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Lettera da Mosca 

URSS 1941: un romanzo di Aleksandr Ciakovski 

rimette in discussione un periodo cruciate 

STALIN NON CREDEVA 
che Fattacco tedesco 

fosse 1'inizio della guerra 
« I I blocco», il piu dlscusso libro sovietico di questi giorni II pnmo anno di guerra e la dire-
zione stalmiana • Comincia cntico e ftmsce retonco un difficile colloquio tra due ufficiali 

M O ^ A (hiembre 
Altksandr Cnkovski che 

k dircttore delta Gazzetta 
1 clttraria 6 I autore del plu 
discusso romanzo sovietico 
di questi giorni tl blocco 
ch° ha il ccntro 1 fatt] del 
1911 il t emb i l e pnmo in 
no di guerra da) crollo mi 
? lie all issedio dl l emn^ra 
do al pnmo segno dilla n 
prLsa con la baltiglia di 
Mosca « Parlare dell ultimo 
feiorno del conflllto — ha 
scritlo Necrlc nel suo criti 
calissnno 22 gwgno 1941 — 
e compjto a<jsai piu Ingrato 
che aflrontare i prohlemi 
del primo » Ma scavare nei 
mesi cl o hanno prtceduto 
1 atlacct m7ist i 6 insieme 
un dovcre ed una necessita 
Cosl il Uscorso sul 41 riior 
m di continuo nelle opere 
degli storiei nolle memoric 
del protagonisti nei dlbatti 
ti del novani che vagltono 
sapere 

Ciakovski In voluto scri 
veie un roman7o document! 
no un i ncostruzione sto 
n n di quegli eventi C a 
questo "copo si e servlto dl 
testimonianze scritte di ma 
tenale d archivio, di reso 
contl stenografici di riu 
mom 

l a nvista Snamia ha oia 
pubblicato le prime due par 
ti dell opera che compren 
dono gli avvemmenti dalla 
fine della guerra fmlandese 
sino all invasions tedesca I 
protagonist! del romanzo so 
no da una parte sempllcl 
uftielall e dall altra, Stalin 
ed I suoi immediate collabo 
ratorl 1 membri dell uCficIo 
politico del parlito i mare 
aclalll ed i geneiall dello 
stato maggiore 

Per parlare di Stalin oc 
correrebbe — e stato detto 
— la penna di un Tacito o 
di uno Skakespcare 

V 
Ciakovski non e noto ne 

como un imporlante romin 
z'cre ne come un « mnova 
tore • Ognl volta che gros 
se questionl hanno diWso in 
questi ultlml tempi gll Intel 
lettuall sovietlcl (la censura 
11 caso Solzhenitsyn i pio 
ccssl), egll ha sempre so 
Btenuto (aulle paglne ad 
esempio della Gazzetta Let-
teraria) le poslzloni ufflcla 
11 sen7a mal per6 contender 
si eon I conservator! di Ok-
tiabr 

Ciakovski, Insomnia non 
si e preflsso in alcun modo 
11 complto dl scrivere un 
nuovo atto dl accusa contro 
Stalin II auo fobiettlvismo i 
10 poita anzi a tenere la crl 
tica a mezzarla In un cqu1 

llbrlo dl parole sempre at 
tentamente dosate ma che 
non gll evltanc dt cadero 
talvolta in evidentl Inge 
nuita 

11 blocco non c corto un 
romanzo degno di figuraro 
accanto a quell Important© 
opera sul 1941 che e staia 
ad esempio M M e i morti 
di Slmonov 1 autore e trop 
po pieoccupato di medlare 
non ha slanclo non morde 
non «1 irrabbla mal si muo 
ve lungo un Rase Ideologico 
troppo debolo il concetto dl 
InconclHabllltn ad esempio 
fra 1 mctodl dl dlrezlone dl 
Stalin che egll descrlve ed 
11 socltllimo gll e In gran 
parte cstraneo per cul tiop 
po spesso si a m m p l c a 'n un 
dlscorso • glU8tlf!ca7lonlsU 
oo • 1ft dove e necessarla In 
vece una sollda poatrlone di 
principio 11 vigorc ed II rl 
gore trl t lco dollo acrlttore 
rlvolU7lonarh Ma quando 
fa pailare diiettamente 1 
piotagonUU quando doscrl 
ve il tapporto fra Stalin e 1 
suoi collaborator! allora cl 
da lenza dubblo materlale 
pre/loso per caplre che cosa 
h s h t o nella realta dl que 
gll annl lo itallnlstmo 

