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Saggi 

Dctll'interventismo a << Giustizia e liberta 

OSSELLI 
uomo d'azione 

Un libro di Nicola Tranfaglia - II nnpporto con il marxi-
smo e il contribute al rinnovtimenfo del socialismo italiano 
La disputa attorno a Cat 

lo Rosselli, alle sue idee p o 
litiche o al suo * sistema 
ldeoloiiico », al suo modo di 
eoncepire la lotla al fasci 
smo 6 lungn, si pu i dire 
ehe essa dati addinttura da 
quando 1 intrepido giovane 
fiorentino fonda ncl 1929 11 
nuovo movimento di « Gin 
slma I ibcrK » ill insegna 
dell • a/ione dlretta » contro 
il regime di Mussolm con la 
parola d'ordine dl * insorge 
re per nsorgore » Rosselli 
anima lo stanchc file del 
1 cmign7ione polilicn della 
conct-ntra/ione anttfascista, 
portandovi non pneo scorn 
pigho e accendendo anche 
una polcmica con i comuni 
sti che avra torn aspn II di 
battito natural mente, n 
prendern piu Intense con la 
hbera7ione quando 1'appa 
n r e alia nbalta del Partito 
d Azione espressione del 
movimento fondalo d i Ros 
selli riporta il discorso sui 
fondamenli e sin limiti di 
teona politica del cosidetlo 
«soclaliMtio liberale » che 
Rosselli — divenulo col fra 
tello Nello, una delle figure 
simbollcne della Rcsistcnza 
ffu ucciso dai fascisti fran 
cesl nel 1937) — preconiz 
zava 

Ora 11 problema, con una 
sene di nuovi molivl storici 
rii interesse vieno rlpropo 
sto in un lavoro che va alle 
radicl, alia forma7ione cul 
turale e politica del giova 
ne, dovuto a uno studioso 
assal pieparato P che si 6 
potuto valere dl una docu 
menta7ione vnstiisima tratta 
da vane font! dl archivio 
Con il llbio di Nicola Tran-
faglla, Carlo Rowclh dall'in 
terventisma a * Giusttzia e 
Liberia*, (ed L a t e m ) pos-
sediamo insomnia lo stru 
mento per misurare non sol 
tanto la genesi di * social! 
smo liberale » mn Pappren 
distito di esporion7T P di 
lol l i dl una personality il 
cui tratto sahenie sara la 
cipaclfi d'a7lone la tempra 
di combattente tenace la 
viihi di trascinaie (come ac 

superficiale (Inficiata di pr> 
sitivismo) e i primi tenia 
tivi di giungc re ,\ una smlc 
si del p i t u m i n i o idealc o 
politico del libcrahsmo con 
le istan/e c le prospcltive 
del movimento operaio (sen 
za ancorarsl agh elementi di 
classe) sono un gran pa 
sticcio 

In fondo non aveva torto 
Togllattl quando nel fuoco 
di una diatriba che si svi 
luppava neH'emigra7ionf re 
censendo 1 appanre in I ran 
cia di Sonn/ismo (16 vnfe 
mcttcva I'aceonto su qucste 
debole77e del In forma none 
di Rosselli Ma piu interes 
sante o il fatto che talc ma 
trice si risolva per il gio
vane fiorentino nella sin 
adesinne al socialismo rifnr 
mistico oi Turati c di Tic 
ves R non solo per il limite 
che cio pone al rivolu7iona 
rismo di Rosselli ma prr un 
aspetto che caratteri7/pi n la 
su,i ansn di rinnovnmr-nto 
Mollo gluslamenle il T n n 
faglia segue a qtiesto pun 
to l'affinita cli aUegglamrn 
to o I 'ulenhli di spinta mo 
rale con Giacomo Malteolti 
I'esorta/ione comunc ad en 
trambi a una lotta mlrrtiisi 
oente contro il fascismo (cd 
e anche qtiesto Punlco vero 
motivo che apparenta Ros 
selll a Oobetti nel 1<324'2R) 
G quindl I insisten?a a ope 
rare per una « restauri7ione 
democralica » a tutti i costi 
a costo anche di scendere 
sul tcrreno • Ulogale » 

