sorella. la eontessa Ele
na. esclusti'umcnte intenta al 
piacere personate, e la gelo 
so e autorevole custode del ua 
tnmonio di casa. Quasi un 
drumma. infatti. nasce allor-
clie il segretario di Vittario. 
Carlo, un ambizioso proleta 
tario, la inguaia mettendnla 
incinta. scongiurandone labor-
to e obbligandola a sposarlo; 
cost come la segretario di lei, 
Giovanna, anche.ssa proleta 
ria, ma amante del padrone 
per vendetta, si fa mettere 
nella stessa condizione dall'er 
fidanzoto Carlo, ma sposare 
dal credulo Vittario. Qui il pa 
trimonio risdiio di daver es 
ser frazionato Sara una preoc 
cupazione per il futuro. Per 
intanto il dramma si volqe 
in commedia e la commed'ia 
si sublima in farsa: mentre il 
malinconico Camillo architet-
ta la sua allegro vendetta con 
tro il fratello, le due donne 
proticano appaiate. in candide 
camiciole, lo respirazione per 
il varto indolore. 

Forse ci siamo dimenticati 
di dire che La Cina e vicina 
e un film assai divertente. 
Sotto tale profilo e abbastan 
za lontano da I pugni in tasca. 
dove il divertimento c'era.ma 
cost nascosto e sottile. da po
ter essere scambiato per ter-
ribile angoscia nidiilista. Se 
molti spettatori uscirono spa 
ventati dal primo film, ne.ssu-
no uscira troppo preoccupato 
da questo; forse neppure i fan 
tori del centra sinistra, ai qua 
li il regista riseri'a le piu gros 
se bordate. 

A sinistra si 6 messo Bel
locchio. ma piu nell'atteggia-
mento moralistico e — sem
bra strano il dirlo — fonda-
mentalmente ancora ottocen-
tesco con cui un regista co
me Germi lancia. da destra. 
le sue frecc'me sempre piu 
spuntate. che con la violenza 
dissacrante del rivoluzionario. 
Kessun sospetto di qualunqui-
smo. tuttavia: le frecciate di 
Bellocchio sono ben piu TO-
buste, \l suo sarcasmo e di 
prim'ordine e la sua intelli-
genza e" sempre vigile. E. nel-
I'esercizio del grottesco. £ gia 
un maestro: il comizio man-
cato del professore. lo stesso 
discorso conclusivo cost libe-
ro e fantasioso. tutto quel-
I'andirivieni posciadistico che 
diventa giudizio crudo. la se-
quenza della bomba che sta 
per esplodere e del frate che 
porta di gigli, I'irruzione del 
socerdote nel qabinetto medi 
co dell'aborto, e soprattutto 
d meraviglioso brano dei bam
bini cantori dove la satira 
attinge un livello poetico. con-
ducono il film a vertici che 
il nostro cinema non toccava 
da anni. e che in certi casi 
perfezionano anche i risultati 
roggiunti nei Pugni in tasca. 
appunto perchi ispirati dalla 
stessa matrice. 

Xonostante do. il discorso 
non d mai fluido e unitario 
come nell'altra opera, non c'i 
la stessa consequenzialita e 
le azioni dei personaggi non 
sono egualmente motivate. So
lo parzialmente. infatti, la sa
tira si nutre di succhi rca-
listici. e spesso Bellocchio e 
costreito ad appoggiarsi a 
obiettivi di comodo. per sfon-
darli con Vormai sperimenta-
to vigore. 

La sua streita collaborate 
ce. Elda Tattoh. figura nel 
film anche come attrice — per 
la verita un po' fissa — nelle 
vesti di Elena. Glauco Mauri. 
che nella parte di \*ifforio 
ha il personaggio piii impe-
gnativo, Paolo Graziosi che i 
l'c anima nera > del complot-
to. Daniela Surina, Pieriuipi 
Aprd recano t loro roll: ine-
diri o quasi inediti per il ci
nema. insieme con qualche 
compiac'mento teatrale. 

Ma i film di Bellocchio, co
me qvelli di Bunuel. non tan-
to si affidano agli interpreti. 
quanto alle cose da dire. Di 
cose da dire ne ha tante e 
tutte impottanti. Gli ci vorra 
del tempo, gli ci rorranno al-
Ire esperienze di cita. per 
arrivare a esprimerle tutte 
compiutamente. E non i cer
to il solo a trovarsi in que
sta situazione. 