II romanzo si apre col dla 
logo rra I due ufficiali giun 
ti n M o « i di Lcnlngiado per 
p i r t u l p u i e a una dWeussio 
tic piesienle Stalin sulla 
g u n rinlindesL SI ha su 
bilo nisi una Immaglne vo 
i a dt I chma dl quegli annl 
II d ib i l t l l ) ctmliKla con to 
nl molto ci11lei gll uttklall 
parlano della Impropaiazlo 
ne dell Armata dlcono cho 
mancano equlpagglamentl 
adattl alia guerra al dl la 
del ciicolo polare, ecc Ma 

poi il giorno sutecssi\ J il 
tono cambn di colpo d 1 di 
bcorso cnlico si pissa dl i 
rctonca ampollosa e vnoti 
Perche cosl esige\ano 1 pi 
IOIC d online Ir mquilliz/a 
Inci -.ulla M'ern che se 
fosse scoppiata sarebbe s t i 
ta tcrtamente combattula in 
t e rn tono nemico 

I due ufficnli ncordano 
un eptsodio sitnificitivo il 
maresrjallo Scnposcnikov 
aveva proposto un phno per 
h c impatna finlandesi l)T 
sato su una sene di mano 
vie di avvolf,imento ai h t i 
e non sull urto frontile che 
doveva n v e h i s i poi cosl din 
noso II piano venne pero 
respinto da Slilln perche — 
si disse — Sciaposcmkov 
aveva sopravvalutito il nc 
m k o e sotto i lutato I Arma 
ta rossa I due ufficiali san 
no ora che il phno rcspinti 
avrebbe permessn di conclu 
dere piu n i i d a m c n t e e con 
mono perdilc la cimpa^na 
n n ne«?suno — nota Cia 
kovski — « aveva il corig 
gio di espinnere ora iperta 
mente queslo giuduio » 

Perche 7 P perchfe quindo 
poi da molte parti giunscro 
a Mosca tyiformazionl preci 
se sul prossimo inWio del 
1 attapco tedesco Stalin chiu 
se il d l scoro dicendo che si 
trattava soltanto di provo 
ca?ionG e anche se tutti ora 
no convlnti del contnr io 
non fu posslbile discutere 
la sua oplnione' Che cosa 
portd ad un cosl evldente cu 
mulo dl errorl che dovevano 
costare poi sacrificl immen 
«1 al popolo sovietico? 

Ciakovski cerca di rlspon 
dere alia domanda presen 
tandoci uno Stalin imletl 
co che — montie b guoira 
investe il paese — si rifugia 
nella piu naccesslbile soil 
tudine per cercare in se stcs 
so la ragionc de la tragedla 

Cosl Ciakovski ha modo 
dl elencan1 a uno a uno 1 
dlfettl e gll errori di Stnlin 
del famoso rapporto di Kru 
sciov mancan7a di modcstia 
tcnden7a nl potere persona 
le convinHone di essere in 
ftllibile PCC Sono giudlzl 
notl e Ciikoviki in realta 
non ci dice nulla che il XX 
ed il XXII congiesso non cl 
ibbiano g a detto II suo d 
scorso riflctte anzi propno 
i Umiti del XX demmciin 
do come ciusa di lutto I di 
fettl personali di Stilin 
1 autore rlmane In sostan7T 
nell amblto dol culto della 
persona Coil a Stalin ven 
gono fattl rlsalire inslemo 1 
succesil e le sconfltte e 11 
problema reale che 6 quello 
di rlsalire alio cause del pro 
gresslvo assottigltamento del 
metodo democrattco dl itu 
dlare II rapporto strutture 
aovrastrutture non viene 
sfiorato 

Ma quello dl rlspondore ai 
* perche • non 6 complto del 
romanzlere Ciakovski ci da 
un altra cosa una lmmngl 
ne viva dell'uomo Stalin, 
del suoi metodl Dcscrlven 
docl minutamento la crona 
ca dl una dolle plfi impot 
tantl e atorl^he rlunlonl del 
lufflclo politico del partlto, 
quolla a/venuta nella notte 
del 21 glugno ci mostra a 
quail gravlsslme coniegucn 
ze aveva portato la llquida 
7lone del dlbattlto democra 
tlco nel parttto e nei paese 

