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Storia 

La «classe dirigente» di fronte alla guerra del '15 

Da Giolitti 
c i J^c l lcUlClFcl 

« Tutta l'Italia dev'essere come la Brigata Savona: calma, 

disciplinata, fidente » - Il distacco dal « paese reale » e 

l'imposizione al Parlamento - Un'opera di Brunello Vigezzi 

Che cosa significa conc re 
t a m e n t e , in una da t a .situa
zione s to r i ca , il t e r m i n e 
« c lasse d i r i g e n t e *? K' u n a 
q u e s t i o n e c h e a c q u i s t a il 
suo m a r t o r e r i l i evo in ino 
m e n t i di crisi g e n e r a l e del
la socie tà in cui p r o p r i o la 
f un / i ono di d i r e / i o n e v i e n e 
pilota in d i s c u s s i o n e l ' n o 
s tud ioso c o m e Mrunel lo Vi-
I T ' / I c h e ha d e d i c a t o una 
p.u t i i 'o lar iss iuia a t t e n z i o n e 
a l l ' I t a l i a del HH4 lf>, nel 
p . i s s j i ^ i o da l la n e u t r a l i t à 
a l l ' i n t e r v e n t o nel la p r i m a 
L'i iena m o n d i a l e , ce ne tor
n i sce , più che u n a defini/.io-
ìii', una i n v e s t i g a / i o n e ut i l i s 
s ima m una s e r i e di sanili 
01.1 raccol t i in un l avoro or
gan i co (Da Giolitti il Stilan
ti! u, e d i t o r e Val lecch i , l!)(i9, 
p p 410, L. ;*r>()0). 

Il Vif,'e//i ha il fausto del
le d i s t i n / i o iu . In t u t t e le 
s u e r i c e r c h e o^li non fa 
c h e s o t t o p o r r e a c o n t i n u a , 
m i n u t a verifica, q u e l l e ca
t a loga / i on i s o m m a r i e clic 
s o n o (piasi d i v e n u t e luoghi 
c o m u n i , s cop re e s c u n a le 
m i n u t e d i f l ' e ren / ia / ion i t r a 
q u e s t o e que l g r u p p o poli
t ico , t r a q u e s t o e que l mo
m e n t o . C'è il pe r i co lo , più 
s ens ih i l e q u a n d o si t r a t t a di 
un m o s s o i m p e g n o g e n e r a l e 
di o p e r a ( c o m e è q u e l l a a 
cui egli s ta a t t e n d e n d o da 

a n n i , in var i vo lumi , sul pe
r iodo p u m a c i t a t o i , di per
d e r s i ne l l a fo res ta , di rifui* 
g i r e da un Kitidi/io comple s 
sivo. 

Qui , p e ro , in q u e s t i scrit
ti, il filo c o n d u t t o r e de l la 
r i ce rca e m e r g e più n e t t o 
K a l c u n e conc lus ion i pos
sono s e r v i l e da gu ida , ap 
p u n t o , alla .scoperta non 
solo de l l e c a r a t t e r i s t i c h e e 
del la d i n a m i c a de l l a c lasse 
d i r i g e n t e ma del la s i t u a / i o 
ne s t o r i c i in cui il suo di 
s t acco dal i P a e s e r e a l e » 
si a p p a l e s a e n o r m e e con
s e n t e q u e l l o che . n o n a tor
to, è s i a l o c h i a m a t o il pri
mo c o l p o di S t a t o de l l ' I t a l i a 
m o n a r c h i c a e c o n s e r v a t r i c e : 
l ' aver i m p o s t o l ' e n t r a t a in 
g u e r r a sia a un P a r l a m e n t o 
r i l u t t a n t e ( n e s s u n a de l l e 
g u e r r e d i c h i a r a t e in q u e s t o 
secolo dai Savoia e dai lo 
ro p r e s i d e n t i del Cons ig l io 
è mai s ta ta s o t t o p o s t a pri
ma a u n a sce l ta de l l a Ca
m e r a : n é (iu«'lla di Libia , ne 
que l l a de l '15, u è , ovvia 
m e n t e , «niella d ' A b i s s i m a o 
quel l i ! de l '40) sia a un po
polo p e r g r a n p a r t e a v v e r s o 
od e s t r a n e o , o, al m a s s i m o , 
r a s s e g n a l o c o m e di f ron t e 
alla s icc i tà o al la p e s t e . 

