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L'Ottobre e la cultura Eisenstein - Pudovkin - Dovzhenko - Vertov 

I quattro ventenni che 
«incendiarono » lo schermo 
Lenin e la nazionalizzazione deU'industria cinematografica — L'uomo del « cine-occhio » — I film della 
vittoria — Dal documento alPautoanalisi e alPautocritica — Le novita di linguaggio — II partigiano Ciapaiev 

Da « La madre • di Pudovkin 

La rivoluzione trova Sergei 
Mihailovlc Eisenstein all'isti-
tuto degli ingegneri civili di 
Pietroburgo. Vsevolod Pudov
kin (da poco evaso da un cam-
po di concentramento tedesco) 
preparatore di chimica in un 
laboratorio militare, Alek-
sandr Dovzhenko insegnante 
all'istituto commerciale di 
Kiev, Dziga Vertov studente 
di psiconeurologia. Nessuno di 
loro ha ancora venticinque an-
ni. Vertov, il piu giovane, ne 
ha venti. Nessuno si e mai 
occupato di cinema; Pudovkin 
confesserd che prima del '21 

non aveva quasi messo piede 
in una sala di proiezione. Pu
re saranno questi quattro gio-
vani i grandi rivil'tzionari del 
nuovo cinema sovietico, gli 
uomini del Potemkin e di La 
madre. di La terra e di La 
sesta parte del mondo. 

Si formeranno su strutture 
e esperienze diverse, nei tea-
tri futuristi e sui treni di pro 
paganda che corrono le strode 
dell'Unione mentre ancora in
juria la guerra civile, nel-
i'eceentricismo di Kosincov e 
Trauberg, nelle redazioni di 
avanguardia. In seguito le loro 
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GLI INTELLETTUALI ITALIAN! 
DI FRONTE ALLA RIVOLUZIONE 

Rodolfo Margaria 
Ordinario di Fisiologia Umana 

al l 'Universita di Mllano 

La Rivoluzione d'Ottobre e un av-
tcnimento storico di rilievo capitate 
non solo nel campo sociale e politico. 
m.i ancho. per cio die riguarda la 
mia competenza. m queilo culturale 
cd educativo. che ritengo di impor-
tanza fondamciiLale. Ho - visitato la 
Itussia nel 1935 in occasione di un 
Congresso Internazionale di Fisiologia 
prcsieduto dal grande I. Pavlov, in 
tin'epoca in cui crano tuttora sangui-
nanti le fente causate dalla Rivolu
zione. e l'organizzazione cconomica e 
t^ociale del pae.se progrediva con 
niolti stenti. E cio die forse mi ha 
piu impressionato allora. e mi ha 
lasciato una profonda traccia. era 
la cura e I'attenzione che veniva pre-
stata alia ricerca scientifica e alia 
cultura. 

Pavlov, era considerato un eroe 
nazionale, il suo lavoro apprezzato 
e fa\onto in tutti i modi, malgrado 
non si trattasse di una attiviia aven-
te fini produttivi diretti. economici 
ml altri; e nella stessa condizione si 
trovavano tutti gli altri ricercatori. 
La cultura e la ricerca avevano la 
precedenza assoluta su ogni altra at-
tivita. erano considerate attivita pn-
vilcgiate. 

Questo stesso atteggiamento perma-
ne tuttora nella ocganizzazione so
ciale della Russia moderna: esso ri-
\ela nei governantj intelligenza e lun-
g'miran/a. poiche le conquiste della 
cultura a lungo andare rendono sem-
pre. anzi sono le piu redditizie anche 
a fini economici e produttivi. Ed e 
questa rivoluzione della menialila 
che a mio avviso e particolarmente 
importante e significative. piu forse 
deH'aspetto politico e sociale. che a 
mio parere. non e che secondario. 
conscgucnte alia rivoluzione delle 
idee. 

Leonardo Cremonini P i „ o r e 

Se I'uomo oggi nel nome della di-
gnita umana ha U dovere e il di-
ntto alia decolonizzazione. lo deve in-
dubbiamente al piu importante evento 
storico del nostro secolo. la Rivolu
zione d*Ottobre. 