Vediamo cosl cho era sem 
pre Stalin a decldere che 11 
gruppo dlrlwento dl partlto 
como diro/ione colleglale 
non cslstcva che II « culto » 
ma anche la paura Imped! 
vano anche al plu vlclnl col 
lahoratori dl Stalin dl dlie 
chlaramente quello che pen 
aavano 

Nonostanto 1 *iuol llmltl 11 
romanzo dl Ciakovski 6 dun 
que utlie ed opportuno ll 
blocco non va dlmenticato 
esco In un momento partlco 
lar i mentro sul document! 
u'flclall del partlto si con 
tlnuano ad elencare accanto 
al grandl success! ottenutl 
nella cnstrurlone del aocli 
llsmn anche I giavl criorl 
dl dlre7tone dl Stalin c e — 
alutato corto anche dal per 
slstentl <dlrm7l Su Uunpi ino 
menli della itoria del pnese 
— qua e In un to itatlvo di 
r ivednt le crltlohe a Stalin 
co 1 ii Hi rlvisla Mnikun so 
no nnpatsl nd oscninio I \cr 
s! dl Smiinov chlnramente 
polemic! verso le posl/loni 
del partlto e in un artlcolo 
sul prohlemi dell agrlcoltu 
in una snertlcata esaltazlo 
ne di Stalin 

Proprlo nel meal scorsl, 

Infmt sono uscite le memo 
n e del maresciallo Scte 
menko che h i hvorato du 
n n t c la guerra alio St i to 
maggiore e che cl da an qua 
dro di quegli anni as*»ii di 
v°rso da quello conlenuto 
nc • rapporto » di Krusciov 

Non si puo cei to pa rh re 
di un r torno al « vcechlo » 
stalinismo come hi scntto 
qmlche superficnle o^ser 
valore La socleta sovittica 
e mituiata e mutata e le 
« strutture portanll » dollo 
stalinismo ( l i direzione bu 
rocraticn centraliZ7ita del 
la planificazione economica 
prima dl tutlo) hinno subl 
to il colpo dccisivo con 1 av 
vlo della riforma economica 
dtcisa dil XXIII con x so 
D altro cinto per I t i re 
al cimpo della v ih cultura i 

k ii situaziono non 6 certo 
dominata da chi propone cla 
morose restnurizloni le ope 
re piu intcressanti della nar 
rativi del cinema e del tea 
tro di oggi si muovono (co 
me vedremo meglio un al 
t n volti) nelli dire7ione dl 
un rllnncio de! temi del XX 
II blocco va collocato In que 
sto quadro e proprlo perth6 
11 itorc non 6 certo come 
abhiamo detto un uomo di 
punta nella battiglla per ri 
prendere il dJscorso aperto 
nel 56 I uscita dl questo 
ronnn7o 6 prima di tutto un 
segno de! tempi la prova 
che il discorso sugli anni 
di Stalin su! piohlemi della 
democrayla socialista 6 piu 
che mil apcrlo c vivo nel 
1 Unlone Soviotlcn di oggi 

Adriano Guerra 

Mostre 

Cesare Peverelli a Roma 

Peverelli La Zallera della Medusa (1963) 
Campo di vein (1967) sotlo 

sopra 

Movimento operaio 

Sessant'anni fa, la prima grande lotta 

dei lavoratori dei campi del nostra paese 

Campi di vetri 
e campi di canne 

1908: scoppia lo sciopero 
nelle campagne di Parma 

Parma ricordera noi prossl 
ml gioinl per tmzlativa del 
la Cumern Contetlerale del La 
voro I sessant annl de J soio 
pero agrlcolo del lOOlt uno 
del piti lung hi e durl sciope 
rl del a storla del mo/linen 
to operaio Itallano Domani 
4 si Inaugurera una n ostra 
della stampa oporala s irlaii 
sta e democrntlca panneose 
dal 1B61 al 192-1 nella sala del 
Rldotto del Teatro Regio do
mani stesso si avra una « ta-
vola rotonda» sullo sciopero 
con I onorevole Ternando San 
tl Lulgl Blgnaml segretarlo 
nazionale dellj rederbracclan 
ti Gabrlole DB Rosa e Pier 
Lulgi Spagglarl rl&pettivamen 
te ordlnario dl storla econo
mica all unlvcrsita di Bari e 
dorente ai storla economica 
all ui versita dl Parmi II ci 
clo ce bbrativo che comprpn 
de manifcstazK ni i Tiden7a 
Noceto e Montechianiguto 
gross! Comuni dc) Parmeise 
che furono oplcentrl della lot 
ta del 1908 si concludera 1 a 
dlcembre con una conlerenza 
di Rlraldo Scheda eCKrelnilo 
della COIL 