I / a u t o r e p e r v i e n e a l la ri
c o s t r u z i o n e c o m p l e s s i v a at
t r a v e r s o r i cogniz ion i d iver 
s i s s ime . S e g n a l i a m o s u b i t o 

Nuovi documenti sulla 
spedizione di Sapri 

Carlo Pisacane : 
verità e leggenda 

Sulla figura del P i sacane ha pesato a lungo la leggenda del 
l 'eroe romantico. Nemmeno il lavoro del Rosselli r iu-ci a dis 
solvere del tutto le nebbie che l 'avvolgevano, e solo con Aldo 
H'un.iiio, grazie anche alla sua paziente opera di edi tore , il 
I V a c a n e ha cominciato ad a s sumere una pio precisa identità 
st n ica . In questo dopoguerra l 'attenzione poi ta ta al suo peli 
s u r o ed alla SAU\ at t ivi tà si è anda t a facendo sempre più inten
sa . ed ora ti P i sacane e unanimemente considerato , quale che 
possa essere il giudizio sulle effettive possibilità allora esisten 
ti di t r a d u r r e in azione concreta il suo avanza to p rog ian ima 
P ' ih tko . il primo socialista i t .diano, il p runo scu l to re e mimo 
politico (nel Risorgimento 1 due termini e rano spessi» coinci
denti) che abbia posto con forza il problema del socialismo in 
Italia 

Sebbene in pas sa to il P i s acane fosse conosciuto Mipi.ittutto 
come l 'eroe di S a p n . proprio la storia dc-H'impit-s.i d: Sapri e ra 
r imas ta nel l 'ombra . Anche il Rerti . che ha studiato at tenta
mi nte l 'ideologia e l 'at t ività dei gruppi di c o - p n a t o n che. 
a f e n d o in tutto il Mezzogiorno, av rebbero dovuto p r e p a r a r e il 
t> rreno al successo dello sbarco (e divers i , t t a quei cospira 
tori , andarono poi ad acc resce re le file degli internazionalisti 
o r appresen ta rono , comunque, l 'ala più radicale dello sellici.t 
mento politico p o s t u n i t a n o \ non ha poit. i to molta alti nzione 
alla spedizione vera e propria 

l 'n lavoro di Leopoldo Casso le , uno s | , i r i , , , (oinunist.i che 
t r . .sse dagli archivi alcuni t ra 1 più aite lessant i di* muni t i «lei 
la strina sociale e contadina nel Mezzogiorno, fa u n n i l ine sia 
v.ll< vicende della spedizione. Ma sull'ambi* nte «m-i iV m «in 
es>ii si t rovò ad ope ra re (La $j/t'di:itnii' ai Stipn. Rari , Laterza . 

e ; t 

",' p ; \ 21?. L. 2 .HO). At t raverso ! a i io>-iriizn>ne del C I - O M 
-~M'!.> .seguire la .stona deìla sj>-_•<!iz;.ine '_M<>rro ; x r g ;oir.o t 
- - v i l i ) d i re o ra per o ra . da! momento ne l l ' imbarco imo a 
<.;!> della mor ie del P i s acane (il l ' . M ' - t ntirr.e- ima letigen-

ii s i,, su .c idio) . a t t r a v e ; s o | a ? I ^ M a Ponza. !o M>arcn ia 
:r\.: i a t i ra \ t . raO le c a m p a g n e , p r .ma uduc-i.-s.». n>,i senipre 
. d r a m m a t i c a . Il P i s a c a n e . dopo Io ' b a r o . si trovo u un 
.-.i e:.:<- che se* non pi;o t ; -< . r r d o m i t o o-:.'.<. f.. p-, ro !'•< vi i > 

