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Film e societd 

LA GUERRA DEL '1448 
Una realta che il cinema 

ha appena sf iorato 
Una filmografia numerosa, ma con poche opere coraggiose — Inconsistenza 
del contribute) italiano - II ritardo e i tagli di «AlPOvest niente di nuovo» 

Esiste un film, gia vce-
chio e dimcnlicato, sulla pri
ma ennnonala della prima 
guerra mondiale. K' Ultima
tum di Robert Wiene (1938). 
Le arl iglnro austru-iingan-
che stanno per apnre il fuo-
co sul ponte di confine con 
la Serbia La notuia dello 
scoppio della guerra viene 
dala ai mililari austrian da 
un veechio ufficiale retroces-
so a funzionario per una le-
sione alia spina dorsale. 
L'uomo 6 immobili/vato al 
tavolo di fureria, non puo 
ca mm in are, ma il grande 
annuncio va dato in piedi, 
in nome degh Ababur^o L'ex 
guerriero morto per met a si 
puntella sul bastone, si sor-
rci'gc, barculla G parla: il 
vecchio inipero sericchiola c. 
vacilla con lui. L'attore era 
Erich von Stroheim. 

Esiste un altro film, piu 
vecchio ma mono dimcnti-
cato, sull'ullima cannonata 
della puma guerra mondia
le. E' La grande parnta di 
King Vidor U925). Cade nel 
fangoso novembre 19I(i su 
un casolare lorenese. Ma c 
la fine ddhi guerra, ormai, 
o la fine dic ta) del film. 
La contadinotta Renee Ado-
ree cor re inconlro al suo 
americano mutilate, John 
Gilbert. 

Quanto fragore d'armi tra 
queste due esplosioni, che il 
cinema — durante e dopo 
— ha pure laboriosamente ri-
coslruito. Ma gli esempi por-
tati valgono intanto a con-
trassegnare due stradc del 
cinema sulla guerra '14-'18: 
la fine dclle • grandi illusio-
ni » della Mitteleuropa o 
1'avanzala della guerra-av-
ventura tti gusto senlimen-
tale e di marca holly woo-
diana. 

I film di guerra sono in-
numerevoli. I film sulla 

guerra (ossia quelli die cer-
cano, ollrc 1'illustrarinnc, un 
ripensamenlo slorico e criti-
co del fenomeno) sono po-
chi; e nel loro ambito, ma 
non senza difficolla, iueon-
Ircremo quelli che piu ci in-
teressano e che, vedi caso, 
sono di solito anche i piu vi-
clni alia sfera dell'arte. I 
film contro la guerra 

Non senza difficolta, ri-
petiamo. Giacche il cinema 
an.tibellicista, per la perfino 
ovvia nohilla del suo assun-
to, incorre a volte in enun-
ciazioni parziali e motivazio-
ni inconiplote c addiriltura 
ambigue, senza considcrare 
che, per ragioni precise, gli 
6 lecito esprimersi (senipre 
conlrastatamente) in fasi di
verse da quelle della guer
ra in corso: come nmmoni-
nionlo piTiina, come rievoea-
zione dopo. Spcsso a dislan-
za di tempo considerevolissi-
ma, il che puo donare mag-
gior spregiudicalezza at con
cetti mil In pari lempo svi-
gorirne la portata polcmica. 

Quanlo ai documentari, 
che a rigore dovrchhero es-
sere le sole testimonianzc 
attendibili, essi sono scm-
pre stati i piu esposli alia 
manipolazione propagandi
s t s da parte degli alti co-
mandi. Per restarc al 'I4-'18, 
si sa che oggi a distanza di 
cinqiianfanni non si e anco-
ra veduto se non in parte 
il materialc piu genuino e 
traglco dei cinegiornali di 
guerra, che ciascuna nozio-
nc va a ccrcare soprallutlo 
nellc eincteche slranicre. Lo 
spcttatore ne ha conosciuto 
dei brani in 14-18 di .lean 
Aurcl. La rivoluzwne d'ot-
tobre di Fr6d6ric Kossif, Al-
Inrmi siam fosctstt di Del 
Fra-Mangini-Miccichc («sot-
lo gli elmetti » diceva il com-
mento di Franco Fortini « le 
teste si chiedono; perche? 
Davantl alia strage che dura 
anni, gli uomini si chiedono; 
per chi1 Si rcgalano bandie-
i c agli orfani, si mandano a 
morirc altri padn Ma cho 
cosa c la patria die si ri-
corda di te sollanlo quando 
c'6 da chiuderli la fatica e 
la vita? »). Altri brani, tcr-
ribili ma pitlorcschl e visti 
con gli occhi del vincitore, 
circoh.no da sempre, tanto 
da aver pcrduto ormai la lo

