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IL LIBRO ECONOMICO: concludiamo la nostra inchiesta 
tra gli editori italiani 

Forse sta nascendo un nuovo tascabile » 

Si parli d i «c r i s i» o di «asseslamento », la nota prevalente e quella di una risfrutfurazione editoriale e qualificazione cullurale 

II Festival di Modena: la piu importante iniziativa cullurale dedicata in quest! annl al libro economico 

Le risposte di altri quattro important! editori confermano 
le impression* che gia avevamo ricavato dalle precedenti dichia-
razioni di Einaudi e Laterza: la situazione editoriale italiana e 
in una fase di trasformazione. in rapporto con la crisi (che di 
crisi si e trattato. anche se alcuni parlano di assestamento) 
determinatasi nella produzione del libro economico e con le 
esigenze sempre piu ampie e pressanti della scuola italiana. 
che finalmente occupa un posto di primo piano nelle conside-
razioni di tutti gli editori. 

Dalle interessanti dichiarazioni di Arnoldo Mondadori. 
Alberto Mondadori. Roberto Bonchio, Gian Giacomo Feltrinelli, 
ci sembra risulti con estrema chiarezza la necessita impel-
lente di rinnovare le collane economiche senza rinunciare a 
un programma di divulgazione a livello piu serio. e anzi di 
incrementarlo. Sotto questo aspetto. le notizie di una ristruttu-
razione degli « Oscar » e di un potenziamento dei « Gabbiani > 
costituiscono due novita di notevole rilievo. soprattutto dopo il 
parlare che s'e fatto di « boom > e poi di crisi del tascabile, 
dopo la circoscritta polemica fra librai ed edicolanti. dopo le 
molte voci allarmistiche corse proprio in questi giorni. 

Con queste prospettive. si riapre ora la possibility di un 
piu ampio discorso. 

g. b. 

Le domande che abbiamo rholto agli editori, come il 
lettore ricordera. sono queste: 

1) Quali sono le prospettive attuali della 

produzione di libri economici? 

2) A parte \ « tascabili », quali saranno le 

linee generali di lavoro della sua casa 

editrice, nei prossimi mesi? 

FELTRINELLI RINNOVAMENTO DI CONTENUTI 
j \ PREMESSO CHE il mercato 
*~) del libro economico e stato ne-
gli ultimi anni rovinato da una pro-
duzione eccessiva e da una scelta 
spesso molto scadente dei titoli. o 
da troppo disinvolti accostamenti di 
titoli buoni con titoli scadenti. ri-
tengo che il tascabile, cid non di 
meno, abbia un futuro. A condi-
zione: a) che vi sia una scelta di 
titoli rigorosa: b) che l'editore usi 

una certa iuventiva inserendo titoli 
onginali nella collana; c) che si 
riconquisti il libraio a questo ge-
nere di libri dopo gli sconquassi 
operati in questi ultimi anni sul 
mercato. 

E' chiaro che realizzare queste 
premesse e quanto di piu difficile 
ci sia. La nostra casa tuttavia e 
forse piu qualificata delle altre in 
questo campo, perche gia in passa-

to nel nostro lavoro avevamo se-
guito questi orientamenti. Anche per 
noi tuttavia sara necessario rinno-
vare in parte i contenuti tematicl 
della collana onde costantemente 
adcguarli alle sempre diverse esi 
genze del pubblico. 

0 \ NEL CAiMPO della varia. ol-
**) tre a seguire nella cultura ita
liana alcune tematiche che gia si 

profilano come fondamentali nel 
mondo sviluppato, e nostra inten-
zione stimolare lo studio e la ela-
borazione di tematiche particolarl 
nelle contraddizioni italiane e nelle 
soluzioni alle contraddizioni stesse. 
Un lavoro difficile, questo. che si 
esprimera in contributi che pur nel
la loro parzialita dovranno contene-
re elementi oggettivi di risoluzione 
per la crisi italiana. 