• ranco e le forze borboniche poter-vro facilini nte stronca 
re- il suo tentat ivo. Il P l a c a n e e r a a c a p j di un cru TM ir. cui 
e * rar.o degli uomini cne comba t t evano per degli i.ie.iii. ma 
e • r a r o anche dei prigionieri comuni hber .v i a Ponza. c t t ( u.: 
c ' c o ni t enere riuniti con una sa'uia d isc inhna b i f o u i n le mi 
£.. ri r tgo le della guerr igl ia , uno degli uomini, c u a v t v a per 
(..->.) una bettoliera a cui non aveva paga to c.-i commesiihil i . 
fu ;, .mto con la mor t e ) . Ma il P i - a c a n e ^ • ' p n . i poi che Tazio 
re (.'-1 suo gruppo poteva (Ssere solo la scintilla che avre-nbe-
C i ; . . : o fare esplodere la polver iera . 

L 'o.Kra dei C e s s e s i non r igua rda solo la sp-.ciiz.one. ma 
o«v.:iiua con la r icostruzione del proecs-o fatto ai siip-.-retiti. e 
c r , t

 ; ' i r .cent rò intorno alla figura del N-.cotera. aflront.irido tosi 
lo s t r i l o di uno degli elementi di col legamento tra la spedi-
z. ne e le vicende politiche d« D'Italia pn«tun.t.-ina. d: cui il 
N f.r-cra fu uno dei protagonis t i , e MI posizioni e» rio molto lon 
t h - e da quelle che e r a n o s ta te del P l a c a n e , sicché la Mia lì 
g i r a e t r a le più significative ed important i per la compren-
•!;r,e delle incertezze e dei var i e propri capovolgimenti di pò 
s / ione con cui una p a r t e dei democrat ic i affrontò la vita poli 
tic.! dopo l 'Unità. H processo fu combat tu to dal Nicotera su 
p o s p o n i difensive, intese a r id imens ionare notevolmente il si-
gr .f icato de l l ' impresa , cosi da coincidere con quelle che e rano 
le .menzioni del governo borbonico, che voleva p re sen ta re il 
I f . V n n del P i sacane come un colpo di m a n o di un gruppo di 
fcvvfcntunen. 

Aurelio Lepre 

il saggio più Indio ((piasi 
t u t t o c o n d o t t o su l l e infoi 
inazioni r i s e r v a t e (ielle \ a 
r i e p r o f e t i m i ' del R e g n o ) 
su l le « l a d i o s e L'ini na t e » 
del magg io del l i l l a da cui 
si cogl ie l ' avve r s ione g e n e 
t a l e , allo s t e s so modo c h e 
la debolezza p t o l o n d a , (pia 
si impo tenza « s t r u t t u r a l e », 
de l p a t t i l o socia l i s ta a ino 
b i l i t a i e le masse pei la p.-i 
ce , n o n c h é la m i p o i t a n z a 
prev a n e l l i ice a s s u n t a d a l l e 
m i n o i a i i / e i n t e r v e n t i s t e sce 
se in piazza Ma forse l'a
s p e t t o più r i l e v a n t e è un 
a l l i o , clic il Vigezzi r i l eva 
da l l e i l i f le ienze t ra la con
d o t t a pol i t ica e il m o d o di 
i n t e n d e r e lo s v i l u p p o de l 
P a e s e p i n p r i i di Gio l i t t i , 
assai più a l l e r t o a una dia 
l e t t i c i d e m o c r a t i c a , e (pud-
la « pol i t ica naz iona l e • di 
S a l a n d r a c h e si r ive la non 
solo a s t r a t t a ma di un con 
s e r v a t o r i s i n o a n g u s t o c h e 
c r e e r à un v u o t o po l i t i co at 
t o r n o alla v e c c h i a c l a s se di 
r i g e n l e « Solo il vuo to pò 
l i t ico che si t o r m a sp iega 
il sop iav v e n t o di C a d o r n a 
nel co i so de l la g u e r r a ; sp i e 
g.i la s e p a r a z i o n e tra po to 
r e c ivi le e m i l i t a l e e il di 
s t a c c o Ira il li o n t e e l ' m t e r 
no •. In po l i t i ca e s t e r a l 'in 
t e r v e i i t o e d e c i s o da Salal i 
(Ira e S o n d i n o , in pol i t ica 
i n t e r n a e un g r u p p o mol 
to r i s l r e t i o , in s e n s o reaz io 
n a i i o , a egeinonizz^ire l'in
t e r v e n t i s m o m e n t r e il ino-
v io l en to c a t t o l i c o a c c e n t u a 
il s u o d i s t a cco da l l a c l a s se 
d i r i g e n t e , e q u e l l o o p e r a i o . 
f a t i c o s a m e n t e , u sc i r à da l l a 
t u t e l a r i f o rmi s i i c a solo ver
so la fine de l l a g u e r r a . 