ro evidenza agghiaceiante. 
In Italia ve n'6 uno osem-
plare: 1'affondaincnto della 
Santo Stejano. 

Prima del '14 i film an-
ticipaiori sono praticamente 
ineslslenti. L'Europa dormi-
va col muso tra le zampe, 
come scriveva Mac Orlan. Si 
assislc all'iiltimo istante a 
un sussulto di pacifismo 
Viene dal cinema helga, con 
Maudite sott la (jncrre di Al 
fred Machin; c anche da noi 
si rcalizza un Che cosa tri 
ste la qucrra! (1914). Nel 
'15 nascono Gih lo armi c 
Pax acicrna, ma, ahime, in 
Dainmarca. Per qnalche tem
po ancora 1'americano Tho
mas II. Ince ostenta un vol-
to umanitario: i) suo Civili
sation (191(>) narra di un 
sommcrgibilista ledesco chr 
muore, va all'inferno ma e 
salvnlo da Gcsu il quale lo 
reslituisce al mondo ptirche 
predichi la pace universa
le. Tuttavia Film del generc 
sono boicottati duramentc 
dai banchiori di New York 
e dai fahbricanli di armi: 
dietro la pellicola interven-
tista The Battle, Cry of Pea-
ce si nasconde Hudson 
Maxim, e le mitragliatrici 
con il suo nome non vedono 
1'ora di postarsi sui campi 
di battaglia di P'rancia. Grif-
lilh si aTfretta ad allinear-
si e a dirigere film contro 
gli - unni «: la frencsia gucr-
resca americana cresce al 
punlo ehe nel Mi) in Behind 
the Door, con Wallace Bee
ry c Hobart Bosworth, 
1'eroe yankee spella vivo il 
ncmico teulonico con un ra-
soio. Fin qui ['escalation c;-
nematografica. Ma sappiamo 
die la realta picvede pure 
simili mefamorrosi. Nel '41 
Howard Hawks ha celebra-
to la storia del soldato Al-
vin York, ex obinttore di Co-
scienza, che saccrdoti e sor-
gev'i reclutatori insieme 
spedirono nel 'Iti sul tronte 
franccse, dove in azione in-
dividuale uccise 25 tedcscbi 
e ne catturo 132. York, 
sconvolto ed eroicizzalo, tor-
no in patria decorato da 
Wilson c da Fodi . 

In sostanza un solo uomo 
osa stonare n d marziale 
concerto, ed e il nome che 
ci aspetlavamo. Chaplin. In 
piena belligcranza produce 
e presenla 11 soldato, che 
della guerra sintetizza tutla 
1'assurdita e non ne dimen- | 
tica ne ignora i responsabili, 
risalendo anzi a] vertice. 
Tutti sanno dell'ultima fa- | 
mosa hnhina mai proiettala, [ 
in cui Chariot dopo aver cat-
ttirato Kaiser e Kronprin/. 
fa scappare anche Poincare, 
Wilson e il re d'Inghilterra 
con le brache in mano. 

Vorremmo parlarc qui del 
contrihuto italiano al cine
ma sulla guerra mondiale, 
ma non e colpa nostra se 
ci troviamo a classificare un 
punno di mosche. I film ven-
ncro subito, evidentemente, 
c furono copiosi. Si vest! il 
grosso personaggio dannun-
ziano di Cabiria di panni di 
comhattcnte: Macisle alpino, 
Mucistc brrsaulierc. Inter-
prelarono film di guerra 
Amleto Novelli, Ruggero 
Ruggeri, Leda Gys. Emerse-
ro dalla media I documenta
ri di Luca Comerio, di Am-
brnsio, di Vitrolti, ma inutil-
mente cercheremmo in tan-
ta folia di immadni la real
ta del soldato italiano, la 
clnsse dcnlro \s trincea, lo 
sdeguo o la rasscgnazione, 
il dolenle rclrotcrra umano. 