Dl qui la polemica con i 
« p a d n > dpi riformismo di 
qui la capaclta di sdegnarsi 
per le loro debole77e per le 
loro illusioni legalltane di 
qui anche — dopo il delitto 
Matteottl — la scoperta del 
la genulna voca7ione della 
sua vita che non era quella 
di insegnare 1 principn dl 
economia da una cattedra 
universitana ma quella di 
darp tut to se stesso alia poll 
ticn « A una simile scelta 
— scuve il Tranfaclla — 
spjngevino Carlo Rosselli 
la trarii?ione risorgimentnle 
della sua fa mi all a all i dn l i 

I funerah a Pariqi dei fratelli Rosselli assassinati dai 
fascisti francesi a Bagnoles sur-1'Orne 

cadde in Spagna) gli altri al 
la battaglia 

Lattenzione dell autore e 
rivolta a sciogliere alcuni 
dei nodi che si erano intiec 
Ciati, due in particolare, il 
rapporto di Carlo Rosselli 
con il maixismo, e I'appmlo 
che la sua genera7lone (en 
tiata nella vita politica alia 
fine della prima guerra mon 
dh lc , la genera/ione di Go 
betli per dirs il nome piu 
piestigioso) reca al rinno 
vamento del socialismo ita 
liano, I < fermenti icvisloni 
stlci » che essa immette a 
destra e a sinistra II Tran 
faglia cl avverte che I'cspe 
rlenza lobselllana non pu6 
essere assunta a paradlgma 
di una genera7ione e ce lo 
dimostra bene L ambienle 
faniillare In cul Carlo si svi 
luppa (famigln ncca Im 
pronta Ini/iale liberale, nes 
sun contailo diretlo con le 
masse lavoratrlci) e la stes 
sa sua prepara/ione cultura 
le paiono piuttosto suggeii 
re 1'imma'ine di un giovane 
che tenta smtesi confuse fia 
le lstan7e ma7?iniane e sal 
veminlane e una simpatia 
verso I'anarchismo e il sin 
dacallsmo nvolii7ionarlo E* 
11 fpscismo, quella che ap 
punlo Gobetti clilama I'anti 
tcsl generale a produrre nel 
giovane una rlcerca e piu 
ancora un impegno che non 
soltanto cambleia le sue 
Idee ma h sua vita Comie 
ne pcro flssarc il risultalo 
mnggioic dLll indattlno del 
Tranfagli i su qutsto t o n e 
no la conoscenza che Ros 
Mlli ha del marxismo e assal 

dell'uomo da/ lone il iccu 
prro anche di uno stile n 
sorgimentalc 1 orj,ani/?^i7io 
ne de lh fuga di Turati (hi 
1 Itnlia in barbi alia stretta 
sorveglian/^ della poli/n fa 
scista Carlo con Ferruccio 
Parri Halo Oxilia e Sandro 
Pertini riesce a fir unbar 
care a Savona il vecchio Im 
dcr socnlistn e a sharcarlo 
in Corsica Dopo per lul e 
per Parrl \errJi il proresso 
i'ultimo processo politico 
che si tonga pnnm dell'isti 
Ui7tone del Tnbunale spe 
chle Con 1 Imprcsa di ST 
vona Rosselli vuole indicare 
che la sua scelta e quella tra 
due Ihlio t r i 'ne «ra7/e 
morali t n dun opposte con 
co?ioni delh vita > 

Nicola Tranlaglia condur 
Th ivantl la sua bnllante 
ncerca con un nuovo volu 
mt biografico aceentrato su 
* Giustizia e Liberta » 

Paolo Spriano 

libertari della sua formazio 
ne spintuale e insieme un 
temperJlmento che era fatto 
per 1 a7ione assai piu che 
per la nflessione teoilca o 
per 1'opera culturale a lun 
ga scaden7i E in questo 
senso si puA forso dire che 
il fasclsmo ebbe su di lui 
Tcffetlo di potenziare al 
massimo, di esil tare le sue 
notevoli qualita di politico e 
di coraggioso cospiralore » 

Non per nulla la fisiono 
mia dl Rosselli acquista la 
sua v e n origimlita proprlo 
con l'a7ionp clandestma di 
cui e gia una netta premes 
sa la fondi/ione nel 192f) 
di Quarto Stnto la nvlst i 
che con Nenni e molli altn 
giovanl dn f clio Rasso a 
Mnrio Tenara da Giusoppp 
Saragat a Guido Ma77ali cgli 
concepisce cone uno stui 
mento di critica Inlerno al 
le opposl7ionl democratiche 
e come un contro di raccol 
ta di ennrgie antifasciste 
Neppure In questa sede vie 
ne a cidere la confusione in 
telloftuale 1 oscilh/ione tra 
un ceilo moralismo \olontn 
ristico p una chboi i7ione 
politic.! che si muove in m n 
aneolayione ristrettn (la con 
cilla7lone tra massimalisti e 
nformlsti) ma la voce b gift 
aue lh t 'plci del fonditore 
dl <Glustl7ia e l iber ta . 
« Sconfittl ~ scrive Rosselli 
— non abbiimo lo sti to 
d'anlmo del \inti non slamo 
dei rassegnati Tult ' i l t ro Co 
inlncin oggi la nos tn vera 
giornata » 