Ci p a r e c h e , nel fondo , 
a n c h e q u a n d o i so t t i l i d is t i l i 
g u o d e l l ' u n t o r e s e r v o n o ad 
e v i t a r e le s o m m a r i e t à d i un 
ca t a logo , e s c a n o c o n f e r m a t e 
da l l ' ana l i s i de l Vigez/ i le 
osse rvaz ion i del P rocacc i 
sul c a r a t t e r e p r u s s i a n o del

l' lo S t a l o i t a l i ano , c h e t e n d e 
a p r e v a l e r e n u o v a m e n t e col
la g e s t i o n e S a l a n d r a d e ! 
p o t e r e , n o n c h é sui mot iv i 
e s s e n z i a l m e n t e di o r d i n e in
t e r n o , di r e s t a u r a z i o n e na-
zional c o n s e r v a t r i c e che pre
s i e d o n o a l l ' i n t e r v e n t o ( n o n 
d i m e n t i c h i a m o q u a l e spet
t r o fu p e r essa la « set t i 
m a n a r o s s a » de l 1014) . K, 
più a n c o r a , que l p r o c e s s o , 
c h e G r a m s c i cosi a c u t a m e n 
te nel d o p o g u e r r a r i scon
t r e r à , di u n a succes s iva 
m o l t i p l i c a i i o n e di p o t e r i , 
di u n a debo lezza del vec
ch io S t a to l i b e r a l e sia di 
f r o n t e al la c a s t a m i l i t a r e 
sia di f ron te al la g r a n d e in
d u s t r i a ( a n c o r a poco d e t e r 
m i n a n t e al la vigi l ia del con
f l i t to) 11 Vigezzi c o n c o r r e 
al re'pei imei i lo de l l e fasi 
in iz ia i ' del p i o c e s s o so t to 
l i n e a n d o più vo l t e c o m e nel 
1!H4 e la >i r o m p a il col 
l eg . in ien 'o , s e m p r e r i c e r c a 
to da ( i m b u ì , t r a li l i be ra 
l i smo • p a t r i o t t i c o » e le 
c o n e n t i e l emocra t i che radi 
cali e r i t o r m i s t i c h e . Le v le
de ! l ' i n t e rven t i s ino d e n i o c r a 
t u b e sono i n c e r t e e d e s t i n a 
te al f a l l imen to . « La r ec i sa 
s en t enza di S a l a n d r a - - scr i 
ve1 il Vigezzi — s e c o n d o cu i 
un " g o v e r n o di g u e r r a n o n 
p u ò e s - e r e un g o v e r n o l ibe
r o " , r ive lava p i u t t o s t o l 'in
t ima .stanchezza e la p r eca 
r ia c o n d i z i o n e di b u o n a par 
te de l l i b e r a l i s m o i t a l i a n o 
d ' a l lo ra , i n c a p a c e di r i n n o 
varci e i n c a p a c e d ' i n t e n d e 
r e c h e u n ' a n t i t e s i a s so lu t a 
non p u ò e s s e r e mai .stabili 
ia t r a lo .-pirite» di l i b e r t à 
e le r e s p o n s a b i l i t à i m p o s t e 
da qua l s i a s i -ì iuazni:1-- s to 
r ica ». 