Gli anni e i decenni, al 
cinema, non hanno reso giu-
sti/.ia al soldato italiano. Do
po la piccola epica dialettale 
(Le scarpc al sole di Eller) 
1'apologo per scolari del-
I'cra fascista (U piccolo al 
pain di Biancoli) la * belle 
cpoque * degli ufficialetti 
fra Tor di Quinto e \ priml 
«velivoli » (Caualleria di 
Alessandrini), in tempi re-
centi ahbiamo avuto solo La 
grande guerra di Monicelli, 
che pur nel loJevole sforzo 
compiessivo, e forzando al-
cuni tabu ministcriali degli 
anni cinquanta, mischia en-
fasi e dissacrazione in due 
personaggi popolareschi piii 
sbracati e arlecchinati del 
necessario; e La ragazza e il 
generate di Fesla Campani
le, ricolmo di cadenze vene-
te shagliate e del molestn 
professionismo di Rod Stci-
gcr. Non un'npera sola pari 
a quelle die nel momenti 
siitnificativi. specialmenle 
alia vigilia del nazlsmo e in 
prossimita della seconda 
guerra mondiale. altro nazio-
ni offrono sullo stesso tenia: 
Ln prmide illusione di Jean 
Renoir in Francia (19371 
dove per la prima volta il 
discorso sullo dassi sovrasta 

il discorso de lN unita na-
zionale », e vediamo il nobilo 
prussiano e il mnrchese pa-
riginc perdrre insieme la 
guerra, e per le stesse ragio
ni; la Germania pie-hitlena-
na, con Westfront )0tH 
(1930) di Pabst e Niemand-
stand (1031) di Victor Tri-
vas, entrambi tinti di utopi-
smo ma pervasi di una sm-
cera volonla d'incontro, die 
nel secondo caso — Nic-
mandstand — si evolve in 
un precise appello interna-
zionalistico. 

Non citeremo in questo 
riassunto i film rivoluziona-
ri sovietici, che hanno inizio 
quando la guerra zansta e 
finila e investono tult 'altro 
campo storico, ideologico e, 
savonte, geografico, sebbene 
famose e stupende pagine 
sulla guerra appaiono per 
esempio in Frammcnh d'un 
impero di Ermler e in Sob-
borghi di Barnct. Dal film 
cccoslovacco spunta la mali-
zia buonlempona del soldato 
Svejk. Film sulla prima 
guerra mondiale continual! -
a prodursi ancora in Unglie-

ria, Polonia, Romania; c co
me al solito, noi siamo qui 
in attesa di conosccn-li. 

L'Amcrica vanta sul tema 
due testi celebri, oltre a 
quelli gia nominali. Uno 6 
All'Ouest niente di nuovo 
(1930) di Lewis Milestone, 
dal romanzo di Remarque. 
L'altro Orizzonti di gloria 
(1957) di Stanley Kubrick. 
AU'Ovest niente di nuovo 6 
giunto in Italia con ventisei 
anni di ritardo e enn quat-
tro importanti sequenze ta-
gliatc o snaturate dalla cen-
sura (i gas asfissianti, i to
pi che invadono la trincea, 
i polilicanti al catfc, il pro* 
tagonista in licenza che par-
la agli studenti) . 

Orizzonti di gloria sopra-
vanza alquanto AU'Ovest 
iiiot(e di nuovo sul piano 
dialettico e sulla denunzia 
delle cause, rifacendosi a 
due ephodi storicamente av-
venuti, le carneficine di Ver
dun e le repression'! sangui-
uose del generalc francese 
N'ivelle fra le sue truppe 
accusate di codardia dopo la 
fallita offensiva del '17. E' 

la prima volta che il cinema 
mostra, nel rituale e nel re-
troscena, una decimazlone 
militave. Piu- nvanti Joseph 
Losey affronter^ un tcmn 
analogo nel film ingleso Per 
il re e per fa patria (1964): 
il processo in prima linea a 
un giovane soldato conside-
rato disertovc, o la sua fuci-
lazione. 