Nel campo della narrativa. nel 'G8 
dedicheremo particolare interesse 
alia produzione latino-amerieana e 
presenteremo una selezione dei mi 
gliori scrittori di questo continen-
te. mentre per gli autori italiani stia-
mo con attenzione seguendo lo svi-
luppo dell'impegno sia narrativo che 
politico dei giovani dell'avanguardia 
italiana. 

Arnoldo MONDADORI UN FENOMENO IRREVERSIBILE 
i) GLI - OSCAR MONDADORI 

(che.* fr bene ricordnrlo. non 
' furono una nostra scoperta ginc-

che da molto tempo in Italia e 
all'estero gia esistevano libri eco
nomici o popolari). dimostrarono so
prattutto le grandi possibilita di un 
nuovo canale di vendita: I'edicola: 
e. percid. Tesistenza di un nuovo 
mercato accanto a quello tradizio-
nale e importantissimo delle libre-
rie. Come sempre avviene quando in 
un paese ad economia libera si sco-
pre un mercato nuovo. rapidamente 
molte altre imprese editoriali entra-
rono in gara nel campo del libro 
tascabile: ne derivd un affnllamento 
e. forse. anche una certa confu-
sione. 

Le vendite dei nostri Oscar, dopo 
' aver raggtunto un punto assai al-
* to. trovarono poi nelle edicole un 

loro equilibrio nell'ambito della con-
' correnza. Ma questo non significa 
'• che il nuovo mercato sia entrato 

in crisi: e piu esatto dire che, pur 
rimanendo vivo e vitale. ha acqui-
stato un profilo piu concreto. II 
fenomeno dei tascabili ha gia su 
porato la sua crisi di sviluppo. ed 
ora rimane un fatto irreversibile 
perche risponde ad una esigenza 
naturale dei tempi nuovi: questo 
credo di poterlo affermare sia per
che ho sessanta anni di ininterrot-
ta attivita editoriale alle mie spal-
le. sia perche so di essere un edi-
tore moderno. 

Da una prima fase nella quale 
1'editoria dei libri tascabili dovette 
sondare ed esperimentare a proprie 
spese il mercato al quale si rivol-
geva. oggi. ricca di esperienza. de-
ve passare ad una seconda fase di 
scelte piu meditate. La nostra in-
tenzione non e quella di restrin 
gere il campo dei lettori. ma anzi 
di allargarlo. pro\ocando la curio-
sita del pubblico anche in zone cui-
turalmente piu impegnate. Voglia-
mo dare un assetto pit! stabile, ra-

zionale ed organico ai nostri Oscar: 
cosa che e possibile non solo per
che la collana ha alle spalle un 
catalogo vastissimo. una vera mi-
niera di titoli. ma anche per gli 
importanti accordi che. a tale sco-
po. abbiamo fatto con altri editori. 
Vogliamo che gli Oscar siano cer-
cati dal pubblico anche nelle li-
brcrie dove 1'acquirente avra modo 
sia di esaminarli meglio sia di es
sere guidato nella scelta. 

I nostri tascabili non devono es
sere soltanto un'occasione di buona 
lettura. un modo intelligente per 
riempire il tempo libero. ma qual-
cosa di piu Come i famosi « Pen
guin > inglesi. gli Oscar italiani de
vono diventare un punto fermo nel 
costume e nella cultura degli ita
liani. trasformarsi in testi formati-
vi capaci di aiutare chiunque e in 
modo particolare gli studenti: do
vranno. cioe, far scuola e tener 
presente la scuola, la quale e ga-
ranzia di mercato. 