Lo sciopero agrlcolo del 1908 

di vlttlme ognl staglone 11 
bracclante arrivava a guada 
gnare quando c era iavoro clr 
ca 17 ceniaslml 1 ora 11 pa 
ne costava 55 centestmi II 
LhllO 

Questo molto aintetioa-
mente 1 amblente soclale In 
campo politico rilormlstl e 
s ndacallsti si consumavnno 
vlcendevolmente In aspre po 
lemithe uttliraindo lo orga 
nUzazioni che dlrigevano (i 
riformisti la Confederazione 
Generaie del Lavoro i slnda 
calisti !e Leghe Contadino e 
alcune Camere del Lavoro) 
col solo tntento di dimostra 
re la fondatezza delle rlspet-
tlve hnee politlche curandasl 
poco degli interessl del lavo 
ratorl Da una parte Turatl 
Prampolinl Bissolatl dall al 
tra Alceste De Ambrls se^ua 
ce delle teorle soreliane Ma 
sotti Corridonl 

Per spiegare 1 esplosione del 
1908 che ude 1 intera provin 
cia dl Parma Impegnatn in 
una lotta senza piLcedentl 
bl ogna rlsalire all anno pre 
cedonte A Roma nel marzo 
lt)07 si tlene il congresso sin 
dacalista i) 15 maggio sono 

PARMA — Pia2za della Sieccata il delegato Pinetti 
con due arrestah 

PARMA — Borgo dei Mmelli I figli dei lavoratori 
asciano la citta 

tu la prima granda lotta del 
lavoratori dol campi del no 
siro paese 11 prlmo diretto 
scontro de noitrl comadlni 
con un padronato, 1 agrarla 
enilllana dlrotto da uomlnl 
roz7l grettl chlusl all« nuove 
toonlche colturall che pure nel 
le vlclne province e region! In 
contravano successo uomlnl 
cho esaurlvano la loro (unzio-
ne nell attaccamento alia pro-
prieta e nello sfruttamento dl 
sumano del lavoratori 

Nelle campagne parmensl 
in quell epoca si lavorava son 
za llmltl dorarlo « dall alba 
nl tramonto » era scrlito sul 
conlrutio llrmato 11 VR9f e an 
cora in \lgore 11 1807 I lavo 
i Eton vivevano in mhori tu 
gun per i quail talora paga 
vano affltti esoal la base dol 
lalimentazlono era c stituna 
da pasloni di tarina rti moll 
ca avarlata e da pane fatto 
con rlmondatuio Interior) del 
frumento generl che I padro
ni davano in conto salarlo 
calcolandotl al prozzo mass! 
mo di mercato La pellagra 
mloteva centlnala e centlnala 

I lavoratori dolln toira dl Ar 
genta troirara) a muoversl 
II l*i magHlo e sp lode la p r o 
tes ta dol 20 000 lavora to r i ag i l 
col l dol p a r m o n s o L a g r a r i a 

co l ta di s o p r e s a cede e sol 
g io rn i d o p o f i r m a u n n u o v o 
c o n t r a l t o d a far valero pe r 
t r e a n n l c h e aanoisce mlg l io 
r a m e n t l n o r m a t i v i e sa ia r la l l 
p e r gli ao loperan t l 