Ed ecco la piima impresi 
di Rosselli, la rlvelazione 

con i loro figh in una foto del 1933 

Riviste 

La scuola 
nel mondo 

Gli ultimi numon del men 
sile L stole ot \a nation offro 
no I primi elementi di ana 
hsi e di posmone sui dati e 
movimenti pohtici che ^dto-
nalmente possiamo nassunie 
re nel concetto cb < stuola 
conU?stiUi > (I dcole en ques 
lion dicono l compaeni fran 
ce>i sulfa corxrtma del fasci 
colo di stltembre) Qjesti pri 
mi elementi di anahsi e di po
smone offcrti dalh nns la ap-
pnionD ancora tioppo fretto-
iosi piii legati alia polcmica 
immediate c jd un certo em 
pu*ismo politico che non frut 
to di cntiCd cocrente dell isti 
tU7ione scolastica c del suo 
ruolo ronscrv itore c rcprt s 
sivo nelh societn borghese 
con tern porancvi Ci6 non to-
glie che i fatti di maggio so-
no stati un giande fatto irre 
versibile sulla coptrtina del 
fast colo en novembre che an 
nuncia la schiacciante mag 
gioran/,a con cui 6 stata vo-
lata dall Assemblea Naztona 
le la Ipgge sull msegnamento 
supenorc (d gruppo oomuni 
sui come e nolo 5i e astonu 
to), c c una foto di una stra 
da disseloiaUi del quartiere 
lalmo (dove ha sede 1 univer 
sita pingina) e sopra le pie-
tre urn gr mde scntta Vm 
versit£ quoi de nouveau gia 
cosa d nuoio7 Per i giuochi 
di prestigo del ministro Pau 
re o di chi altro non c e piu 
maiginc questo c e di nuovo 

Da cinque anru si stampa 
a Cuba una pubbhca/ione se-
mestrale a cura del Dipaiti 
monto di osicopedagogia pres 
so d Miniitero dell educazio-
ne dai titolo Ps\calojia u 
educacion I contnbuti che 
essa aocoglie sono prevalen 
tcmente di natura spenmen 
taie e volh a cogbere i pro 
blemi conr i eti che mscono 
nel coi*so dollo sForzo educa 
Livo che anima tutlo il pde-
sc si ha I impressiono che 
dopo a \ ( re nsolto u proble 
ma quantititno con la prati 
ca soomparsa di ogni forma 
di an ilCabeLismo ci si vo-
glia assifurare la quabta dei 
proce5si educa ti vi confronta 
ti con la realtn sociale del 
1 ambiente circostante Dal 
I dltimo numero segnaliamo 
< Siill icquisi7ione Ji alcune 
opei i7ioni mtellettuali nei 
bambini cubani » (verifica en 
tea delle espenenzc del Pia 
got) * Ortografla e lettura » 
(la frcquen?a delle letture 
e\ti ascolasticlic confront ita 
con i ri=u!tati di saggi di 
sci iltura) e < C omprcnsione 
della lettura e r peten/i sco
lastica nellc scuole second irie 
di base * (gli nisucccssi sco 
l/istnoi confionuiti con la diffi 
colta di lettura) 

• i • 

Nd n 3 (1%8) della Revue 
uilernatiofiale des evteignants 
(organo della foci^r.^ione in 
tei nazionale sindacile degb 
inscgnanti) oltre al! informa 
7ione sulle lotte che vedono 
impegnati gb insegnanti in 
diani e quelb cileni e oUa 
segn.ila/i(»ne dolla lotta con 
tro le nfonne scolastiche fa 
voi itc nell America latina da 
quella < Alleanza per il pro 

gresso » che lega i latinoime 
n am al cai x> j/ankee ed ov 
viamcme osteggnte dalle mas 
se studentesche e popolan si 
pu6 Uggore un nassunto del 
rrppoito flmle dolla Confe 
u n / a di 0>>aka che ha visto 
quest inno rmntrbi inscgnau 
ti e nceiciton per uno scam 
bio di idee sui problemi della 
scuola le cui proposte ruo-
tano uitorno all obiettivo di 
una scuola obbhga'ona uni 
CJI di dodici anni (cioe fl 
no ai diciotto anoi di eta) 