\ a r u o r d a t o a n c o r a c h e 
la s f o n d a parie- de l l i b r o 
i o n i a ne p c c r o h c p a r t i c o l a r i 
e orne que-lle — c h e e h i a n -
scono un p u n t o i m p o r t a n t e 
— sul l ìna i i / i e re O t to foci . 
li p r n u i p e P.ulovv. i- i p r o 
b lemi del la n e u t r a l i t à ita
l iana o q u e l l e sin l i be ra l i 

I mi l anes i \ ] a le conc lu s ion i 
del l avoro ci r i c o n d u c o n o 
al suo \a lor t - e-.ssciiZiale «li 
de l ineaz i -ne di • u n a poli
t ica naz iona le » s a l a n d r i n a 
c h e e nel MIO i n t i m o dina
stica e a n t i d e m o c r a t i c a . Do 
pò e he i p r e f e t t i l ' h a n n o 
a v v e r t i t o ile-Ilo .spiri to p u b 
b l ico t u U ' a l t r o c h e favore
vole a l l ' i n t e r v e n t o , S a l a n d r a 
c o m m e n t a : « T u t t a l ' I ta l ia 
d e v ' e s s e r e c o m e ia b r i g a t a 
S a v o n a : ca lma , d i s c i p l i n a l a , 
u d e n t e , p r o n t a ». Fidente- e 
p r o n t a , p e r s a i » a r e la mo
n a r c h i a e p e r r i c a c c i a r e in
d i e t r o social is t i e r e p u b b l i 
can i . La g u e r r a c o m e s t ru 
m e n t o di po l i t i ca r eaz iona
r i a : e r a u n a sce l t a s t o r i c a 
de l l a c lasse d i r i g e n t e . 

Paolo Spriano 

Saggi 

Testi inediti del poeta e 
nuovi scritti sulla sua opera 

Il «problema 
Rimbaud» 

Cìli studi su Rimb.uid sono 
a n n u a lontani dal ie", is lr ,ne 
r isul tat i di una ( c i t a novi tà , 
anche se non sono manca t i 
n i n t u b u t i di notevole in te res 
se II c o m m e n t o a R imbaud — 
scrive a igu t , unen te Jean f'au-
lhan — « e d ivenu to ai no-
s t n u iomi un genc ie lettera-
n o , come la s a t u a o il sag 
HKi !•'.' un t'.encie m cui e 
del tu t to onorevole l i gu l a re ». 
Kppurc , n o n o s t a n t e ciò, si 
può d u e che il « p i u b l e m a 
Rimba id » l minili' s e m p r e 
l 'eiel ie, o c c o n e d i l lo , una 
p a i t e di lespons.etnlita <e 
l 'hanno i p u m i litografi del 
poeta francese d i e si sono tid 
ti da faie nell 'appi! e ie ,ne et i 
< bet te ad un poeta che sfugge 
i'd una pre< isa < l,t-sili(-;t 
zioive 

Infat t i , ae< mgeudosi a scri
ve te sulla b ieve va erula uma
na eli Jean Nicolas-Arthur Rini 
band , al hiogiafo poco sc io 
poloso può accadere di sci
vo la le sul t e r i e n o di un fa
cile sensazional ismo !•' se poi , 
a d d i n t t u i a , con un t.d gene-
ìe (li biografi.i. e^h Mova < on-
veniente m i s u r a r e , in as t ra t 
to . la cos iddet ta <( amora l i t à i> 
del poeta con la Morale tnut 
finir!. d i e è (piasi s e m p i e 
(niella ci istiann cat lolu a. allo 