Ma la realta dell 'inutima 
e della fcrocla, della durczza 
della gerarehia e della logi-
ca interna del potere milita
te, della speculazione, degli 
crrori a lungo taciuti (c con-
linuati dopo Caporetto a 
Versailles per sfociaro hi 
piazza San Sepolero o via 
Paolo da Cannobio) tutto 
cio, se ha avuto degli spi-
ragli cinematografici, atten-
do ancora dl essere ricompo-
sto con chiarezza. I recenli 
studi storici hanno rirnosso 
ccrte reticenze e respinto 
certe paure. II cinema, in 
special modo c|uelln italiano, 
dove ancora cominciare a 
pensnrci. 

Tino Ranieri 

Riviste 

Una poesia 
e il 

suo autore 

Due inquadrnlure Iralte dai film « All'ovesl nienlo 
di nuovo» di Lewis Milestone (in alio) e « Per 
il re e per l<i pallia » di Joseph Loscy 

Magistrati 

Numero speciale della rivista «Il Ponte» dedicato ai problemi della giustizia 

L'Italia «patria del diritto» 
(ma non per il pastore sardo) 

NUORO, Sardegna - « Baschi blu » impegnali in una azione di rastrollamento 

«La Mafdstratura in Italia 
— Per la prima volta dei ma
gistrati si rivolgono diretta-
niente ai cittadini — L'ltnlia b 
la patria dal (Uritto. A quan
do il paese della Giustizia? ». 
Cjuesta In prometlente r.opei-
Una del numero speeiale del
ist nvista 11 Ponte (nn. C-7, 
pp. 928 L. 1.000) scritto Inte-
ramente da magistrate 

D'accordo, tutti questi giudi-
ci appaitengono e lo procla-
ruano eon argoglio a « Magi-
stratura Democratica n cioe 
ailu corrente piu avnnzata in 
seno airAssociazione Naziona-
le Magistrati. Ma, come giu-
.stamenle nota il dott. Marco 
Hamai nell'introduzione (« cha 
cosa alibmm voluto ciire ») gli 
tirtlcoli nvclano diversl orlen-
tamenti ideologic! «dalle Im-
postazioni cattoliche (vedl fra 
»li altri, l'lntervento del dot-
tor Alfiedo Carlo Moro, fra-
tullo dell'ex presldento del 
r:onsiglio - nd.r ) a quelle lai-
coradicali, a quelle libeitario-
marxiste»; U che dimostra co
me la tanto deprecata (dal 
teazionari togati e no) upoh-
Uciwazione» della corrcn'e 
non significhi altntto aclesio-
nc settana e pencolosa a ciue-
.sto o quel partito politico, ma 
pluttosto volonta comune di 
difendere (usiamo le parole duveva servtrti per una giusti 

tere) e societa (come comn-
nita del cittadini); tradizione 
che ha posto e in parte pone 
ancora II magistrate su un 
piccolo trono tributarlo del 
Poicrc c che natuialmente, si 
i> .svoltii sempre o quaM sem
pre nel senso di cliiuaura clas-
sista. Essendo la produzione 
legislativa opera di classi po-
htiche quasi sempre oligarch!-
ciie e conservatncl, ne rlsulta 
che )1 culto delia tecnica giu-
ndica si e prestuio a (arsl 
strumento della volonta po-
lltica conservatrice.. Natural-
mente chi paga il prezzo e 
ln massima parte, la classe 
politics cbe e (uorl del gloco 
del potere. e chi se ne avvnn-
taggia o la parte opposta,.. ». 