• • • 

D tnmestrale Dmlectwa (n 
vnsUt interna zi on ale di filoso 
(la delh conoscenza ed ta a 
Ijosanna) 6 uscilo nel Wirt con 
un numero unico speciale con 
ttnente gb otti del Colloquio 
interm/ionale sulla nforma ed 
il coordmimcnlo degb msogm 
menti di matcmatica e di (isi 
ce (Losanm gennaio I9G7) 

• • • 
C dai )%? che si sta la 

vorando negb USA all elabo-
ra7ione di programmi di fisi 
ca che invoglino gli student] 
ad intraprentlore a lnello se 
condano supenote e quindi 
supenore (|uc>to tipo di htudi 
e nato cosi I Harvard Project 
P'n/sics di cm s possono ave 
ic i primi dctlagli dai on 
que numen finoia pjbbbcati 
di Newsletters edito dalla um 
versitn di Harvard 

Lucio Del Corno 

Rileggere 

Satyricon 
ImprowLsomente due rstam 

pe del Satyncon (una presso 
I editore Emaudi ed un altra 
piu cconomica nella Grande 
tJniversole Mursio) il fnlto e 
che II cinema h I scopcrto il 
"iali/rtcon Un roman7X) (o per 
meglio dire il romaiuo) del 
1 eta neroniana (1° "ecolo dopo 
Cristo) noto fmora soltonlo igb 
speciatisti e agb stiidcuti di ma 
tene letterane ma generalmer 
te noo per inlero e m triduzioni 
poco fedeli nil originate doto 
il carattere libortino di quo 
sto libro ehe desenve la Roma 
della decidenza 

II Satj/ncon 6 e vuole essere 
lo rappresenta7iooe irooica e 
cm ca di una societa in cui le 

maglie della ngida niorole de-
gli ontenati si sono allargate 
fino a comprendeie ogni tipo 
di bbertA o per megho dire 
di t!cen7iosit!i poich6 si tratta 
va di liberta dei costumi e non 
certo di litvrta pohticlie Lo 
stesso autore del ^(itjpicon o 
almeno cohu die onmi e uni 
versalmente ntenuto tale dagb 
studiasi e aiduto vittimn della 
lntolleranza i»litica di Norone 

Tacito cho 6 I unica fonte ci 
desenve Petrooio Arbilro come 
un personogi?io pirtecipe della 
•t dolce vita » dell epoca (non e 
un caso che sn propno Pelll 
ni a poitare sugb schermi U 
Safj/ncon) ma con un certo 
distacco anstocratico ed in 

telleLUiole Questo dislicco se-
gna tutto il ncccnto mi e par 
ticolirtncnte evidente in quel 
lo die e forse U brano piu fo 
moso «La ceni di Tnmakio-
ne > in ail 6 de^cntto un ban 
chetto in <asa di un hljorto 
(cioe uno schn\o libcnlo) ar 
ricchito Qiesio yxirvenu della 
ncchc77a vunc lolteitilmente di 
stmllo dagh union sitinoi di 
Petromo die fn di lul un mo-
numento di g-otle ca idiona 
foccndogli per csenipio dccla 
nmie veisl che sono < \eu ca 
polavon <li stupidiiA » 

!J Wynco?i e torse lo sent 
to piu mrrativo in senso mo-
dorno che ci abbn tiamondato 
la letteratuia latim Si legge 
ancorn oggi con i! piacere im 
medioto che da um lettun * ro-
nvinzesca > nonastante che il 
testo ci sia giunco frammentn 
no si crede che i noi siano 
pervenuti soltanto nlaini brani 
del libro XIV e gb estiatti dei 
hbn XV e XVI Nei fratnmenti 
che nljbnmo a diiposi/ione i 
prolagomsti delle nventuie bo
no due ragfl?7i < Cncolnio un 
giovane studente scnipre in 
bolIellT scapestmlo blx?rtino 
che vive di espedicnti e Gi 
tone il suo nmtnln un iaj{a7 
zetto sui 5edici arm egoisUi 
calcolatore perfldo piococe 
mente smalmato e rotto an 
eh egh fid ogni libidine > 