i a il povero Rimi),luci, anche 
(.ÌA m o l t o . Moverà poco scimi 
pò ad una ennes ima conciari 
ini d i e , da vivo, benpensan
ti e an ime <c ole » mai »Ii lesi
n a r o n o Per d i e . e necessar io 
r ibad i r lo . R imbaud fu ed e 
una personal i tà .scomoda, men 
te affatto mal leabi le Quel no 
taio delle le t te re , che , per fi 
ni edif icanti , p r e s u m a di pò 
ter r i du r r e la t o r m e n t a t a espe 
i lenza del poeta f rancese al 
risibile* confronto con un an 
gus to s is tema di .schemi m o r a 
listici non fa o p e r a ut i le , nem
m e n o a se s tesso- l 'operazio
ne si t r a s fo rma cpiasi seni 
p r e in un b o o m e r a n g d i e 
raggiunge l ' au tore di tali art i
ficiose cos t ruz ioni O l t r e t u t t o . 
il biografo che segua tale in 
dir izzo non reca a lcun con t r i 
b o t o all 'esegesi c r i t ica del lo 
a u t o r e della Stuson cri eulcr, 
anzi , ne pe rpe tua meornp ren 
s ioni e inesat tezze, fai e n d o 
suss i s t e re i mol t i p rob lemi ir
r isolt i a t t o r n o a l l ' opera rim-
ba ld iana . 

Cer to , m pas sa to — pens ia 
ino alla biografia .scritta dal 
la Starku* — cer t i giudizi m 
cont ro l la t i , r ivelatisi poi falsi, 
p o t e r o n o s e m b r a r e definitivi 
Da alcuni unni , pe ro , si gnar 
da al poeta del le Illuminatiti 
ni non più come ad un citavo 
lo d a esoie izzare — anche se-
lina cer ta cr i t ica , ' endenz ia l 
m e n t e nianicheis t iea , ad un 
p r i m o Rimh.uui f imn della 
rel igione fa. inev i tab i lmente . 
segu i re un R i m b a u d che , pe r 
i s a c r a m e n t i r icevuti in p u n 
to di m o r t e , d iventa « :n gra 
zia di Dio «; cer t i p reg iudi 
zi mora l i s t ic i , f o r t u n a t a m e n t e . 
t r ovano o rma i s c a r s o c r ed i to 

Il fat to è c h e . in p a s s a t o . 
si e sc r i t to n:u del necessa

rio su R imbaud e sulla scor
ta del lo s c u s o e non ssi-i-
p i e i l luminante ( p i s t o l a u o la 
sciato dal o"" ' • Per cui, si 
e evi ta to , sjx-sso, (li ( t - rnire 
Kimbaud p ropr io in quel li 
IMO a p e r t o clic e la sua 
o p e r a I-.t /ioti; cu ir se Poi 
che c imenta i si con l 'opera 
nmba ld ia r i a sigillile i da |>.o 
te del ( i itici», me t t e i c m * li 
si uss ione quei falsi vaioli let 
t e i a n cosi a s p r a m e n t e l'uni 
bat tut i dal pm-'a fian<ese 
Scr ive te obb ie t t ivamente su 
Rimbaud s:;;iulii a. ani he ri 
( u lne ! ci i il Vaio! e il: e CI te 
tlt-huiltim e\ i Ile sono jii ima 
il. t i l ' tu di Ila s'- ss i Hleolo 
già bniL'tiese (lisi , i v ' t i c i i l i c i l 
te messa al I pai o da 1' t te la 
11 '( pei bene » 

Dunque , passa 'u <> (piasi. Il 
per iodo del e lai ile » mogi .d i 
sino, p a i e mina i i onsolidar si 
la tendenza a v e d e e in Rmi 
band un poeta IÌA e samina 
l e . p u m a , sin nelle pili nasco 
ste pieghe della sua t o n i m i 
tata insc ienza d ' a i t ' s l a e. poi, 
da va lu ta re iti quello < he tu 
il s ignificato pei tei ondo del 
la sua non eflmiei i posizio 
ne di « u o m o in i i'-i,li.i » 