E u n g r o s s o fucces so . m a 
1 a g r a r l a 6 dec l sa a non t enor 
feae al ia f l rma P r i m a pensa 
ell In ton ta re u n a « c a u s a civi 
le » nl govorno Giolt t t l e h e p u 
r e aveva inv ta to le t r u p p e e 
la cava l le r la In s u o a lu to poi 
fa s a p e r e p u b b l l c a m o n t e c h e 
non r l conosce ra il n u o v o con 
t r a t t o Si vuolo lo s c o n t r o Lo 
p r e p a r e u n avvoca to c e r t o Lt 
no Ca r a r a e l e t to c a p o degli 
a g r a r i Alia Hne dt.1 1907 la 
s i t u a / i o n e p rec ip l t a a i p r o 
prietirt 1 aqraria fa ftrmare 
cambiall in bianco pari al va 
lore del raccolto d un anna 
ta minacclando dt melterle al 
lo sconto in enso dl rottura 
della solidariptti dl classe si 
allesllscono in frrtta e furia 
squadnc^e dl armatl Q Noce 
to su urn popolazton9 dl oir 
CT 5 000 abitantl lagraria nB 
ai n n 271 nelle campagne quo 
ail iiavacci glrano con 11 fu 
oili In spalla minacciando e 
provocando II 9 marzo 1901! 
gli ngnrf di Noceto dlchtara 
no In serrati All alba del 1 
maggio trecento staffette in 
biciclQtta si muovono dill i 
Cimnra del Lavoro per porta 
re alio Leghe I ordlne di selo-

per ad oltranza 
La battaglia ha lnizid Oil 

agrari tontano dl far partlre 
II bestiame ma sono osteggia-
tl dal lavoratori ohe dlapon 
gono 1 nsodo del figll in altre 
oltta doll Italia Fserol^o e oa 
rablnlert lntorvengono masslc 
olamente a sostegno del pa 
tlronl la Camera dol Lavoro 
6 occupata o aaacheggiata I 
dlrlgentt aindacalistl sono per 
soguitntl dalla pollzla Do Am 
brta animator© dolla lotta pBr 
afuggtre all orresto rlpara In 
Bvlzzern Corrtdonl lasolft Par 
ma I lavoratoil si rltrovano 
aen?a gulda i rKormistl destl 
nano ad altro U denaro lac 
colto per LII scloperantl dl 
Parma In lugllo al hanno gll 
ulilml sussulti della lotti . poi 
11 *j agos o 1 igrirla togUB la 
serrata E la fine 

I dlrlgenti dPllo sciopero 
vengono Incrlmlnatl ma 11 pro 
cesso svoltosl a Perugia 11 ns 
solvera tutU La fine dello sclo 
pero segnn anche il tramon 
to del SindaciUsmo Moltl del 
diligent! dt cjucsta corrente 
passaranno poi al fascismo 
Intanlo 1 lavoratori hanno pre 
so cosclen7a della loro forzn e 
si dfsoongono a rltessoio le 
flla dello loio organiwiztonl 
sindacalt che rln iscernnno 
plu unite e pld fortl 

Piero Saccenti 

Peverelli conferma il suo 
stilismo molallico, la sua 
fantasia cosmica, il suo gio 
co poelico fra microcosmo 

e macrocosmo 

Catalogo assal nutrito per la 
mostia antologlra di Cesare 
Peverelli alia < Nuova Pesaw 
(via del Vantaggio 45) Testl 
dt lean Lent1? Patrick WnHl 
beig Michel Hutor o Geoige 
Llmbour per altrettantl grup-
pi dl opere « Piima le7lon dl 
tcnebre » (19fi0fiR) H Ln ?atte 
ra della Medusiii (1983) «Cam 
po di vetri (19(55 6») e « Cam 
po d! canne i (l9B7<m> In 
una nota Antonello Tromba 
dorl rloordn lesoidlo del pit-
tore a Milano nel cllma della 
Llbera7lone e 1 collogamenll 
con la cultura pleisslann (piu 
negll svlluppl dl Moilottl pe 
ro che in quell! dl GuttUao) 