0 \ IL DISCORSO fatto a propo-
**) sito dei tascabili diventa ne-
cessariamente piii generico se in-
veste la produzione nel suo com-
plesso. Una Casa Editrice come la 
nostra, che si fonda su una produ
zione articolata a tutti i livelli di 
interesse. d*.'ve prescindere da in-
terpretazioni e previsioni unilate
ral! Caso mai continuera a rispec-
chiare il piu tempestivamente pos
sibile le esigenze nuove che affio-
reranno dal pubblico dei lettori. II 
nostro problema riguarda non tanto 
I'impostazione dei programmi. quan
to lo studio dei canali di distribu 
zione. Se. ad esempio. autorevol-
mente da qualche parte si sostienc 
che la narrativa e in crisi. o addi-
rittura e finito un certo tipo di nar
rativa. noi ci limiteremo a pubbli-
care un libro su tale tema qualora 
il libro ci risultasse vitale nelle sue 
argomentazioni: ma al tempo stesso 

continueremo a dare fiducia ai libri 
di narrativa che troveremo persua-
sivi. La nostra parte non e quella 
di dare orientamenti. quanto piut 
tosto di registrarli e di fornire i 
mezzi per raggiungere il pubblico 

In altri termini: non rinunziere-
mo a nulla di cid che possa sem
bra rci valido e utile. La nostra non 
6 una parte di correttori. ma di 
interpreti e di mediatori: e quanto 
abbiamo sempre fatto e continuere
mo a fare, ripeto. a tutti i livelli di 
interesse. dalie Grandi Opere desti-
nate a un largo pubblico che voglia 
informarsi e in certo modo «for-
marsi > alle opere inizialmente de 
stinate a pochi. che rappresentino 
una novita o un nuovo indirizzo 
culturale. Una impostazione di que 
sto genere e il presupposto del di
scorso che riguarda i tascabili. al 
quale vi rimandiamo per una mi-
gliore intelligenza dei nostri in-
tenti. 

Alberto MONDADORI UNA DIVULGAZIONE NUOVA 
- | \ LA POLITICA culturale del Sag-
- 1 / giatore mira a fornire al mag-
jttor numero di lettori la possibilita 
di accostarsi a una produzione di 
alto livello qualitativo: il Saggia-
tore ha percid sempre contenuto 
entro limiti modesti i prezzi delle 
sue put.b|ica7ioni e in particolar 
modo delle collane che formano il 
perno della sua attivita. Non esiste 
cioe nel catalogo del Saggiatore 
uno stacco marcato fra libri che si 
rivolgono a un pubblico con alto 
potere di acquisto e altri invece a 
un pubblico di limitate possibilita 
economiche. 

Se " vogliamo perd limitarci alle 
collane. che d'altronde intendiamo 
potenziare. i cui titoli vengono ven-
duti a prerA che le rendono acces-
sibili a una larghissima cerchia di 
lettori. che hanno. come la maggior 
parte degli studenti. pochissimo de-
naro da spendere. citeremo i « Gab
biani » e < L'universo del conosee-

EDITORI RIUNITI 

Roberto Bonchio, direttore degli 
Editori Riuniti. ci ha risposto: 

1 \ L'ANDAMENTO delle vendite 
A / dei tascabili ha confermato le 
facili previsioni fatte nel 1965 sulle 
colonne deWUnitd al sorgere del fe
nomeno < pocket ». Qualche mese 
fa. il president? dell'Associazione li
brai. in una interviMa. parlava — 
e certo con attendibilita — di sette 
milioni di tascabili invenduti Nata 
nell'ambito deirindustria culturale e 
sviluppatasi sotto il segno dell'im-
prowisazione. I'operazione pocket — 
che pure avrebbe potuto rinnovare 
profondamente la nostra editoria e 
allargare le basi di mas«a della no 
stra cultura - si a w i a a conclu-
dersi con un insuccesso II mancato 
accordo tra gli editori. la carenza 
di una vera programmazione. il mol-
tiplicarsi — senza basi reali - delle 
inizlative hanno determinato un di-
•oricnUmcnto del lettore che si « 

re »: collane. entrambe. che si sfor-
zano di dare una soluzione di tipo 
nuovo al problema della divulga 
zione. I « Gabbiani » presentano te
sti fondamentali della sag2istica del 
Novecento. testj in altre parole che 
nessuna persona moderatamente col-
ta dnvrebbe ignorare. che non ri-
chiednno nessuna specializzazione e 
possono servire come propedeutica 
ad altre piu specifiche o impegnative 
letture. I t Gabbiani » continueranno 
a vivere. anzi contiamo di potcn-
ziarli ponendo accanto ai testj di 
saggi^tica opere classiche di lette-
ratura e di scienze. 