Dominio 
dell'accusa 

Le prove del suo assunto 
Rarnat, non fatica a trovarle: 
<i... K' un caso che il proces
so c.vile ahhia U struttura 
che ha., plena til insidle e Lra-
bocchctti tecmclsiicl, clie ta
le processo cosli tanto tem
po o denaro? Evidentemente 

il tipo dl processo che 

del penultlmo congrcsso dei 
magistrnli a Gardonc) " 1'lndl-
vi/.zo politico di fondo consa-
crato nelln Costituzlone», co-
scienza qulndi della funzlone 
della poriata o delle conse-
g-uenre politiche che Inevita-
bllmente ha anche l'nttlvita 
del Rhidice. Ora die il mo-
vlmento unltaiio In pieno svl-
luppo nel Paese trovl un rl-
flesso in seno alia Magistra-
Lura cl pare un primo dato 
confortante. 

Ramat dunque apre fl dl-
battlto con fnthi cho rappre-
sentano al tempo stesso una 
dlagnosi storica. una nutocrl-
tlca e un proposito dl lotia: 
it... La nostra prima c ancora 
prlnclpale preoccupa/ione e 
stata ed c quclla dl p".lare 
non per noi e (ra noi magi
strati, ma pei 11 Paese e per 
i cittadini... Ci sentlamo an-
corn addosso tutto li pe30 dl 
una tradi/.ione secolare, buro-
cratica e di casta, che fa del 
magistiato uno dei simboll 
piii effieacl della dtvisiouc fro 
Stato (conic appuiato del po-

/ia resa in una classe di 
pwisidc.ntcs L'd Is un caso che 
il lipo di piocesso prnale s:a 
ancor oggi totalmontc dorni-
nato dall'aceusa nspetto alia 
difesa? O nun si tratta come 
invece crediamo noi, della na-
turale proiezionr gludiziana 
del dominio di una classe al) 
biente cbe nel processo penale 
voleva uno strumento repres-
sivo del delitto del povoro, da 
sbrlgare senza tante presun-
ziom dl non colpevolezza?». 

Qui si inserisce la voce dl 
un dltio ^iudicu, 11 dott. An
tonio Porcell.i (autore dcll'.ir 
ticolo (i le scelte pullticlie dal
la magistrntura » ma anclie e 
non J caso, del documento di 
appendice « II pasloro sardo » 
umanisMma cronaca deli'in-
contro con uno del piu dispe-
rati « utcnli della giustizia ») 
11 quale porta la denuncla sul 
piano deli'esperienza quotldia-
na: « ... Certo l'ltalm Q un pae
se libero o democratlco, ma 
lo n nncorn troppo poco. qua
si clia .̂l abbia paura di una 
nuigiiioic hberta e dl una rea-

le democrazia. L'apparato sta-
tale e ancora patornalistico la 
polizia, certe volte, da I'lm-
pressione dl contlnuare a cre
dere che i cittadini abbiano 
bisogno di legnale nnzichfe dl 
proteztone. La magistrntura ra-
ramente si interessa delle no-
tizie inc/nalljicate dl reato, 
cioe delle denunce della 
stampa e troppo spesso, si ha 
rimpressione, incrimma per 
calunma chi si lamenta dl aver 
subito nnghorle da parte dei 
pubblici poterl. Aj)pare strano 
che ognl radunata, sin sedlzlo-
sa, cbe 1 cortei, le proteste 
di massa, suns e vitale manl-
Cestazione dl ogni vera demo-
cra/ia, finiscano regolarmente 
sul banco degli imputati, con 
accuse gravi per glunta: ic-
sistcnzn, oltraggio, Istigazlone 
a dcllnquere, hlocco stradaleii, 