Si potrebbe obiettare che. coo la 
diffusione dell'oggetto industrial. la 
societa capitalista ha raggiunto un 
maggiore benessere di queilo ottenuto 
dalla nvoluztone socialista con la di 
minuzione dei dislivelli economici di 
classc. Ma non si tiene presente che 
nella funzione di quell'oggetto il si 
sterna del nuovo colonialismo trova 
le sue strutture. Anche un paese so 
cialista giunge rapidamente oggi ad 
una intensa divulgazjone deil'oggetto 
di benessere: ma e un oggetto che. 
nella totale mancanza della pubblici 
ta. noo pud colonizzare il desiderio 
dell'utente; un oggetto improntato so-
prattutto alia sua piu efticiente fun
zione ed alia sua piu lunga durata. 

Forse anche questo oggetto nel 
suo modificare I gesti e I riflessi del-
I'uomo. attraverso una gigantesca di-
vulgazione. potra procurare una pa 
raiisi fisica e psicologica se la* ri 
voluzione della cultura e rteU'Eros 
non animerannc il nuovo utiiizzatore 
dcllo strumento con quella maturita 
e con quella liberta indispensabin 
per non divenire a sua volta stru
mento di un nuovo sMcma. 

di potere per gli oppressori. il mar-
xismo ha costituito la sola nuova 
fede per un futuro di progresso. be
nessere, pace, amore e giustizia so
ciale Di questa nuova fede la rivo
luzione russa rappresenta il primo 
tangibile risultato. 

Singolare e invero la valutazione 
die della rivoluzione russa da il 
mondo capitalista sulla base delle 
realizzazioni dell'Unione Sovietica. Es 
so. mentre nemmeno percepisce di 
annoverare fra i suoi componenti 
schiavisti tipo Arabia Saudita. razzi-
sti. afTamatori. sfruttatori e specu-
laton di ogni genere, guerrafondai. 
colonialisti, fascisti ed altre sprege-
volj categorie ancora. manifesta con 
insistente frequenza il proprio stupo-
re ogniqualvolta qualche settore del
l'Unione Sovietica presenta delle ca-
renze o delle disfunzioni. Viene fatto 
di pensare che i capitalisti. pur av-
versando il mancismo. lo immaginino 
perfetto ed infallibile in tutti i cariipi 
piu di quanto facciano i marxisti 
stessi. 

La rivoluzione russa e stata opera 
della classe operaia. ma importante 6 
stato anche I'apporto degli intellettua-
li. Solo col verificarsi di queste con-
dizioni e possibile un completo rin-
novamento della societa e la circo-
stanza che oggi situazioni di questo 
tipo si vadano configurando nei mag-
giori paesi capitalisti e un fatto po-
sitivo di rilevante importanza. 

Come e Jontano il cielo di Leningrado 
e persino queilo del Vietnam, in con-
fronto a questo nostro cielo dove 
brillano le luci fredde della societa 
dei consumi. 

Sento I'amarezza di chi forse non 
vedra il socialismo edificare la nuova 
societa degli uomini. L'unico socia
lismo che forse ci e concesso e le
gato al dolore. al lutto. agli amari 
eroismi della lotta contro queslo t e 
nace e furioso mondo della violenza. 
Eppure tutti noi siamo maturi per ri-
pudiare la violenza. consapevoli che 
la violenza divora il tempo della ri
cerca costruttiva del mondo. La mia 
amarezza sta nel fatto che il socia
lismo, questo splendido neonato, ci 
guarda dal fondo d'una pattumiera. 

Piero Guccione 

Fernando Farulli Pittore 

Ugo Croatto 

L" 

Ordinario dl Chimica generate 
all'Universita di Padova 

La rivoluzione russa — per ncono-
scimento unanime — costituisce un 
fatto eccezionale nella storia della 
umamta, sicche qualunque ultenore 
valutazione pud apparire superflua e 
rischia di scivolare nei luoghi comuni 
della retorica. Mi limito percid. con 
senso di commozione e di umilta. a 
meditsre su quegli arvenimenti e su 
gli uomini che. attraverso decenni 
di lotta e di sacrifid. hanno concorso 
alia sua realizzazione sorretti da una 
dottnna con una immensa carica idea 
logica. 