L'originalita de e L'Universo del 
conoscere » sta nel fatto che rappre. 
senta un tentativo di lavoro di squa-
dra fra editori e studiosi di diverse 
nazinnalita. I-a collana presenta una 
tematica molto vasta (dalla lettera-
tura alia filosofia. dalla binlogia 
alia psicologia. dalla medicina alia 
sociojogia. e c c ) . Nel presentare i 

problemi, essa si propone di non 
smussarne le punte. di non elimi 
name gli aspetti piu ardui. ma di 
cercare un modo di c porgere > cor-
diale Non dunque semplifirazione 
dei problemi (come nella maggior 
parte dei testi divulgativi esistonti) 
ma sforzo di trovare un linguaggio 
adatto per evidenziarli e renderli 
comprensibili ai non specialisti. I 
libri de « L'Universo del conoscere » 
sono realizzati da un gruppo di edi
tori appartenenti a otto paesi. che 
si avvalgono della collaborazione di 
studiosi anch'essi di diverse nazk) 
nalita. Sono. se vogliamo. libri « pro. 
grammati ». nel senso che la scelta 
deali argomenti e il modo di trattarli. 
sono il risultato di un lavoro di 
gruppo. 

0 \ DOPO PARECCHI anni di for-
**/ tunata esistenza. la collana 
principe del Saggiatore (La Cultu
ra) si & articolata in una serie di 

biblioteche: di arte e di letteratura, 
di filosofia. di psicologia e scienze 
umane. di storia contemporanea. di 
storia medioevale e moderna. di sto 
ria antica. di urhanjstica Questo 
non ha significato rinuncia alia 
omogenoita e organicita delle seel 
te: e stato soltanto un modo pra 
tico per rendere immediatamente 
ricono.scibili ai lettorj i libri che 
trattano temi di loro interesse. Que
sti temi. che si offrono in un numero 
molto mag2iore di volumi. con la 
possibilita quindi di piii articolate 
e approfondite lptture. son quelli che 
fin dal suo nascere il Saggiatore ha 
individuato come a se congeniali ed 
essenziali da dibattere nell'ambiente 
culturale italiano: la filosofia e in 
particolare la fenomenologia: la lin-
guistica: le scienze umane (antro-
pologia. sociologia. psicologia. e c c ) ; 
la storia. Turbanistica. l'architet-
tura. 

Fra le iniziative piu recenti. che 
avranno notevole sviluppo. merita 
di essere segnalata una collana di 
saggi scientifici. i cui primi titoli 
saranno fra breve in libreria: clas 
sici del pen<:iero scientifico e testi 
critici che aTfronteranno la proble 
matica della scienza nei suoi aggan. 
ci con la politica I'economia. la so
ciety. il costume. Sempre in questo 
settnre il Saggiatore ha in cantiere 
collane scienMfiche di tono piu trat-
tatistico. o manualistico ad alto li
vello. che si rivolgeranno soprattutto 
al mondo universitario. ai tecnici. 
agli specialisti. 

Citerd inoltre altre imprese di mag
gior respiro destinate a colmare 6Vi 
vuoti nella attuale produzione edi
toriale: per esempio una c Enciclo-
pedia delle scienze sociali > che sara 
certo uno strumento di primaria im-
portanza per i sempre piu numerosi 
cultori di queste discipline. 

CHIARO IMPEGNO CULTURALE 
trovato dinanzi ad una offerta in-
discriminata di valori molto divcrsi 
tra loro. presentati — come k co
stume deH'industria culturale — sul. 
lo stesso piano. 