II filo conduttorc dell a7ione 
e costituito d-dle peisccu7ioni 
del dio Pnapo contro i duo 
ragQ7zt che lo lianno offoso 
Î e avventure che ne scalun 
scono sommano il fascino del 
I a7ione nil umommo e all ero-
tismo in un nrncuglio porfctto 
divertente e lien si compren 
de come il cinema s( sia ncoi 
dnto dell opera dt Petrooio Ai 
bitro 

Giorgio Manacorda 

Notizie 

Letlera da Londra 

9 I A M L 1 J \ G I I A NA710 
NA1 I PLr In IrttcriUiira C 
stftl i 11trllni!(n i l l i piiptpssa 
nrm rit inn Mjil i i i ru Moore 
pi r Musknic della sua ope 
r» Qius io prcinlo ai i r l 
liulto iinnualriit IHL <lnl Lo 
uiitato " i/iutialc del libro 
p r tvgdc nnclio In conscgna 
dt un asUMio dl 5 000 dol 
Inrl (ol trc l niilloitl di Urn) 
II pr< mlu t> gift stnto vlnio 
tipglt mini SLOTS) tlnllo scrll 
tore l l i cnou Wilder dnl 
crli tco I diuniKl ^ Utoti c dul 
[jot la V\ II A ml en 

Marianne M mrc t ninrlcc 
dl una doclni <tl raccnlip dl 
|]»(inl e ill diverse al ire 
0|>i n In prima dc lk quail 
vpiiiu pnli l t l lcun HLI 19^1 
Mjr lunnc Muorc ft siatn In 
s i enna il il g«virno frnnccsc 
d t l la Lcglmic d Otiore per 
la tn id" / lonc di UP favole ill 
l a F mta inc puht t l lc i lc nc 
gli blnii Unltl ULI 19M 

9 . P i n A M i r t I O IIOMAN 
Z i r i t l » o n a i o il tenia dl 
In t tu io durnulc una tnvola 
rntomla ten n a iinlla grandc 
s i l l del congress! (ILI Mn 
sr« nA7lunalG orchcotofclco 
dl \nrlgenlt i p t r coimnimo 
rare II ircnlniluestmo ftnnl 
\ i rsnrlo della mor ic del 
drainmatlirRo agrigontlno 

[ a innnlfpsia/lone P slBia 
Inde i t i il nil asspssoralo re 
Klein Ue al rur lsmo ed nrga 
nl /znia il ill I nte provln-
t la le in r it lurlsino dl %grl 
ULiilo e dnl Cni t ro nat lo 

nnlc di stutll p lmni l r l l l in l 
11 dl l i tUlio 6 stnto dlrci io 
dai prof Arcangclo I t one 
d( Cis i r ls ordinarln dl let 
leral i i rn Itnllana nell Atctico 
dt Uarl 

« Al fiJ DI VIA RUM TTA 
a noma, la l lbrer ia * Al 
Ferro dl Cavnllo * ha lnnu 
guratn I nuovi locnll di 

sposl7lmc con una nioslrn 
del pit lore Glul l i Turcatn 
per I occaslnne la rlvlstii 
• C a n e scgrcie • lia cdlio 
un voliiniPtto sul pt l torc a 
cura dl bllo Mcrcnrl m Ua 
roll un a * Autor l l ra i to • (so 
no gia stall publillcatl vo 
luml sn C'lgb e Cnrusi)) Vi 
(IgurniH), oltrc n inollp tn 
volt e n un agglornniu nota 
lilhlloRratlcn scrl i t i dl r i l o 
MurLiirl Giullo Turcalo 
Mu rllo Mindcs o Carln 
I onzl 

« SAHV INAUGUKATA i t 
15 DlCl MIUU IOCS ii Rtml 
ill rutin S i l a delle (o lonne 
(l l idotto del TpHtrn) in 
pln27n Cav.ntr una mostra 
retrospct t lva del pl i iarc 
F d o a r d i I 'a/zlnt Drll i r t l 
stu nato a VerucUil» i rn r l i ) 
ncl 1897 c spcniosl a III ml ill 
nt.1 19S7 sarnntiu cspostL 
clrco 151 opcre l 'cr 1 occa 
slonc, per Ic cdlTlonl n r u n o 
GhlRl dl Itlmlnt, sar'i pull 
lillcata still opcrn deli aril 
st» a cura dl Mnrccllo A/ 
zollnl una monqgrafla che 

c o m c r r \ ol tre T circa TO 
rlproduzlonl ft culnrl L(I a 
I)Innco e nero anche una 
lesil iuoniauzn del pl t torc a 
scr l l lore Luigi I 'asqtdnl i d 
alcuni scrl t t l dello sirsso 
Pii77lnl 