Perdonf il lot tore queste lun-
ghe citaziont che cl permetto-
no dl nrrivflre a bomba. II 
problema della crisl della gtu-
stli'ia, prosegue lnfatti Ramat, 
non e stato affrontato sul se
no da nessuna forza politi
cal « Si direbbe cho il mondo 
politico, pur divlso in fazionl 
c pur p.u-lcnda da moventl 
diversi e contran, siu In par
te concorde m quesia ne^ati 
va pohtica giudiziarla. Non 
soltanto nel programml de! 
(loverno, ma perfino nel pro-
giammi elcttorall, 1 problemi 
Hitidizian sono trascurati e 
questo da senipre; in sosian-
'/a, se ne ricava 1'lmpressiorie 
ciie I'mdipcnclenza della gtu 
stizia non vada glii al mondo 
politico e the se ne capiice 
bene il perche. 1'incUpcndenfa 
della gmstlzia lmpllca neces-
sariamente una perdlta dl uo 
tern da parte dei politic!, e 
quindi se ne ha paura. Anche 
le forze politiche che piu 
nvrobbero da guadagnarno si 
ulllneano in questa politics dl 
paura e trovano piii comedo 
strappaisl i capelh e grlda-
re alio scandolo quando que
sta o quella sentenza si pre-
stn alia polemtca politica dl 
parte, yolu co^i si spiegu che 
a ^n anni dalla pronmlga/.io-
ne della Coslituziono 11 ntiuvo 
ordinamento gludlztario ad es-
so conformc, non ct sla an
cora no sia nnminenle. Solo 
cosi si spiega la sopravvlven-
za tcnace dl antlche stnitture 
trcdliati- diillo stato liberate 
v ciie il hiicismo non fece 

che perfezionare; solo cosl si 
spiega che la classe pohiica... 
abb;a seguitato ad arfidare la 
leadership nel governo della 
magistratura alia Corte di Cas-
sazione la quale per ragioni 
ontologiche gencrali e per ra
gioni storiche particolari non 
pu6 fare a mono di proiet-
tare nell'csercizio di tnle fun
zlone il proprio spirito dl con-
servazione....» 

L'accusa come si vede, e du
ra soprnttutto nel confron-
ti della maggioranza ill noie-
re, ma investe anche I'appo-
sizione. Quanta veritii essa 
contiene? E' indubbio che la 
maggioranza govprnntiva sia In 
prevalen^a ostile ad una giu
stizia indipendente, nel timo-
re dl pcrderc quel comodo 
« braccio secolarc » mastiu1 ra
to dalla toga che cnr.tnbul-
see ad assicurare il suo pote
re. Non altrettanto puo dirsi 
dell'opposizione e proprio per
che come liconoscp lo stesso 
Ramat. cssa « paga ;1 pio//o» 
dell'attnale stato di latin. Cosl 
non a caso le sue for/.e par-
lamentan hanno spesso soste-
nuio le tesi dei mngistra-
ti innovator! (leggi relative 
alle jjiomozioni; nforme par-
zialmente ottenuta del sltte-
ma clettivo del Consigho Su-
periore della Magistratura, 
ccc). Non ci sembra tutta
via si possa negare che flno-
ra da paite dell'opposizione, 
e mancalo un piii costante ed 
organico appoggio alii: istimzo 
del giudlcl progresslstl. 

Urgenza di 
riforma 

Cosl la prima obiezione al-
l'accusa potrebbe essere que
sta: « Ma quanti vosin colle-
gbi la pensano come voi?» 
Diamo iitlo che il Ramat ba 
gia scritto la rispost.i. « Non 
possiamo garantim rlio Littta 
la Magistratura o la sua stra-
grande maggioranza abbla su-
perato il hvello dell'interesso 
corporativo nonostanic note-
voh pingressl di maTura/ione 
politica . Ma dobblnmo anche 
dire subito e con forya che 
se il nostro scopo che cer-
chiamo di raggiungcre mechan
ic nforme a largo spcttro di 
a/ionc iO si nconosce buono 
non i.\ nessuna importan/a 
che alcune dl quelle rilnrniP 
iiblit.ino anche un nhevo di 
Intel esse dl categoria ne che 
vi sla. fra coloro clie agiscono 
ancho chi c mosso da 
questo uuico intento... Tanto 
pui perche garanttamo che ac-
canto a questi cl bono anche 
e moltl altri che invece in-
tendono questa loita nel sen-
si i phi vero, piu fruttuoso 
p.ii nltrulsta vorrcl dire... ». 