In realta il problema del tasca
bile era e rimane non solo un pro
blema di prezzo ma di contenuto. 
e non e a caso che le poche inizia 
tive efficienti che vi sono state sono 
partite da quegli stessi editori che 
gia neU'editoria non tascabile ave-
vano dato prova di serieta e di im-
pegno culturale. 

rt\ LA NOSTRA produzione di fine 
**) anno si articola in una tematica 
ampia. anche se costantemente le 
gata al filoni essenziali della nostra 
ricerca Nella collana «Nuova bi-
blioteca di cultura > — dove stiamo 
ristampando la Storia della lettera
tura italiana contemporanea di Giu-
liano Manacorda. esaurita a due me
si dalla sua pubblicazione — pubbli-

cheremo tra breve un volume ricco 
di sugeerimenti idealj di Galvano 
della Volpe. Critica dell'ideolopia 
contemporanea. che comprende stu-
di di logica. di teoria politica e di 
estetica ed un saggio. conclusivo 
di una ricerca trentennale. sulla dia-
lettica storica Nella e Biblioteca di 
storia > stiamo preparando una Sto
ria del regime e del movimento 
fascista. in due volumi dj Enzo San-
tarelli. che dara un quadro per mol-
ti aspetti poco conosciuto di uno dei 
periodi piu oscuri della nostra sto
ria; e le Cronache della rivolmione 
russa di Nikolaj Suchanov. una del
le fontj memorialistiche piu impor
tanti (sempre citata ma mai cono-
sciuta nella sua integrita) su) perio 
do che vs dal febbraio all'ottobre 
1917. Menscevico di sinistra, Sucha
nov, che fu membro deU'esecutivo 
del Soviet di Pietrogrado, II massi-
mo organo della rivoluzione, pur 

mancando delle doti del politico. la-
scid le descrizioni pid vivaci e det-
taglia'.e oggi esistenti sugli avveni-
menti della rivoluzione Tra i volumi 
d'arte figura quesfanno una novita 
culturalmente < ghiotta »: la Grafica 
di El Li*it$kij. il prestigioso archi-
tetto e pittnre rus«o che fu una delle 
personality centrali della cultura s a 
vietiea degli anni venti. II volume 
comprende. oltre ad una ampia ico-
nografia sulla sua opera. I suoi scriL 
ti teorici. le sue lettere. 1 suoi ri-
cordi. 

L'iniziativa dj maggior rilievo. tra 
quelle in preparazione. delia casa 
editrice e perd la pubblicazione delle 
Opere di Togliatti che si articoleran-
no in sei volumi. dei quali uno de-
dicato alia bibliografia e alia cro-
naca biografica. Delle Opere. che 
sono curate da Ernesto Ragionieri, 
vedra la luce tra qualche settimana 
il primo volume che comprende gli 

scritti tra il 1917 e il 1926. II volume 
raccoglie tra Taltro gli scritti sul-
rOrdine nuovo (e la serie degli arti 
coli de c La battaglia delle idee >). 
il rapporto sul fascismo per il 
IV Congres«o dell'Internazionale. la 
relazinne alia conferenza di Como 
del 1924. le relazioni al Comintern 
sulla situazione italiana (1923 1923). 
l'intervento al V Congress© dell'Tn-
ternariona'e e le due lettere da Mo 
sea a Gramsci e Scoccimarro sui di 
battiti del Coneresso stesso. 

Sono inoltre in preparazione una 
grossa antologia del Gram«ci poli 
tico. a cura di Paolo Spriano. che 
uscira nella stessa collana dove sono 
apparse le Opere scelte di Marx. 
Engels. Lenin: e un volume di Giu 
liano Pajetta, La Russia rivoluzin-
naria. una sintesi. ricca di spunti 
originali e problematic!, sulla rivo
luzione russa dagli albori del movi
mento operaio ai primi piani quin-
quennali. 