A r d s t i forniatosl url Ulo 
up ilcll odoct nlo in icchlnlo-
lo c SUCPI sslvann uic post-
tnipn ssloulstn I'a/./lnl e 
stftio a t t r m o onctie al fpiio 
ineiil d i l l a r te itcll ot toccnio 
plpmonlcsp e del novecouio 
innitiirdo da cul si possono 
rllevnre i sin)I Inirressl per 
CarrA c Tosl 

« s \ H A ro 7 nici MIJIII-
alle ore 1H 15 nclli sale d d 
( i nlro a l lKUn \ l s lv r n Pa-
117/0 del Dliuiinntl n Ter 
rirtl c s i a t i apir l i l la Mo 
ira dell ureli V llloi"lo Glor 

Klnl dai Litolo < S rn i t tu re 
s o n k h e * (ipotrsl pi t un 
Ii khllnt piu nnlnraU ) 

Oltre n una rlci a docu 
mi uta/lotiL di UP strul t i i rc 
s o n k h e t nat i i r i l l per sot 
lol lneiro le nnnliu,ie la mo 
M n c- corrediun ill c l n a 3d 
(IKef-nl e lien IC tnodclli In 
fusion) til allumlnlo ricavnti 
dn il<ri ii uitl in nil III tn 
ccra il ie lull nduno SIIR^P 
r l n possllillt rpsldeii7P con 
forinl i\llo « s p i / l o pslcolo 
j,Ico • dell iioiuu 

l a Mnstra e in r reda ia dl 
un inialoEo eon lestl dl pre 
sentn/loiic dl r inll lo \ ilia 
e di \ i t t o r l o Glort Ini 

Sotheby's, uno dei magijiori centri del mercato mondiale 
dell'arte, non ha mai lavorato come oggi 

Un pomeriggio 
da 2 miliardi 

I O \ D l i \ (litembre 
II nuicato tl aite 6 al col 

mo dolla sua fnruina VOUIIUL 
di conti itla/ioiu c prL/71 
h mno i igginnti) livelli st n/i 
prcccdtnli P i un anno il 
boom pioseguc A ntmo incnl 
7<uitc toniL risvolto dell ic 
t cUn to dtchni delle vilnlc 
cho spingc gli in/estiton a 
cercaiL paiai?ia nell « oggnt 
to prc/iuio i Sotheby i la 
galltna d ailc londini.se non 
ha mai t l u o i i t o s tdiHo co 
me oggi II 10 oltobrc scoiso 
\eiine baltulri il record per un 
singolo dipinlo quando un lie 
uoir prima mmiieia * di stile 
uiconsucto s tocco il voi ticc 
di fifi nulioni c 7̂ 1 mila lire 
In quesli giorni si e supernto 
il pnniato di vciidite in una 
sola K'01 n a t a 2 nubardi c 
5G0 nulioni 

Lravamo piesonti in sala 
montic il nnrtcltetto del ban 
ditore scandu i il frelloloso 
passaggio di piopncta dei 
quasi duccento « pe/7i d au 
tore» pitturo dLscgni scul 
Uue dagb miprcssionisti al 
niodcrni pnssavano di mnno 
ad una media di JO nulioni di 
lite ll.ilianc al minuto Un 
paesaggio di Cezanne (Manori 
ttellevue 1882 8i) tneenn 11 
«tctto » dei 23^ nulioni c me/ 
70 un nudo di Bonnard (la 
Toilette) spingevn la quotfmo 
ne personale dell autore al b 
mile massirno di 130 nulioni 
/ fulaiuaU di Ghag<Ul balzava 
a 110 iniboni 2^0 mila lire. 
il oastello di Degas Deux Dan 
censes a Mi Corps saliva a 97 
nulioni c mt-7'o di lire La 
{•emme an Chat di Renoir si 
a n a m p i c n a i % nulioni Le 
lenco poticbbe pioscguire ci 
sartbbci o da i egisti are le 
soi pi esc (un acquai ello di 
CV7<innc / Vasi di Geimii, 
coniprato per 100 nulioni e 
500 mila lire) c le delusioni 
(I ultima grandc opera di Ma 
lissc la ceramica Apalton ha 
icaIi/7ato solo 51 mihoni) Si 
doviebbe segnalare ad esem 
pio come un Fanttn L.itour 
un Millet o un Boudm rappre-
sentino •* un otttmo affaiea c 
come Vlaminck Derain o 
lawlensky stuino giiadagnan 
do ix)si?ioni Ma che senso 
ha tutlo questo in base a qua 
le logica si arriva a stabilire 
certi giudi/i7 Ptti ehe in nltio 
occasion) d rincorrersi delle 
cifre alio recente asta di 
Sotheby s creava un atmosfe 
ra schi7oide nel dispre7?o di 
ogni correla?ione fra uolon 
owtentici e nell apologia dello 
astratto giuoco numenco che 
per alcuni costiluiscc un fan 
tastico aumento di capitale 
La moneta perde quota o il 
danaro afflui^ce su quelle « \o 
ci > che promettono un ist in 
tanca < maluta/ione * I qua 
dn come e piu delle a?ioni 
industiiali 