Dopo che I'umanita ha dovuto. pur-
troppo. registrare il fallimento sociale 
del cristianesimo. 0 quale tn 20 secoli 
da movimento in favore per gli op-
pressi si e trasformato tn strumento 

In questi anni dalla fine della guer
ra. della crescita del socialismo nel 
mondo noi percepiamo soprattutto il 
travaglio. Forse questo potra anche 
essere il < destino * storico della mia 
generazione. E' strano perd che. men
tre accettiarno come una liberazione 
culturale da Marx da Engels e da 
Lenin la pnorita della realta sulla 
fllosofia. proviamo ansia e smarri-
mento troppo spesso nella verifica. 
alia prova dei fatti e deU'esperienza. 

a toccar con mano. ad agire. 
Nella coscienza e nella pratica so

cialista stiamo diventando adulti. li-
beri da miti. responsabili: a pensarci 
bene i bolscevichi del 1917 furono as-
sieme i fanciulli e gli adulti delta 
umanita. Hanno costruito qualcosa di 
mai esistito prima che. se vo.essero 
abbatterlo. dovrebbero anche abbattere 
le strutture della nostra coscienza. 
II XX Connresso io lo sento nella 
linea dell'Ottobre. e un momento della 
crescita del socialismo. anche den 
tro di noi. Freddamente. con raziona 
hta. nservando le utopie ai vernicia 
tori della vita, ai mistificaton in de 
finitiva. dobbiamo avere consapevo-
!czza — ed essere pre pa rati — che 
vivremo anni ancora drammatici ma 
grandi. forse t p:u grandi che ci possa 
esser dato di vedere. Come comunisti 
non dovremo perdere una mollica Ji 
quel che abbiamo. di quel che s'e 
conquistato e costruito. E costruire. 
costruire. costruire: magan col tor 
mento del tragico. eon 1'angoscia del
la perdita della pace. E se vogliamo 
dawero costruire. reredi'a deH'Otta 
bre non pu6 essere soMituita: certo 
continuata. sviluppata. moltiplicata in 
esperienze sempre nuove. imprevedi 
bili anche (nella ste«?a Un:one Sovie 
tica forse) A me pare che oeei la 
unita dei comunisti sia da per^eguire 
con !e no^tre miglion energie. I-a 
cre.vita del socialismo sta mettendo 
con le spalle al muro rimperialismo-
ora not abbiamo nella reaita Quelle 
che sembrava un sogno. una speran 
za. Ora. perd. rtmperi.iIi<mo e capace 
di tutto: la difesa delta pace e la 
condizione che consente di contmua 
re a costruire e pensare e creare 
sodalista. comunista. 

Pittore 

La Rivoluzione d'Ottobre e ancora 
l'awenimento capitale del XX se
colo. Scmbra oggi necessario riaffer-
marlo con forza. dati i necrologi e 
le liquidazioni che si avanzano da 
molte parti verso il paese che I'ha 
fatta e verso la societa che ne e 
scaturita. 

Cinquanta anni fa. l'Occidente bor-
ghese giurava sulla non soprav\'iven-
za del giovane stato dei Soviet: queilo 
intellettuale. invece. vi atfldava tutte 
le sue speranze. Oggi che quella 
stessa parte borghese giura sull'ine-
vitabile ritorno dell'Unione Sovietica 
in una sfera liberale borghese: gli 
intellettuali daccapo hanno lanciato 
un po' piu lontano le loro speranze. 

Error! e tnbolazioni. e non soltanto 
le clamorose conquiste. hanno reso 
queilo che fu il primo stato socialista 
del mondo. un corpo esistente. fuori 
del mito. un corpo die ha proiife-
rato e permesso nuovi avanzamenti 
e rivoluzioni Avanzamenti e rivoiu-
zioni che vanno rendendo sempre piu 
concreta 1'ipotesi di un nuovo rap-
porto di forze nel mondo. come con
dizione indispensabile per un nuovo 
e piu generale assetto umano. 