La grafica antifascista dei disegnatori sovietici 

Kukriniksi » in una mostra allestita a Roma (( 

Col «riso terribile» 
della caricatura 

inseguirono Hitler 
fino a Berlino 

> 

^< ..J .. /-Wl"fr 
V 

" V .-J/V.' ''^h,^ ^'*/*,4fN 

^ii^ 

: J T 

Kukriniksi: a Ultima cifra >, 1946 

La lotta senza quarliere 
cotitro il fasctsmo e un tema 
fondamentale nella slona e 
nelle vwende comp/e.sse deNe 
arfi figurative sbvwtiche: ju 
caro all'avanguardia e pari-
menti al « realismo sociali-
sta »; sostiene non poche 
esperienze rinnovatrtci attuali 
dei giovani; ossessiona anche 
un vecchio maestro come 
Tishler che non e piltore di 
storia eppure gli ha dato for
ma m un grande quadro re-
cente. Un tema che qualifica 
mconfondibilmente I'appurto 
soviettco all'arte inlernazio 
nale. Un tema parttcolarmente 
trattato dalla grafica dei dise
gnatori sovietici fra i quali 
hanno risalto i « kukriniksi ». 

L'irifer'iazioHfifismo di co.si 
numerose vane e cospicue 
conqutsle plasttche degli arti-
sli sovietici, m mezzo s-ecolo. 
e anche un prodotto fantasttco 
di questa lotta. Nel tema 
rienttano tanto le grandi svol 
te e i nodi stortci della vita 
contemporanea quanta le tante 
e sottili pieghe della vita 
quolidiana pin abiludmaria 
dove il fasctsmo si annida, 
sta in incubazione. * 

Questa mostra dei < kukri
niksi y, allestita alia Casa del
la cultura (in via della Colon 
na Antonina 52) nel quadro 
delle celebraziont del ctnquan 
tenario della Rivoluzione d'Ot 
tobre raccoglie una ptccola 
parte di una produzione ster-
mintita di disetpii polttict e 
satirici per gwrnali quottdia-
m. rtvtste, « re t rwe > E' stata 
presentata ai critici e al pub 
blwo martedi scorso da Carlo 
Levi ed e centrata su un'anlo 
logia dei disegr.i eseguili dat 
« Jtufcrinifcsi > dopo I'invasione 
nazista del 22 giugno 1911. 
Sono disegni di varia qualita 
cartcaturale, spesso eseguili 
in siluazioni di emergenza o 
come immediato commento 
aqli accadimenti (i € kukrini
ksi * hanno svolto un vero e 
proprio lavoro qiornalislico dt 
corrtspondenli dal fronte). In 
largo parte erano deUwntt 
alle « Velrwe TASS» che. 
sotto Vmrasione nazista. ri 
dettero vita alia gloriosa tra 
dizione degli anni della guerra 
civile quando nelle vetrine 
satiriche « ROSTA » (Agenzia 
Telegrafica Russa la cui se-
zione artistica fra il 1919 e il 
1921 fu diretta dall'origmale 
grafico Ceriomnych) apparve-
ro t manifesti di Vladimir 
Maiakovski, da lui in gran 
parte disegnati e comment at i 
in versi. 

I disegni di guerra 
Lo stile dei disegni di guerra 

dei < kukriniksi > 4 di un na-
turalismo feroce. rafforzato da 
deformaztoni espressiomstiche 
e da sintesi emblematiche ri-
fenbili, alle radtci. alia avan-
guardia sovtettca e al costrut-
tivismo in particolare. Pud 
essere interessante nolare, 
perche il visitatore italiano 
disabiluato al di*egno politico 
dopo i tempi dt Scalanm e 
Galanlara. pos&j quardare da 
un piu aqevole punto di ctsta 
questi disegni che ambiscono 
sempre essere * caricature » 
e aborriscono la * vignetta ». 
che un elemento iconngrafxco 
ricorrenle come quello della 
tenaglia sovietica che *pezza 
le armate naziste O! colore 
rosso gioeo epicamente col 
nero) ha una parentela assat 
strelta. anche se non dtchia 
rata, con il prtmitivo elemen
to iconografico usato da El Lis 
sitsky nel suo famoso mam 
festo del 1920 tCon il cuneo 
rosso eolpisci i biancht > dove 
la figurazione astratta costrut-
tivista tocca, forse, ti massimo 
di funzionalita. 