Ugo Cisiraghi 

tc I militari e la politico della Germania 
moderna » in un saggio di Gerhard Ritter 

Pace: solo una parentesi 
fra due guerre 

ESCHWEYYER (Germani. i) 
razzi dell'esercito tedesco 

Soldati del primo battnglione 

Due aspelli di un raduno revanscistn a Berlino Ovest 

MEDICINA 

Originate cura sussidiaria dell'infarto 
con intervento sulla rete linfatica cardiaca 

Salasso di 
tipo nuovo 

La \ igncta era di Moica, 
e mojtr.ua il so!.to medico 
p:es;ato ad appoizgiare l'orcc-
chio sul torace del chen'e. Poi 
la battuta: «Respirando lo 
siios. lei ha immaga/zinato nei 
polmom una o/iant-'a \i!e d, 
carbone. di 7o'fo e ds al'.re 
mater.e prime ciie. se si \ e 
tve a ^apere. il fi-co !a carica 
di : n s ^ e il go-.erno la na/.o-
na'izza » 

Era certo una de.Ie p.u nu 
«cite e d.'.ertenti. ma a no. 
fece r. cord a re che non solo l 
poimom. ben;i altn organi po>-
<ono tro->ar5i ad immagazz.n.i 
re sos'anze nocive. pjre se d: 
\er^e da quelle cello smog, e 
magari prod.vte dallo s*e^=o 
organi>mo D. solr.o a qix^to 
propo> to v c.ta il feza'o. il 
rone ecc. ma Toraaio a c-.r 
t>e^ ino r*n-a COT-O r.c^ttaco'.o 
d. scor.e e :! c.iore. 

E c:d perehe si ignora (o si 
tra^cjra) che il 'e^.i'.o car-
d aco e anch"esv> do*a-o di una 
rete . nfv.ca. va'e a d.re d 
un «i-#ema collettore nel qjale 
poi^ono troiarM e'emeiti u".I. 
con aitri dannosi. Rete iinfa 
t.ca d: c:: qja-ii ne-..- .no ha 
mai «ent.to parlare. tanto che 
DOT vi si dedica spaz.o nern-
mo.-K) nei traUati di cardio'.o-
g;a. 

Q.;ando c: si occupa dei CJO-
re il ruoio di priyagoiista e 
affidato alle coronar.e. Nel be 
ne e ne! male, non ci «ono che 
le co-onar.e: .n*uff.c.enza co~o 
nar.ca. sp3in» coronar-.co. 
;ro-nb«>;i coronanca 

E' =tata .a d.>p--)r.ib.lr.i d. 
n IOVI s'r lmer.ti d r.cerca. in 
particolare de. m:cro<cop:o e.et 
tromco che n <ede am:o-n.ca 
ha con<enuto un u.ter ore af 
f.namento dele cono>cenze. c.r 
costanza la q^ale. per quanto 
î nrerisce ai l:nfatici de! cuo 

re. ha condotto a scoperte d: 
non poco nle*.-o Intanto si e 
potuta individuare 13 loro pre-
ci.«a local.zz.i7.one e morfo!o<::a. 

Bastera sapere che si tratta 
di una rete assai fitta di rami-
ficazioni a cahbro sottile e 
perfino cap.Hare, rete che s; 
trova distnbuita a tre lived: 
oltre che nel p.eno dello spe* 
<ore del m isco'.o. un no' al di 
«otto della superfic.e estema 
di es-o. e un po* al di «otto 
della sjperficie uiterna. Esiste 
cioe una trama linfatica m.o 
cardica rera e propria, una 
sottoepicardica, ed una sottoen 
docardica. 