Con tutto d nspetto per le nostre 
quotidiane malinconie e per 1 nostri 
gelidi smarrimenti. dobbiamo pren-
dere atto che I'URSS. per il dubbio 
stesso che fonda e deiermtna In alcu-
ni momenti della coscienza rivoluzio-
naria. e la presenza primarla e ina 
lienabile in questa stessa cosdenza la 
quale sempre piu si illumina nella 
progres<-ione dialettica della storia. 

Amo la Rivoluzione d'Ottobre e tut
te le rivoluzioni future che faranno 
crollare le mura del nostro ergastolo. 

Giuseppe Mazzullo Scultore 

Un artista non puo che associarsi 
per una serie di motivi morali e ci
vili a una celebrazione come quella 
del cinquantesimo anniversario della 
Rivoluzione di Ottobre; non pud che 
associarvisi, ml pare, soltanto che sia 
uomo di liberta, uomo che guarda al 
riscatto economico e sociale dei suoi 
simili, uomo che e consapevole dove 
va il progresso e su quail forze deve 
puntare I'umanita per non ricadere 
negli errori, nelle vergogne e nei di-
sumani sconvolgimenti di ieri. 

Dalla Rivoluzione d'Ottobre sorge 
chiaro per qualunque uomo degno di 
questo nome che I'umanita non pud 
piu trastullarsi con le fameticazioni 
corrotte. le ambizioni spietate. glj 
istinti malefici del passato. ma deve 
avere il coraggio di scrh'ere sulle sue 
bandiere progresso e liberta. 

L'artista die non sapesse com-
prendere questo verrebbe a rinuncia-
re. oltre che alia sua dignita umana. 
alia ragione stessa del suo lavoro. 

Tono Zancanaro Pittore 

Mezzo secolo di storia. mezzo se
colo di lotte furibonde. due guerre 
mondiali: rovine di proporzioni inau-
dite. Tutto questo ha dovuto soppor-
tare e superare il grande popolo so
vietico in questo mezzo secolo di sto
ria. 

II gemo di Lenin ha dato i> via alia 
Rivoluzione nel mezzo delia prima 
guerra mondiale; il Partito Comjnista 
dell'URSS ha porta to avanti per 50 
anni questo enorme lavoro di pro
gresso sdentifico. tecnico. culturale. 

Ora. non e'e angolo della terra dove 
la coscienza socialista come futuro 
deU'umanita intera non sia ormai 
chiara. 

Non & dato da poco. E* un fatto che 
a me artista. a me uomo di cultura 
da la certezza. da come la sicurezza 
che Cuomo grazie alia nuova parola e 
verita portata dal socialismo. dal ge-
nio di Lenin, va verso un futuro di 
pace, di serenita. di conquiste spiri
tual! sempre piu alte. 

Bruno Caruso 
Ugo Attardi Piltore 

Ennio Calabria Pittore 

Dalla Rivoluzione d'Ottobre sono 
nate massicce citta e cose leggere 
pid. dell'aria. Lo penso mentre guar 
do la foto di < Che» Guevara morto. 
gia smisurato come un fantasma. 

Penso che quella solida e grande 
costruzione sodale che e I'Unione So
vietica trovi compenso in questo suo 
Tratello fatto (Tana. Sembra che la 
terra e il cielo si sposino nella sto
ria, in uno spazio senza pid presenze 
metafisiche. ma ugualmente incora-
mensurabile e ndsteriosn. 

Poi penso a me, pittore, quJ a not 

La rivoluzione dei comunisti russi. 
malgrado le resistenze e le reazioni 
piu ferod. e alia fine accettata dal 
mondo intero: nel senso che anche :e 
societa capitahstiche piu progredite 
non ignorano il comunismo (e non 
soltanto come «pericolo rosso > o in 
quanto politica economica antagoni-
sta). sentono i'inevitabilita dell'alter-
nativa stonca. 

n marxismo 4 pid che mai la «fl
losofia vivente > del nostro tempo, tale 
da imporre nel rampo awersario ne-
cessarie modifiche di struttura e di 
pensiero 