C Butor ml sembra che 
meglio ha colto II "onso del 
dare forma dl Peverelli sulla 
Unea vlslonarla del surreal! 
smo vitalistlco di Crnst dl 
Masson e di Matta quando 
tiaduce le figure dol plttore 
In paiole come t pletrlficazlo 
ne dl sctntllle i a insiste au 
altre come prlsml tumo me 
teorlti alghe gelo corchlo lu 
in bensibile come pocht lo so 
no nello stendero il filo esl 
atcozlale del segno nello spa 
zlo complc5so o eclolLlco nel 
I immaglne fredda (lo radlcl 
forse sono nella grande Ma 
nlera ltallana) Peverelli con 
queste opeie conferma 11 suo 
stllismo metal Ico la sua fan 
tasla ccsm'ta 11 suo gloco poe 
tlco fra microcosmo o macro
cosmo II suo modo plastico 
dl pletrlflcare lo sclntllle dl 
mutare la came in vetro si 
potrebbe dire 6 rlvelatore di 
una tantasla da laboralorio 
Capace dl estrarre dalla vita 
e dalln cultura del «grafiol» 
a vol'e rlvelatorl bl veda ad 
esempio quella specie di «gra 
flco » dell energia storica cho 
Peverelli estrae dalla «zit te 
ran dl GerlLault Oppure 11 
« grafico » della oresclta del 
crlstalli tn uno spa?lo dl pia 
neta morto Nel dlplntl della 
serle « Campo dl canne ) al 
1 opposto il < grafico » cpde 11 
posto all emblema naturals e 
vitalistlco attraver60 un can 
nocchiale utero dl canne do 
zucchero possiamo vedere 11 
sole e la lunu dl Cuba Llm 
maglne e molto nel gusto di 
Ernst ma con In plu (orae 
la aorpresa e la feliotta uma-
na di voder colncldero untn 
fanzia dell immaglnazioni con 
un momento aurorale della ao 
clem 

I quadrl oubanl sono piO 
volgaii rlspetto al < campi dl 
vetri» nel senso che la vita 
vi flltri o sconquasra la sa-
p onza arlstocratica delle altro 
serle dl quadr! Eppure una 
vitallta altra della pittura dl 
Peverelli fe ponsablle propiio 
nella rlduzlone dei filtrl cqltu 
ra^l Qualcosa del genero e dl 
rivoluzionarlo ml aembrft e 
stato fatto In pittura da Matta 

Detto eio blsogna agglunge 
re che 11 tlpo dl «offlclna» 
formalo che Peverelli ha tonti 
to sin qui viva a forza dl oul 
turn potrebbe rlsultai e nel 
tempo aasai plu prezlosa dl 
quel che oggi appaia E una 
[potest che al pub avanrare 
nel cllma attuale dl oggettua 
lismo nmericanlsta e merceo 
logico nel gusto pop e nooda 
da che ha prodotto una salu 
tare irrmione del volgare nel 
1 arte ma ha anche piodotto 
un lmpoverimonto una vora 
o propria caduta del me7?l 
pittorlrl e unn rottura fia se 
gno e slgnlflcato Potrebbe dap 
si Insomnia che 1 avf»r salva 
to 1 autonomta conoscltlva e 
formativa del segno o del co 
lore magari tn laboratorlo e a 
prozzo dl un froddo formall 
smo abbla lasclato aperta per 
la ptttura la possibility dl 
oiientars! nel mare dell oggct-
tivita quale 11 modo dl vita 
borgheao oggi propone altua 
programma 

S3. Fotografia 

Mimmo Jodice 

Una delle foto di Mimmo Jodice esposla a Urbmo 

Mlmmo Jodice ha comincia 
to ad usare la fotografia come 
mez?o di registra iono e di le 
stlmonianza dl alcune delle 
plu vlve e serle esperienze dl 
teatro che si siano fatte a Na-
poll Le sue prime Toto sono 
infflttl indissolubllmente lega 
te alio rappresentaztonl del 
gruppo teatrale «Vorleaun 
gen » composto da glovanlssl 
ml attori studentl e diretto da 
Mailo Santella II gruppo 
« Voi lesungen » e Idealmento 
collegato al Living e a Gro 
towsky ma 6 aperto e sensl 
bile ad altre sollocltazionl ar 
tlstlcha e oulturall Abbando 
nando ognl comodo rifuglo 
nella Immaglne naturallstlca 
Mimmo Iodlce guarda la real 
ta per cotUerne fncce Inesplo 
rate Cosl anche nel rltratto 
ad esempio II dato tlslonoml 
co si ac r„sce dl eapresslvita 
proprlo In virtu di una a co-
struzione » flgurativa che pur 
partendo dat tratt) dl «quel» 
determinato volto ne dh una 
Immaglne imprevlsta dl gran 
de espresslvlta e forza plasti 
ca Questa capacita dl rein 
ventare II reale si aworte nel 
paesi\f,gl meridional! in quel 
lo vedute del paesl lucanl rl 
dottl ad Immaglnl soheletrl 

che trasudantl umanltii e an 
tica mlserla II dato fotografi 
co tuttavla In Mimmo Jodice 