Sono questo Inmiaginazmnl? 
Non del tut to <,e al recente 
cemgresso di Varese, aleuni i-
c.ologhl, al termine dl una 
lunga rlcerca, sono giunti nl-
lii conclusione cho almeno il 
2Urt'>< del giud.ci non sono d'ac-
c >rdo ne con gli scopl nb 
con I mez/i dell'nttuale slsle-
n.a gludlziarlo; il cbe anche 
a non voler dare cieea fldu-
c a alle cine, appare porb co
me un dato Inlerossante. Pin-
d cazione dl una intnuranz,\ 
rigguardevole e cio die piu 
c >nta atlna, come linn dimo-

stralo concrete manlfestaz'oni 
La conclusione? Al conve-

gno dl varese, i compagnl 
Terracini e Cavallari hanno 
3ostenuto 1'urgenza di un pia
no organlco di riforme, a par-
tire da quella deH'ordinamen 
to giudlziario. Su questo dun
que e'e accordo fra magistra
ti Innovator] e opposizione. f 
alloia cl sembra sla guinto 
il momento di superarp le su-
perstiti reciproche diffidence 
e di glungere ad un'intesa 'lie 
nella piena aulonomia dell-; 
dun paiti e nellc sfcre ohc i 
ciascuna sono proprle, conor.:-
ra ad Imporre nel campo del
la Giustizia un ultenore pis 
so avantt della democraz'a. 

Pjer Luiqi Gandini 

Nel socoiulo t'ascicolo di 
quest'nnno della Neue Hand-
schatt, dove insieme nd un 
sag^io di O. K. Wcrcluneister 
.sulla teoria dell'arle in K. 
Hloch e ;i una luitga notn di 
Kims Canelti sulk* lettcre di 

J Kafka a Kclice {L'altro pro-
I rosso) hgurnno poe^o di Da

vid Roki-ah o th Mtodran 
Pavlovic, nonch6 un* ampia 
analisi di Ossip K. Flcchlheim 
sullc « possibilita » e i * limi-
ti » della v I'uiui'ologia >. I'an-
nntazione crilica di llorsl Hie-
nek riporta 1'attenzione sul li-
bro curato da W. Holloior. 
Kin Geidieht und sein Alitor, 
(Una poc.sia e il suo autore) 
(Herlin, 1-ilerarisches Collo
quium Veilng), nel quale so
no raccolle lc (ciitimonianzp di 
"poetica" della euro|>ea *'ge-
nerazione di mc/.zo" (da l.ars 
Gustafssnn n Yves Hnnnefny, 
da Miodrae Pavlovic n Tadeu 
sz Rozeu'ir/. da Francis Pon-
ge a Kdoarrfo Sanguincti, Hel
mut Hcissenhuttd ccc.). 

II. Bienek rilovn che sc vi 
e un oricnlaiuenlo comune in 
tanta difformila di veduto sul 
« mestiero » del poeta lirico, 
sui suol <i cnnipili t c sullo 
sue « pos^ibi'ita », questo ri-
guarda rcsclusione deil'impc-
nno politico c d predominanlo 
inleresse \y>v i problemi lin-
fiuistico formali Con modi o 
atlrggiamonli diversi la poo-
sia, in questi scrittori. fende 
a slaccarsi senipre piu dal
le implicazioni politiche <li 
una esprcssinnc Icfjala nl tern 
po come sua dotorminazione o 
proiczionc rcale (Zeitgedichl) 
per sfttmare at un generico 
«atteggmntcnto (jj pjcta» 
(Wosnessenkij) o nelln malin-
conica rasscgnayione nH'impo-
tonza del messag^io lirico sul 
piano sociale (Ruhmoknrf, 
Ilan/lik) o nella rialTermazio-
ne della sua assoluln aulono
mia. intrisa di "snlipsismo" 
alia Gottfi-icd norm (Rnyowicz) 
o nelln sua ostraneila alia 
immediatez/n della politica 
dogradata a cronaca quotidin-
na. 