Oggi un po' tutu parlano di soda 
lismo. anche se a questo termme non 
si da sempre il senso del nvoiuziona 
rio mutare dei rapoorti di proprieta 
ma soltanto queilo pid tranquillo del 
cenerico s^luppo del livello di be
nessere esteso anche alle clas«;i pro 
tefarie 

Tuttavia sembra quasi meno diffl 
cile tog li ere il potere ai gruppi che 
govemano le societa borghesi che or-
gamzzare le societa nuove nate dalle 
rivoluzioni e costruire la dimensione 
umana delle stesse. impeoendo il ri 
forma rsi di cUssi « poliziesche » o di 
politici burocrati abitudinari Ma qui 
ha una gran parte Tuomo e tutta la 
sua complessita- Credo fermamente 
perd che la spinta rivohmonaria 
deirottobre sia irreversibile e che 
sia storicamente tnesauribile la fa 
colta creativa e costniUrice dei pro-
letarl. 

Lorenzo Tornabooni PlWora 

Q mio lavoro esiste solo perch* esl-
ste in me uno stato di insurrezione 
virtuale e perraanente: contro la fa 
me, cootro Q benessere. contro la 
morte ma anche contro 0 soprawi-
vere, 

Pittore 

La mia generazione apprese gli e-
venti della Rivoluzione d'Ottobre 
quasi trenta anni dopo. alia fine delta 
guerra e fu. dopo una vita passata 
sotto la nebbia del fascismo. come un 
respiro di aria pura. S modo di en-
trare nella storia. 

Cos) la nostra vita tniziava con una 
nuova prospettiva e. benche molti 
anni fossero stati sprecati e altri sof-
ferti nella guerra. questa nuova real
ta (una realta di lotta) era per noi 
fortemente stimolante. 

La nozione rivoluzionana entrava 
anche sotto forma poetica: nei panni 
dei marinai rivoluzionari del!o «In^ 
crociatore Potemkin 3 e nei versi di 
MaiakowskL 

Commdava una nuova cultura che 
diventava ragione della nostra vita 
E che sarebbe stata poca cosa *e fosse 
nmasta soltanto questo: perche :a ri
voluzione continud a significare tante 
altre cose: era un'idea in divenire \JQ 
era stata nella guerra contro I nazi 
sti e continuava a esserlo neile terre 
dei latifondi occupati dai braccianti 
e nelle piazze delle citta. 

Per tutto questo d "sono state tante 
vittime e sacrifici. dura sofferenza. 
La ragione del nostro impegno non 
e solo un tnbuto a queilo che e stato 
ma una ragione operante per queilo 
che contmua a accadere, per le vit
time che ci sono ogni giorno. per tutti 
i sacrifici e le sofferenze di questo 
momento. Oggi rimpenalismo sbatte 
rahbiosamente la coda e semina al 
tre vittime. Non st pud avere una ge 
nerica indignazione. milioni di comu
nisti mordono d freno. 0 nostro impe 
gno rivoluzionario non si contenta di 
una generica solida rieta con i parti 
gianl del Vietnam o con i guernglien 
della Bolivia. Noi intendiamo lavorare 
per rafforzare I legami socialist!, e 
per liquidare le division! oggi esistenti 
nel mondo fra I compagni. sicche si 
possa tutti essere unit! e compatti 
nella lotta wrtimperialista. J 

teorie verranno contrapposte, 
si parlera d'epos e d'elegia. 
d'uomo-massa e di massa-uo-
mo, di sceneggiatura di ferro 
e di novella cinematografica, 
la loro opera dara vita a un 
flusso strabocchevole di sag 
gi e studi, nel quale essi stes 
si — gli autori — tnteruer 
ranno di persona con testi im
portant quanto i loro film. 
Ma un cemento comune li sal-
da, ed e VOttobre. 

L'Ottobre e fatto. tutto il 
resto e da farsi. Nel momento 
in cui decreta la nazionaliz
zazione deU'industria cinema 
tografica, il primo rivoluzio 
nario del cinema (non solo 
nell'Vnione Sovietica; in tutto 
il mondo) e Lenin. L'atto non 
ha precedenti. Annuncia pro 
positi di estremo impegno e 
si assume un incarico ideolo-
gico e artistico d'incalcolabile 
peso nel momento piu criti i. 
con le distruzioni della guer
ra attorno. Da dove comin-
ciare? 