Qjesti 1 dati anatomic! es-
senziali. ai qjali n e da a?-
giungere ancora un dato non 

tra^c.ir.ihile. h o;'. .o the l 
va^j hnfatici <ii un q ]<uva-i 
oriano. analo^amente ai \a~i 
san^uigni e alle altre strutture 
di oani sorta. nsultano altcrati 
dall'mvecchiamento dell'organo 
.n (i ic^tione o d; q jello Ccn-_-
r.i'e <iel -o^ce'v* Kh!xn'-, p-_r 
qjan'o r:3:iirdi I Imfa* f e 
da n'Vare che ;n ne==nn orj:-i 
no le m.>l!f:che de'ermina'e 
dal 'e'h a;naiono co=i ri>van'i 
e cO'i prrcoci come nel c;io*e. 
probib:ln>>n*e *n d:per»d^nza dei 
- JO funz'onamen'o min'erro-tto 

Ma sorpre1*? p.u stimolant' 
r -^ rba \a l'mdaaine SJ! ruolo 
doi I.nfatici nel a fis:o!o2'a e 
f. = :opatolo?.a de. cuore. A tal 
f ne si e o-^acolva ora la cir-
colaz.one veno^a deH'oraano, 
ora q le.la linfatica. o-a aTlv-
bedje interne, saea.indo ne..e 
^ .TCO" tre c rcovanze c>n 
l"e e'trocird oiramma .e mr»i.-
f.cne delia funz-onauta car i i 
ca. Ed ecco i n* il*a" : :1 c">.o 
mtazno veno^o non da «2n. 
d d a i T e-->.:;. il ri^'a^to . n 
fa*.co in.t-ce al"eri ^er amen 
te il reperto eiettroca-rf oz'3 
f.co anche con circolaz.one s^n 
gjicna normale Natura.Txn'e 
«e i dje mgoreh: «i a^ocia-^o 
i! danno e masts.ore. ma e ap-
parso che a produrre fenomen: 
piu gran (^.a all'el-e'trocard o-
c-am-na. 5 a a! contro' o i=*o-
'.oz co) e i'.n'erre.TO del t i r 
bito r .u^o Imfat.co 

I-a CTrcolaz.one 1 nfatica .n 
<orr.ma ha un sio p e ^ f.nora 
m.5cono«Cij*o nella f; = x>lo?ia e 
rella f.s ooatoloa.a ce. cuore 
I. do>". \I . .^r. ii Cn cazo r»e 
ha a*.-to n :ova con'erTa pr̂ v 
vando «J: can:, che c.n f-_n 
z onamento r.o'ma e del c rcoo 
1 nfatico s: d.mo^travano re*.-
^•enti alle ma.a*.t:e ca-d:o-e-i 
matic^ie. men're pre=e"*avano 
\ zi valvo'.an qjani-> ta'e c:r-
colo era s'ato artif.c.almen'e 
compromes^o. 

Cos* v-jo] dire U:'-'o q aesto? 
Che in caso di mfarto il suo 
decor^o e la pnKUTO :̂ pos«ono 
anche dipendere. :n tm certo 
njmero di casi. dal grado d; 
funzionalitA della rete '.nfatica 
del cuore I-a qua.* *arebbe 
da asMmilare grossolaname-ire 
a t:n sistema di searico. a una 
~pec& di impianto depuratiwo 
d.retto a Tar deflutre faon del 
1'o-gano 1 toss.ci che vi si pro 
djcooo. a cau<a per cempio 
della necrosi indofta nel tessuto 
cardiaco dalla trombosi coro-
nanca, e della eonsegoente ca-
renza di ossigeno. 

La Germania-caserma di Federico II di Prussia 
La politica di potenza di Bismarck - Per il gene-
rale von Moltke, teorico della guerra come de
stine* e della legge vitale della guerra assoluta, 
era blanda persino la politica di Bismarck -1 pre

cedents della hitleriana «vittoria totale» 

// fu'iivrulf Erich Ludetulorf]^ lit cui nnima h art-
litu til ciclo appoint trcnCanni fa, scrisup twl suo 
a La jiiiorra lotah* » <7if» In « politica ilev'esarre al 
scrvi/.io della guerra ». La pace, psscmlo saltaulo 
una paronlcsi jrtt duv guvrrc, ha bisoguo della 
politica. Ma, « ofiiii politica nana 11011 o che il prt>-
st'guimento delhi guerra nella pace, con mcv/i di-
\ e r s i » . Inutili' preiitlcrsela col gcnerale LudendorfJ; 
sc non altro perehe non e stoto neppure il pcan'iore 
dei rappresentanti di quella casta militare tcdesca 
che da un paio di secoli fa 
tre mare I'Kuropa ed il 
mondo. Chi sono. allora. i 
maf/aiori responsahili del 
' tr.n lanicntii » tedesco'.' Per 
die Prussia e divciiuto smo 
1111110 di militansmo. di caser-
mo. di distruzione? Come c 
potuto orvenire. per dirla con 
Gerhard Hitter C) die t il 
|K)jX)lo tedt'iio, cue per seeo 
li e .Sfdih era st.ito umi dei 
piu pacilici tra le na/ioni oc 
cident.ili. sia divemito il ter-
iore dell'Kuropa e <Icl mondo. 
ac-c-ett.indo con e'ltiiM.iMno la 
iiuid.i di u 11 vK'Ient.i. di tin av 
vfiiturn-ro la cm fi^iiia rimar 
i<i nell.i -.torn (Mine quclla 
del distruttore dt-ll'antico or-
dine europfo *? 