Si 6 appena <ivuto un esem 
pio del mo-lo in cui si molt a 
in nioto la «dan/a dei milio 
nl » sul mcicato d arte II go 
voi no ha llnalmente apcito 
un inchitsta sullo scandalo del 
Duccio acquistato nel marzo 
scorso per 4 milium di Inc. e 
nvcndulo nell oltobre per 225 
milioni L acquirente e la Gal 
lena Nazionale di Londra che 
temeva 1 esporta7ione della 
opera in America La Vergine 
i' Bambino e Quattro Anyeh 
(un minuscolo quadio che in 
clusa la coinice nusuri cm 
32^x10) compane ad urj oscu 
n asta pnvn a nel Somcisct 
con I atlnbuzione < Scuola Se 
ncso XV sec » Vennc com 
prato (hi sig Weit/ner (ncl 
lOGG « scopri > un Rubens pa 
gato 750 mila lire successive 
mente cedutb per 267 milioni) 
e qualcho mese dopo corretta 
mente identiflcalo pose la Na 
tionol Gallery di Londra da 
\anti all oimai consuelo di 
lemma di * salvare un capola 
voro per la nazionc» impio-
gandovi preiio'so danaro pub 
blico Le voci dell esistenza 
di un «nr?0» (una « catena » 
d omertii per il tacito accor 
do fia gli lnttressati) picso 
10 a cucolare quasi immcdia 
la mento II Ministero del Com 
mercio si occup6 della cosa 
ma non prese alcun provvodi 
mento (un cdilonale del ft 
mes dice che « e cluaramcnlc 
colpevok di lugligenza *) l a 
Galkiia Ni7ionile malgrado 
tutto ando nvanli col conlrnt 
lo dando fondo alle sue linn 
tate risoise per procurorsi un 
esemplue che a\rcbbo potuto 
avere un pn 770 % volte info 
rioro Quando 'a faccendn ven 
ne alia luce si scopri anche 
die piano tnscorsi orniai 1 6 
rnesi prolonilhri cutio 1 quail 
de\e csseie ini7iato un even 
UiiJe pioctdtnunlo penale 
Dopo considcre\ole pressione 
in P u lamcnto 1 Ombudsman 
Inbunsl.i (un membro dol go 
\crno le cui ruii7ioni cono 
quelle di correggoie gb cno-
n e tutclare il pubblico da 
vnnli 1II1 kgge) ha inflnc 
accettato di occuparsi della 
cosa 

Antonio Bronda 

't I fidanzali » di Marc Chagall venduto per 110 mi
lioni e 250 mila lire 

Comics 

Wilhelm Busch 
padre nobile 
delle «strips» 

WUhelm Busch passa oggi 
per il «padre nobilo» dello 
comic strips, dei fumcttl ma 
fennarcl qui slgTUfichercbbo 
non rendergll giustizia Op-
poiLurm appare quindl — an 
che In colncklen?^ con una 
stagione particolarrnenle fell 
ce per la scopertn o la risco 
porta del « mondo a quadiel 
ti» — la pubblicazione dello 
elegante album WUhelm Hu 
sc/i Mai e MorUz e altra 
stoiie (pp 110, L 2COO, Le 
rici editore) curato e tradot-
to pei la collanu « nintterio u 
da Rolando Jotti e Edith Wle-
land 