Da Lunaciarski viene la ri-
sposta. Lunaciarski e il primo 
commissario preposto al cine
ma sovietico. E' un uomo colto 
e riservato, che ama probabil 
mente piu il teatro che il ci
nema e non nasconde (come 
autore) le sue preferenze per 
un realismo semplice, non 
avulso dalle tradizioni espres-
sive d'un tempo. Ma non tiene 
certo le briglie sul collo a un 
Vertov, questo puledro rissoso 
della cine-rivoluzione. Non si 
adombra certo ai primi spre-
giudicati esperimenti eisen-
steiniani. II primo problema, 
dice Lunaciarski. e la ricerca 
della rivoluzione nella coscien
za di chi l'ha rcaJizzata. Solo 
cosi consapevolezza e entu-
siasmo proseguiranno di pari 
passo. 

Vertov gli fa eco: Non can-
tare l'Ottobre: farlo cantare. 
Per I'uomo del cine-occhio bi-
sogna che ogni mediazione 
cada, e la verita sola s'ac-
campi sullo schermo con for
za tale da incendiarlo. 11 film 
a soggetto, nobile o volgare 
che sia, e ugualmente perni-
cioso: € ne Dostoievski ne 
Nat Pinkerton * proclama Ver
tov. A sostegno delle proprie 
teorie cura nel '19 il primo 
grande film di montaggio di 
tutta la storia del cinema (tre 
ore di proiezione) col titolo 
L'anniversario della Rivolu 
zione e corre a proiettarlo in 
accampamenti, fabbriche, vil-
laggi. In quegli anni Vertov 
piu d'ogni altro cineasta so
vietico sembrera Vemblema 
della rivoluzione permanente. 

Altri registi gli tengono die-
fro. II georgiano Perestiani 
giro Nei giorni della lotta in 
cui esordisce come attore Pu
dovkin. Un pioniere della vec-
chia guardia. lakov Protaza-
nov. pone per la prima volta 
il personaggio di Lenin a pro-
tagonista d'un film: n suo 
appello (1925). Subito dopo 
esplode il Potemkin. 

Storicamente La corazzata 
Potemkin riprende un episo-
dio della c piccola rivoluzio
ne * del 1905. ma e ormai su-
perfluo ripetere che esso in-
teste per forza d'arte e d'en-
tusiasmo tutto il cammino del 
bolscevismo fino all'Ottobre e 
oltre. E' cioi un film di vit-
tona, nonnstante la fine sfor-
tunata dell'episodio della nave 
di Odessa. Esattamente come 
In 2 La madre (1926) di Pu
dovkin. che a sua volta non e 
un film sull'Ottobre se ci si 
attiene al puro gioco di date 
— Gorki ha pubblicato il ro-
manzo nel 1908 — ma lo i se 
si guarda alia bandiera nelle 
mani di Nilovna Vlasova. Co
me sottolinea NUcolaj Lebedev. 
t le inquadrature finali... mo 
stravano un panorama delle 
mura del Cremlino riprese con 
duplice esposizione. Queste in
quadrature dovevano simbo-
leggiare la riroluzione di ot
tobre. risultato finale deqli 
awenimenli descritti nel film 
Le riprese delle mura del 
Cremlino illustravano il pen 
siero: qli eroi del dramma 
sono periti. ma la loro causa 
ha rinto ». 