Forse <• il <YIS»> di aggiunge 
re che non si doi rebbe tanto 
piangere per la distruzione 
dell'antico online europeo 
quanta per ben altre distru-
zioni compiute da Hitler. For
se. anche, si dovrebbe pre-
cisare che milioni di tede 
sdii non hanno mai accolto 
con entusiasmo il nazismo e 
die centinaia di miqliaio di 
e.ssi sono morti appunto nel 
tentotivo di sbarrargli la stra-
da. iVon c perb questo il pun-
to della questionc. Gerhard 
Hitter nel suo t I militari e la 
politica nella Germania mo 
derna > affronta questo gran
de tenia da tedesco che non 
ama il militarismo e la guer
ra: che. pcro, ha un sacro ri 
"•petto, ad esempio. per un 
Cancellicre Bismarck, il qua 
le ha avuto il solo torto d'in-
dossare eternamente quello 
sua ricca divisa do more-
sciallo' 

La t prus->i.ini//.a7io:ie » (co
me si direbbe ngqi) dello 
Germania conuncib nella pri
ma vieta del 1700 con Fede 
rico 11. die TISSC abhnstnn 
za a lungn per conquistorsi 
I'oppellativo di t Grande » e 
per trasformarc il suo pne 
•.<* in una coserma ed i suoi 
sudditi in .soldati o in citta-
dini costretti a sgobbare per 
poter mantenere un eserci 
to brillante ma costosissimo. 
Fu indubbiamente il genio 
militare di Federu o il Gran 
de che ha gnidoto Vcsercito 
prussinno < sulla via della glo 
ria » (fino alia fine della mo 
narchia. nel novembre del 
19Pi. Vesercilo venne sempre, 
in guerra. quidalo personal 
mente dal monarca regnan 
te): ma fu anche con Federi
co 11 che lo Prussia diventr, 
un enorme campo trincerato 
Cinque milioni di taV.eri. su 6.9 
dpi comples'o delle entrate 
statali, vennero spesi dopo 
la ascesa al trono di Federico 
11 per mantenere un eserci-
tn che ammontara a non me 
no del 3S per cento della po-
polazior.e (n pirte i mcrcria-
ri vnn prwiTii). Xemmcno 
Hitler sarehhe arr'-t ato a 
tnr'.o 

Gaetano Lisi 

I prussiani 
militarizzati 

Ma. pm ancora che per le 
spese. Federico 11 e passato 
alia stona perehe fu lui che 
riusci a trasformare, m mo 
do decisivo. il Tnodo di rita 
pru*siano. Fu lui che t miiita-
rizzo > i prussiani, sia nelle 
citta che le.'.'e canpogne. in 
Iroducendo d princip'o dello 
subordtnazior.e nthiare in tul-
ta la gerarchia burocratica, 
nno al livello dei mimstri. 
Piii tardi, grazie al contn-
buto di altri. questa mihta 
rizzazione porto assai rap:da 
mente ai risultati che tutti 
quanti conosciamo. Sella bor-
ghesia tedesca si fece strada. 
come dice il Ritter. c una for
ma corrotta dell'orgoglio pa-
trioitico > che, aggiunia al 
principio deWobbedienza cie-
ca. e alia base delle folli de-
generazioni di questi ulfimi 
tferenni. 