E cosi il gusto delle grandi 

Imee e delle forme assai al-
lungate nello spazio ricorda 
certe soluzioni plasttche di 
quel maestro realista della 
grafica sovietica, a tutt'oggi 
msuperato, che fu tl Moor 
(Dmitri Orlov). 

•• Arte di massa >• 
/ disegni saliricopolitici dei 

« kukriniksi » sono tmpensabili 
al di fuori di quella straordt-
nana fioritura di « arte di pro
paganda ». o < arte di massa » 
che si voglia defimre. che ha 
accompagttato. a passo a pas-
so. il potere sovietico e che 
e stata il terreno di cimento 
delle correnti di avamjuardta 
e delle correnti che si nchia 
mavano a parlicolan tradi-
zioni democratiche del reali
smo e del vensmo russo e 
europeo (francese e inglese 
in ispecie). Mwhail Vassilievic 
Kupnanov e nolo nel 1903. 
Porfin Nikititisch Krilov nel 
1902 e Ntcolai Aleiandrovic 
Sokolov nel 1903. Kupnanov e 
Krilov, nel 1922. studiatio al 
c Vschutemas » (le esperienze 
di avanquardia qui erano dt 
casa) e cementano un'amtcizia 
che diverra sodnltzto crealwo 
al momenta dell'mconiro con 
Sokolov nel 1924 La firma dei 
« kukriniksi > (ricavata dalle 
imziali dei tre) e gia ben nolo 
nel 1926 ma ciascuno di loro 
conlmua a di^egnare carica
ture. a dipmgere. a dare for
ma a piccole sculture e a 
grotteschi fantocci (ne face 
vano a Berlmo anche i dadax 
sli Grosz e Harlfield). 

Ciascuno dei tre continua il 
suo lavoro di piltore indivi
duate ma tale lavoro e\ forse, 
meno originate di quello fir-
malo dalla sigla e. comunque. 
piii tradizionale secondo un 
gusto lirico della nntura russa 
che risale a Levitan e un gu 
sto del racconto morale che 
nmonla a Fedolov e Repm 
Mentre i quadri dipinti assie 
me, dal qrottesco drammaiico 
c // maitwo dealt ufficmli » 
(19373$) a « La fine * (1917 4S) 
che descrive ah ultimi istanti 
dt Hitler nel bunker con un'ef 
ficacia spellacolare e comuni 
cativa che tl « realismo socio-
hsfa » ha raramente toccato. 
sono di gran lunqa piu inte
ressanti anche a tnserirli nel 
discorso attuale. con allre ope 
re di altri autori « realisti so 
cialisti >. che si fa sull'arte 
Pop nord amencana e sulla 
sua influenza massiccia in Eu-
ropa. Per tornare alia grafica 
dei t kukriniksi » una fonte 
culturale ci sembra preziosa e 
tale da attivare la loro fanta
sia nella illustrazione: quella 
fonte dove affluiscono la sati 
ra democralica accusatrice di 
Daumier; il qrottesco di Ho
garth e Rouland\on pittori del 
costume sociale borghese d'ln 
qhilterra; il realismo vistona 
no di Goya la cui menle resse 
il confronto con i mosln. Sono 
qui esposte alcune piccole 
sculture satiriche di contrort-
voluzionari, cinque tpezzi* as
sai originali del 193% La figura 
dt Kolciak e sorprendente: ri
corda quel piccolo monumento 
alia rorescia che col suo < Ra-
topoil » fece Daumier al milt 
tartsmo francese. E un po' 
tutte le sculture fanno pensare 
a Daumier delle statuette sa
tiriche. Anche quando i c ku
kriniksi * figurano in piccole 
sculture grandi figure come 
quelle di Prokofiev e Mejer-
hold il austo satirico non vie-
ne meno, 

Poche altre opere sono da-
late anleriormenle al 1941: il 
manifesto litografico < IS anni 
del Potere Soviettco * del 1933 
e la satira politica « 11 gover-
no prowisorio al lavoro > del 
1935 documentary assai bene 
la partecipazione di avanguar-

dia dei « kukriniksi » alle n-
cerche e ai convmcenti risul-
tali dell* arte di propa 
(janda ». 