non perde mal la sua specltl 
cita esso an?l viene c mil 
nuamenlp esalnto atl ravers) 
una materia dl grande bflllez 
in e mfflnal077a formale co 
mo non vi e compiaoimeiuo 
nhluialistico cosl non vi c II 
facile e comune rlcorso a quel 
I immaglne morclficata che do-
mlna 11 paesagglo urbano e 
che cartuni rltraggono passlva 
mente II rapporto tra 1 art! 
ata e II mondo delle forme 
che popolano 11 paesagglo con 
temporaneo e dl natura sog 
gettlva e in clo la fotografia 
dl Jodice si dlstacca ad esem 
plo dalle fredde registration! 
dl cert) arUstl «pop» e ri 
corda pluttosto un Warhol o 
volcndost rlferlre a esperlcn 
ce dell avanguardla storica a 
Man Ray per certi Implica 
zlonl « misleriosr i e suriCBll 

Mlmmo Jodice ha recenie 
mente esposto una ctnquantl 
na di tavole folograflche nal 
le sale del « Teatro Spcnio » 
dl Urbino in occaslone della 
Inaugurazione doll anno teatra 
le e della presenta/ione dello 
spettacolo a Ana logon » del 
gruppo « Vorlesunge" > [ a 
mostra ha destnto vivo Inte 
resse e sain trasferlla su ri 
chiesta degli student! tn una 
sala dell Unlvcrsita internnzlo 
nale dl Urbino 

Paolo Ricci 

Schede 

Storia d'Italia 
dal 1870 al 1915 

11 prlmo volume degli « An 
nali n della Fonda Mono Elnau 
di pubblicato recentemente al 
apre con un saggio dl Vallani 
sugli stud! riguardantl la sto 
ria d Italia dal 1870 al 1916 
apparsl negll ultiml ventl an 
nl II Vallani prende in esa 
me tutti l contrlbutl dl qua) 
che valoro slcohe la sua ras 

II tentatlvo di dollneare un 
profilo generate della storla 
ltallana in quegli anni e stato 
oonipiuto flaora aoprattutto 
dA studlosl atrtnlarl, ma il 
saggio di Vallani mostra ohe 
il Wntorialo raccolto o criti 
camente vagllato Uagll storlol 
c assai vnalo e ohe ofinal cl 
sono git element! fori da men 

Dario Micacchl 

Notizie 
e 1KB NOUVFLLt-8 I IT 
I t l t M U C S del 31 nmoml re 
dcdlcn grnti pflric del in I 
arilonll a ItHuihlairc In t-
c mU I i del cci t luinrl t\ II i 
sua m irlc M Sfri Un/ e 
M i^ l*il V niolici Insist n t 
sullo rig ir i dl Hni dol i rv 
r r l i i rn d uric In t itwl i c 
dpll In rrsup che tin rlsvc 
Kllaio l F8|i)sl7l mc nl I> tu 
l»alal» cl Uo o p i r c che f 
rono fggctto dt crtllca d i 
par te del poeta 

Pin in icres inut l nur uu 
loniatlvo dl atlURllxznilut c 
dell opera ill UauduUlfC gli 
ariicoll ill II Uonnler c 
Christian Iledct 1 uno IPSO 
a r l t rovaro U ae i io fra eipe 

rlLiiia indlvlilunlc e u n K c r 
s'xlltA pootlLn nrl raj)|iorto 
i stnntemciiti (II ik (tlco tra 
In tii | into e c nclci irn del 
l i fnunm nlft?! n msso 
riie fn dl II i i J c u re se 

n In a lerln ;l in dl Hlo l 
• 1 nl i gran )e arclicilp 
I I p letn dell cin oim rr 

n « I all r 3 d i e r l i rovr In 
gi if, t r u u l nc 1 lla s i n lit 
f SIOI e in in ep t a L Hi dl 
v r i a dntla sua p n t i r l t In 
l icllit lolltuUli n crtA Ivn 