Da Federico 11 ad Hitler, ad 
ogni modo. il passo e lungo. 
Ma la sioria della Germania. 
prima e dopo la sua unita 
avvenuta nel 1ST1. <* ricchis-
sima di uomini, di ctrcostan-
ze e di fatti che hanno fatal-
mente portato questo grande 
paese al ruolo di aguzzino di 

Europa Dal .stum concetto die 
la queno c 11 nu ritihtosa av 
venturo che iiuiuda m roni-
nn le iviise dello Shito. .si or-
rivn a pensore alio guerra 
(set ondo Karl von Klauseu itz) 
came mezzo di educazione 9 
cone stnnolo per la pol'ticiz-
zazione della nazione. Per csxa 
bisogno naturalmente sacrifl-
care ogni coso quondo e in 
corsir. mo bisogno uguolinen-
te ad essa pensore nelle pa
rentesi di pace, perehe una 
grande nazione dove vivcre li
bera p. soprattutto, tpinuta. 

Guerra preventiva 
contro la Russia 

Scithard von Gneiscnau, 
Gebhard Leberecht liluecher, 
Helmuth Karl von Bcmhard 
von Moltke, Fncdrich von 
Bernhardt. Alfred von Tirpilz, 
Alfred von Schlieffen, genera-
li, feldmarescialli, ammiragli 
e insieme conti e principi, so
no stati dopo von Klausewitz 
e fino al crollo della monor
chia gli strateghi. i filosofi 
dello guerra e. spesso, anche 
i politici della Germania che 
si va sempre piii prussinniz 
z.indo. // militare Bluecher 
compie il prima tentotivo di 
emancipazione dalla direzione 
politico, facendo divenire Ve-
sercito. con I'aiuta di Gneise-
nou. un fattorp politico di pri
ma piano: von Moltke. a cui 
sembra blanda persino la po 
Iitica di potenza di Bismarck. 
considera la guerra come de-
stino. Suo e la teoria sulla leg
ge vitale dello guerra assolu
ta: suo. inoltre. e il piano di 
guerra preventiva contro la 
Russia (18S2). 

Se il militarismo viene con-
siderato nelle potenze dell'Eu
ropa occidentale come * un 
male necessario ». nell'impero 
tedesco e* generalmente ap 
prezzoto dalla borghesia come 
t un orgoglio supremo della 
nazione >. L'esercilo rifiuta co-
loro che non si meritano di 
far parte dello casta militare 
(come ufficioli. ben s'intende, 
perchd come came da can-
none van bene anche i prole-
tori). 1 militanti dei partiti di 
sinistra, gli ebrei. i figli degli 
operai e neppure i figli dei con-
tadini p dcqli artigiani posso
no aspirare a divenlare uffi
cioli della risrrva. 

llcinrich von Treitschke. il 
crlebre storico, esalta la guer
ra come fattore di educazione 
morale dei popoli; Friedrieh 
ion Bernhardt, generate e 
srrittore. scrive che non »i 
deve mai avere paura di fare 
una guerra. L'ammiraglio von 
Tirpitz. che ha costruito lo se 
onda flotto del mondo, ti 
ru-pli onchr fiJo?ofo- rglj so-
* f:e*r chf lo forza prevarrA 
*PT.prp --il diritto e che per-
cio la Germania deve posse-
dere cannoni. r.avi e U Boot. 
ContPTvpornr.ramrnte il conte 
genernJe ron Schlipffen. capo 
di Stalo maqgiore, prepnra fl 
suo € grande piano puramente 
offensivo > del 1905. Son ai 
debbono avere scrupoli: se la 
Francia. orgogliosa nemica di 
sempre. hn costruito una pot-
rente lineo difensivsi ai sunt 
anfiii orientali. bisogne^rag-
piunaerla e colpirla da nord. 
ai'-he sp questo ruol dire rfo-
Inre In nentrnhta e la hberta 
del BeW.o. del Lu.sscmhurpo 
e dell'Olanda 11 p;ano, attualo 
nel 1914. verra ripreso. ag-
Q'oma'o e ripetuto da Hitler, 
anche lui convinio come ron 
S^hVeffen che e necessario 
cnnseg'iire «una vittoria to 
ta!e > ad Occidente prima di 
pofer cominciare Voffensira 
ad Oriente. Solo temporanea-
mente. per fortuna deU'Euro-
pa e del mondo. la forza e la 
riolema hanno potuto prem
iere sul diritto e sulla ragin-
ne: fino a che punto. perb. la 
classe dirigenle tedesca ha 
appreso la lezione? 

Piero Campisi 

(•) GERHARD RITTER: I mi
litari e la politico nWIa Germa
nia moderna (da Federico fl 
Grande alia pnma avrrra mm-
d'.alc). Einaudi editore, paf. 7f7, < 
tin 8000. / 
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