« Arte di propaganda * che 
attende ancora. nelle sue tan 
te manife*taziont. d essere i a 
lorizzata per quello che meri
ta: nessun altro. meglio dei 
sorieltci. potrd offnrcenc una 
rassegna esauriente e certa 
menle clamarosa Sinmo con 
vmti. fra I'altro, che una mo 
stra del genere sarebbe la mi-
gltore conteslazwne e sul pun 
to del popolare e su (pivUo del 
le forme, delle proposte e del 
le opere del * pop * nord-ume 
ricam e europei Delia IWVUI 
nbile attivita grafica dei » A:M 
kriniksi t qualche momento ra 
anche qui ricordalo: nel V>.\2 
la senv < Vecchia Moita » 
(per essa azzardiamo la pro 
posta di una * lettura * ancora 
fra Lariunov. Grosz e Du); 
nel 1933 un gran numero di 
disegni satirici sulla i ita so
vietica e le tllu.straztoni per 
i Klim Sami)>ini » di GorKu (tl 
quale nel '32 aveva presentato 
la loro prima mostra di siala): 
nel 1936 37 le dlustrazioni 
€ daumiertane » per lp « Am 
me morte » di Gogol; nel 193'* 
1911 le illustraziom per Salty. 
kov Scednn e Cecor; nel VJl't 
1916 le illustraziom per * La 
signora col cagnolino * di Ce 
cov; nel I91S-49 le tlluslrazio 
ni per « Foma Gordieter * di 
Gorky e nel "50 quelle per « La 
madre >; nel 1951 le ilhittra 
zioni per < // ritratlo > e « Le 
amme morte» di Gogol; nel 
1919 :>2 le illustrazionl per 
t Don Chiscinttc» di Cer
vantes. 

U sonno della ragione 
/ disegni politici. nalural-

mente. a parte quelli di guer
ra. sono centtnaia e ccnlwam: 
quelli sul processo di Nonm 
berqa ai criminal! nazisti sono 
particolarmenle belli !\'el I96't 
alcune opere dei t kukriniksi > 
<:ono state prpsenlate nel set 
tore sovietico della mostra 
« Arte e Resistenza in Euro-
pa *. allestita a Bologna: qui 
bene nsaltara quella qualita 
plastica legala al tema anil 
fascista a cut accennavamo, 
nnscente dal caraltere sovie
tico d'una € voce > mconfondi-
bile fra le * voci » dell'inter-
nazionalismo socialista E' sta 
to Maiakovski — se non an-
diamo errati — a parlare di 
riso terribile per la caricatura 
(e Vautore del « Flau'o di ver-
tebre > e del « Mistero buffo ^ 
sapera come pochi altri di che 
parlava): i c kukriniksi », ne-
gli alti e nei bassi del loro 
disegno satirico. fra le scone 
innumereroli di un impegnn 
sulla realta" che appare me 
sanribile. toccano spesso I'tllu 
mmaz'one di quel riso terribile 
in un mondo contemporaneo 
che hanno visto bene cosi po-
potato di mo^fn. del mostro 
fascista e imperialista innan-
zitutto Potrd essere discuti-
bile quanto si vuole la qualita 
del segno con cui i < Itufcri-
niksi > hanno dato forma al 
sonno della ragione (a pensar-
lo vicmo al segno dei grafici 
democratic^ e rivoluzionari 
messicani e tedeschi pud an
che sembrare «giornalistt 
co •). Ma £ fuori discussior.e 
Vautenttcitd umano e cultura
le dt quella figura proletarta. 
ora operaio ora soldato, che 
sempre sui tavolt degli uomtm 
del potere gelta il suo no o il 
suo si e alia quale i « kukri 
niksi > affidano plasticamente 
lutla la forza dt conlestaztone. 
di costruzione e di libertd to-
cialista di cui il mondo i 
capace. 

Dario Micacdii 
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