Per il decennale. nel '27, la 
rivoluzione ritorna came do 
cumento gia storico (i film 
di repertorio di Esfir Shub) 
ed evocazione epica Zveni 
gora di Dovzhenko. galop 
pata di oltre mQle anni 
neUa vita ucraina); ma so 
stanzia soprattutto le due com 
memorazioni di Eisenstein 
e Pudovkxn: Ottobre e La fine 
di San Pietroburgo. Ancora 
una volta i. nel primo caso. 
I'affrvntarsi di due forze 
€ alia pari %: il popolo £ to 

storia; nel secondo. Vavvici 
nam di un sinoolo personaa 
gio all'awentmento; ma en 
trambi i registi effettuano se 
cando I'indicazione lunaciar 
skiana opera di ricerca oltre 
che opera di glorificazione. In 
tutt'e due i cast essi si spin-

Da « Ottobre » dl Eisenstein 

Da « La giovinezxa di Massimo > diretto da Kosintzev e Trauberg nel 1935 

gorio dentro gli eventi, per me-
glio intenderli. Rivoluzionari, 
non insegnanti di rivoluzione. 
Anche le novitd di linguaggio 
che hanno instaurato appaio-
no come una conseguenza epi
ca. un altro modo necessario 
per esprimere tutto il nuovo 
che li circonda. 

La seconda fase s'apre ne
gli anni trenta, allorchi s'im-
pongono verifica e dibattilo 
sui primi vasti mutamenti so-
ciali. In coincidenza col pri
mo Quinquennale un'opera 
che forse segno tangibilmente 
il passaggio dalla ricerca alia 
scoperta e Frammenti d'un • 

impero di Fredric Ermler 
(1929) in cui la realta della 
rivoluzione si dispiega grada-
tamente, a posteriori, davanti 
agli occhi di uno smemorato 
di guerra che riaffiora dallo 
choc che lo ha colpito nel 
1916. La particolare dimensio
ne consente toni commossi di 
curiositd e insieme toni aspri 
di controllo man mano che la 
gigantesca metamorfosi si ri-
vela: ed esorta anche al pro-
seguimenlo rivoluzionario ver
so innumerevoli impegni di 
pace. Se si diradano i film 
sulla rivoluzione non vengono 
certo meno i film di rivolu-
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zionc. Come nun considerare 
sotto tale aspetto, ad esempio. 
I'introduzione delta scrematri 
ce e dei trattari in II vecchio 
e il nuovo (Eisenstein '29). o 
il successo della turbmapro-
totipo tn Contropiano (Ermler 
e Jutkevic '32) che e n vec 
chio e il nuovo portato dalle 
campagne alia fabbrica? So
no fra i tanti cancelli da su
perare. dopo queilo del Giar-
dino d'lnverno 

L'altra vanante significati 
va consiste nella forma inter-
locutoria, auloanalitica e auto 
critica (ora che il cinema ha 
cominciato a parlare) dei temi 
della rivoluzione. Si acquieta 
no gli slanci allegorici e si di 
scute fitto e piano, a entusia 
577ii ridimensionati e giustap 
posti. Gli eroi del gorkiar.o 
t realismo socialista » scopro 
no la contestazione come una 
ulteriore via per la liberta 
Lo studente aristocraltco e lo 
studente proletario dt L'ulti 
ma notte dt Raisman (1937) 
Massimo, il protagonista del
la trilogia di Kosintsev e 
Trauberg. tanto amato dai 
pubblici sovietici, che entra 
nella rivoluzione litigando e 
cantando, come si sceglie aja 
TTiestrere a lungo sognato cht 
non si lascera piu per tutta 
la vita. E. amatissimo fra 
tutti. U partigiano degli Urali 
Ciapaiev (1934; registi Gem-
ghi e Sergei Vassiliev) il qua 
le trova nel commissario del 
partito Furmanov. da lui ac-
colto dt malavoglia sulla linea 
del fuoco. la seconda metd di 
se stesso e le ragioni piu vere 
della lotta. Una identificazio-
ne tra U guerriero e U politico 
che si rinnova poco dopo >iel 
capolavoro di Dovzhenko. 
Sciors (1939) sulla guerra ci 
vile in Ucraina, e indica or
mai alio spettatore sovietico 
la sua piu nuova e realislica 
necessita. Ciapaiev e Sciors 
non vogliono costituire ma 
numenti alia rivoluzione tra-
scorsa. ma regliare sulla sua 
ncurezza nuovamente mmac 
data. Sulla terra di Sciors 
avanzeranno. meno di due an 
ni dopo H film, i cinooli na-
zisti del generale Von Paulus. 

Tino Ranieri 
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