Una [wsizioue a parte oocu-
perebbero Hcissenhuttd. Grass 
e Sanguincti da un lato, Pnnge 
e Hennefoy daU'altro; piii vi-
cino, i primi, ad una dinami-
smo sperimentalc evcrsivo, 
piu legal), i seconds, nd un 
attojigiamonlo conservalore 
vagamentc esletizzantc, s|>c-
cie se si considera lisolanicn-
lo "milico" in cui o lenuto il 
linguaggio poctico. Per qunn-
to riguarda Sanguineli, Bicnek 
rilova la contraddizionc Ira la 
posizionc evcrsiva di una neo-
avanguardia impcgnata in una 
liquidazione dednilaria dcll'ar-
le museale e I'amarn consa-
pevolc/za di non polersi sot-
trarre rid tutto alia dialct-
lica moreato-mmoo \tor la 
quale si frntterehbe. al pn'i. di 
alzare il prez7o prima di ras-
segnarsi ail e=sore accolli nel 
museo della letlcratura. La 

valulazione che Fiienek dA nel 
suo nrticolo sulla chitisura |KI-
lilica di questa generaziono 
di |>octi, ossessionntn. uei suoi 
rappresentanli migliori. da una 
sorta di « purismo » lirico nel 
quale c \)cv il quale dovrchhe 
nncorn es.sere possdjile tradur-
re il mondo in parole o ren-
dcrgh cosi giustizia, oi sem
bra, a conti falti, abbaslanza 
superllciale Che oggi il pro
blema deirimpegno politico 
nella poesia non possn porsi 
al hvello della formula o della 
ricetta iiropagandistica. o nep-
puro sul piano di un allinea-
mento senza scartl nspetto al-
Icmalica imposta tin! discorso 
politico, ma sia. per cosi dire, 
intrinscco alle scelte slilislichc 
e alia costruzione dell'orizzon-
le "inlerno" al quale ogni 
[wesia, che vogha incidere sul 
proprio tempo, non pud fare 
a menu di sotlrnrsi, mi sem
bra un fallo in qualche modo 
acquisito. 

Induhbiamente la trasfonna-
zione dei termini in cui questo 
impegno si pone implica per 
molli riguardi il nschio di 
frainlcndere o edulcorare la 
sua pcrentorieln e talora To-
quivoco di uno sperimentali-
smo gratuito considerate « per 
sc » come « merce rivoluzio-
naria J>. 

Ferruccio Masini 

Notizie 

• IL PRIX INTKRAU.Ift, 
liiltlnio del s rn» ill promt 
li'Ilprnrl frnncnsl (11 fine. 
d'Dntiu, i" siiilo iiltrllmltn n 
Christine tie Illvoyrc per il 
suo romanzo dal tltolo: « Le 
petit maUn *. 

• LA MOSTKA a ASTP-TTI 
' DKLIA PlTyUKA ITJ LOM-

HAK11IA E NHL VKNF.TO 
N):L loo >, aliostita n Mi'n-
no nolle sale deRll Arii77l, 
rlmarrn nporin ill pnlilillt-n 
lino nl 15 dlcembrc prosslmo. 
• NK.LLA SALA DFLLI-: 
CONnUt'.GA/IONI 11 K 1, 
PALAZZO coimiunlc dl To
rino si 6 svolta I:) corlmn-
nln per In prcmla/lone tlrl 
vlnclturl del « Premlo Cittn 
rll Torino • per In lotteni-
tunt ^iovnnilc. 11 premlo til 
lire 5H0O0O f stnto asscunn-
to n Atnrto Puect e n Wal
ler Mlncstrlnl, • Pislorl tit 
renne ». ed Mnrslft; meda-
Rile d'oro sono stiiti! Inollrfi 
aiirltmlte n Mnrla Vltlorbi 
1'iiRlKiro. « Tncclanio II tea-
iro », cd. Aetla; Krumnno 
llninv-lnl. * Inmntrl nellc fo-
rrslr (t'Kiiropa •, ed. riein-
pnrnd-Mnr7occo: l>mi Tere-
slo llnsco, « Papa Giovan
ni », ed. SKI; Plcro l.npl, 
n I.a loeomotlvn fi9l-X ". ed, 
Pnrnvla: llmlllo Dr Mart 1-
no. « I'nfl, cane sponlvn a, 
ed. Itictti-

J7 filo della burocrazia 
di Gcdve 