Essero tedeschi, si dice, b 
stata sempre una grossa re 
sponsabilila Esbore tedeschi 0 
umoristt insieme dove essero 
pressochfi una fattca dn bl 
sifo Eppuro Wilhelm Busch 
— appunto tedesco umorlstn 
plttoro e poeta — riuscl a 
ciimpare 7fa anni (11132 PH)8) 
menando botte senza rlguar 
dl contro icazlonari clerica 

Max e Montz impegnati 
in una delle loro avven
ture 

11, benpensanti 0 tutte le pos 
sibill specie dl pidocchl con 
una bnldan7a seconda so ton 
to all aspra vena salirlca 

Di lul si poll abbe d ro ica 
stienmente non nacque co) 
culo nel burro erebbe svez 
/ato rof guscl dl noce e per 
il resto si dlede aria Ma sa 
rebbc troppo poco 0 troppo 
vago Vide In luce 11 lr> aprf 
le 1BU nel) Hannover, prlmo 
dl seilo fiRli in una famlgl'a 
di boltegai mocterntnmcnlo re 
trivn PLCG 1G sue discipline 
oon uno 7I0 prete, lesse Kant* 

s iscrisse alia scuola politeoni-
ca di Hannover finenci, come 
era iUogico, lo trovfamo nel 
1848 sulle barricatc del motl 
nvoluzionarl tedesclii fino nl 
la represslono rcaaionarla nel 
dicembro dello stesso anno 

II tragico sbocco della ge 
nerosa rlvoluzlono del 48 c»e 
gn6 a fondo 11 cuore e la 
mente del glovano Busch. ton 
to da indurlo, negH anni lun* 
ghl e but della tastaurazion* 
reazlonaria, a un genorale ri« 
pensamento fllosofico culture 
le politico delle scelte e delle 
piospettlve cul Improntare la 
propria vita E rlsnlgono, np 
punto, a quegll anni — dai 
'48 al '60 circa — lo sue pitj 
importantl letture (DatArin, 
Schopenhauer), lo sue formati
ve esperienze figurative (lito 
grafie, xllogralle tecnlcbe que-
file acqulsite dopo attento stu-
dio del pitlori preferiti, Ru
bens, rranz Hals, Tenlers e 
Brouwer), e, Inflne, 11 natu* 
lalo prorompere del suo pur-
ticolare mondo espressivo fat
to di comic!fo dl sarcasmo, 
dl ainarezzn, dl trriveraiusi 
contro i crassl costumi bor 
ghasl del tempo Nel PJ59, na 
scono cosl sul grande sotti-
mnnale umorlstlco « PUegendo 
Blattei » (rogl! volantl) .e pri 
me Storie a vignette dl Wil 
holm Dusch, vere e proprle 
comic strip* ante dtteram. 

E pot 11 diluvio la fantasia 
e la poesia di Busch rompo 
no git arginl Gli « acberzt cat-
tivi» dei due dlscoll Max « 
Morltz mettono in luce .0 strl-
dentl conlraddizloni, le ma-
sclilniift dell ottuso ottlmlsmo 
borghese, le satire antlclerl 
call Sant Antonio da Padova, 
La jiia Elena 0 Padre Fitii-
2lus esplodono como bombe 
0 nssumono nddliittura le di 
mansion! di «aglografio dls 
sacritorie » 

Ora, 1 album Wilhelm Busch 
Max e Moritt a allra storlo 
se non raccoglie, per evlden 
tl ragionl, tutlo 11 meglio del 
grande umoiista tedesco, con 
tienc perb nltuno trn la sue 
opcio piu lmportantl quail, 
appunto Max & Morllz (gia 
tiadotto da noi nol 1024) e 
Sant Antonio tia Padova (an 
cb csso, gin, apoarso In Italia 
nel l<U0) e que) c-h'6 mogllo, 
unnitentn seppui brovo nlo 
giafm correnata da un ulllo 
clenco cronologico dl lutte le 
opero illustralo, In prosa e 
In vers! 

Tutto c\b costltuisco indub 
blamento un titolo di morito 
per 1 curatori tiaduttorl, 
ma la parte piu perspicun 
del loro lavoro rlmano, a no 
stro paroio, la libera tradu 
7iono In piosa dot versi orlRl 
nail di Busch qui res! nella 
loro causllca sostanza oon 
inaltcrata vlvacllh 

Sauro Borolji 

file:///olontn
file:///inti
file:///nrlgenlti
file:///lslvr
file:///ittorlo
http://londini.se
file:///eiine
file:///anti
file:///crno