LIIC lu ( i LSS re dWcrio 
riu lo Induce n ludlvl -\ 
UffHtc II « nell ) > m I I 
r iml I lion pin c nn I tcu 
I trtlftfc » asiraii > in i e ) 
tue toiLlmualanta dl uu* 

r lccrca an i los i d i e inirn 
luce a nn nu vo scnilniLii 

IO irnglc > della vlt i 

0 aiuvrui a UKFMHUF 
Al I E DUE 17 30 a Mllfllli) 
(via P i l i s t n 10) nvrn inu 
g ) I ndiin nwn s t r i nlln irla 
pt lit II i dell Accn u m l n i a 
/I in i c l t 1 li c 1 per II c ii 
r riu t i I 1 pri nil > M 
onli F 11r nell! • rlservail 

per II IDQ8 sllle aril LH 
corlmonla si avulgcrA nella 
\ illn Conmiiivte 1 preml so 
no t u t l couferltl a IMer 
f ulgl Nervl (premlo li ter 
iinzruiialc) per I archl le t t i 
rn (vent l millnnl) a Purlrle 
Fa7/lnl per lu scniuirn (cl i 
quo uilllonl) a LUIgl MoreL-

tl (prcniln rlsorvnio nl clt 
tad hit Italian!) pi r I nrclil 
t c t tu ra iclnque ml l lu i l ) a 
Glaji Franc sc i Mnllplfrn 
Iprcmlo r l ie rva in al clificSI 
nl Itallnnl) per la HUISILU 
( r lnnue inlllmil) n i-r uicc 
i r ) /Wcni g II (prr tnl riser 
vnin n clttnrtlnl linllniil) 
tier In crttlea d ftrie lelntiu 
mlllont) 1 a rolailnnc s i r A 
leniiia <lai IreKlilcnte ilclln 
Accariculn uailoitAle tie) 
I inccl Pier u i l g l Norvl 
parlrrA nul tenia • Kticilcn 
p icei ten del cnsini l ro « 
Francesco Arcangcll | i r l e r \ 
snl u m a « l n i sfor o per 
In Hotlrt dell ar te • 

sognu ns itii assal ampla ma 
non st smarrlsoe nella molte 
pllclta a varleta delle ilcercho 
particolarl ed 6 costiuita in 
torno alio piu grosse questio 
rtl chlaramente Individuate 
La dlvlslone per argomentt ol 
ire ad essere utile sul piano 
pratlco rende ancora piu evt 
dento lo svlluppo che le rl 
co che hanno avuto in settoii 
in cul prima degli ultlml von 
tl annl 1 contnbutl della sio 
rlografia itallana erano atatl 
pluttosto acarsl dal movlmen 
to operaio a quello cattollco 
dalla storla dell Industrie alia 
rlcostruzione dello evlluppo 
economli o 

II Valium non si hnilla a 
ilcordaro lo so u?toni cho so
no stati. propose ed i nsui 
tail a cul al e pervenuti ma 
prende posinone suggertsco 
nuove stradt o nello slosso 
momonlo in cui nc rogistia \,\\ 
oleinontl plu Impoi tantl no 
p A la distusslono Le interpra 
li\7loni dl Croce Volpc Cbn 
bod e Qramscl sono al contro 
della sua aiten?iono. ma egll 
da amplo spaz o anche al pro 
bleml economic! ed In puitlco 
lare alia discuaalono apena da 
Homoo sullo sviluppo caplvall 
stico dolla socleta ltallana 

tali per un npen&amenio on 
tlco deil intero periodo atorl 
co e non da un solo angolo 
vlsualo porchfe la vartotft del 
contrlbutl permottto la costru 
alone dl moltepllol proapottlve 

II saggio dl O Sochi aul 
« movimento autonomlslico e 
le origin) del fascismo In Sar 
degna» atudia un problema 
ben circoscritto ma non oo 
stituisoe solo un contributo 
alia storla locale perche at-
traverso la SUA iinallsl vengo
no alia luce alcune grosue qu» 
stlonl riguardantl lo origin! 
del fascismo le relozlonl con 
11 movimento combattontlstlco 
(e dunquo tl vapporlo tra m 
tsrvenio o dopoguerra) 1 at-
tegglamento delle torze ILberA 
li e oonservatrlci 1 influenza 
della sltuaxione economica 
Negh « Annali » Infine oltre 
a molio leuore Inedlto dl t l 
naudi Moiandi Carlo e Nol 
lo Rosselli e pubblicato no 
interessunte saggio dl O Ml 
bertl cho attraverso II Nlaco 
studio I laupoiti Intern! tra 
le for?o della borgbesia merl 
dionale nel prlmo periodo po-
stunltario 

a. i. 
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