D'alt io can to , peni , lt n ' . t ie 
una biogiafia di R imbaud 
e on intenzioni di c o m p l e t e / 
za e a n n u a a i d u o . poiché il 
poeta non e '.'.itu prodigo 
nel la . su .ue ai pos te l i noti 
zie di se . anche q u a n d o par 
Mcolaii vieissituduii della sua 
vita — si pensi alla burra
scosa siinii izia i on Ver lamo 
— gli avevano a t t u a t o le più 
infami e aiutimi dal le sol i te 
pe r sone « t imoi ate >» 

Da a r t i s t a d i e un'in la vi 
t.i, R imbaud si p i eoccupava 
poco di s i s t e m a l e la p rop r i a 
nelle t radizional i forme retori
che, come d ia i i , me ino i ie . e tc . 
• Usava la forma epis to lare so 
lo c o m e mezzo di comunica
zione, senza alcun in ten to let
t e r a r i o ) . La sua vena prime-
^autiere, del resto, non lo ob
bligava a lasciare a l cunché che 
potessi» s e m b r i n e una giusti 
f ica/ ione eh se per la pos te 
i ita Anzi, poco si cu r ava del
la pubb l i ca / ione delle sue ope
re, del le qual i si sono servi 
ti, poco nob i lmente , a lcuni 
edi tor i pn'i o meno miprovvi 
sati Spesso , o rd inava la di
s t ruz ione di poesie e di a l t r i 
suoi scri t t i L'eco pe rche , in 
mancanza di t e s t imonianze di 
re t te , il biografo può solo af
fidarsi a un ben s c a r s o e 
non .sempre mtei e s san te epi 
stoini io. sc r i t to in un p e n o 
d o . quel lo afr icano, in cui 
Runba-id aveva cessa to di oc
cupars i di l e t t e ra tu ra , p re so 
dalla s m a n i a del c o m m e r c i o 
e del guadagno 

Giunge o p p o r t u n a , pe rc iò , la 
recen te pubbl icaz ione degli 
ce Amis de R imbaud » (h'tudes 
riinbaldwnries. 1-WtìS. s o u s la 
d i rec t ion de P ie r re Pet i t f i ls , 
Minarci edit . , Par is , 1969, p p . 
173) che raccoglie tes t i inedi
t i , o r e cen t emen te s cope r t i , 
e a lcuni saggi per la p e n n a 
di noti r imba ld i s t i . 

Ad una s e n e di « r i cord i » 

« 

Notizie 

Mostre 

a Roma 
Q II pi t tore G e o r g Eislcr 
( V i e n n a 1928) espone a l la 
g a l l e r i a de l l ' I s t i tu to aus t r i a 
co di Cu l tura in R o m a a lcu 
ni d ip int i e d isegni eseguit i 
da l ' M a oggi . Le opere pici 
interessant i sono quel le che 
va r iano il mot ivo plast ico 
del la fol la ansiosa e f r e n e 
bea in una ncn prec isata 
c i t t a . Presentando il p i t tore , 
Johann Muschik sottol inea 
la p a r t e avuta dal g r a n d e 
KokoschVa n e l l ' o n e r t a r e i! 
p r i m i t i v o espressionismo a-
st ra t to di E is ler in senso f i 
g u r a t i v o n a r r a t i v o . Il modo 
di vedere la c i t tà m o d e r n a , 
pero , e ancora mol to legato 
a l la gestual i tà del la « act ion 
pa in t ing » e a l sent i re di chi 
g u a r d a scorrere il mondo co
m e un f iume o come un 'a l lu 
v ione. I t en ta t iv i di ind iv i 
d u a r e col disegno le f igure 
u m a n e sono meno p i t tor ic i 
dei mot iv i di f o l l a . I n a lcu
ne opere del '68 , come " S p e t 
t a t o r i " e " I l compagno K r ì e -
g e l " , il p i t tore ha voluto da
re f o r m a al d r a m m a della 
Cecoslovacchia social ista m a 
la grac i l i tà del la p i t tura non 
r e g g * cotanta • r g o m t n t o . 

0 P r e s e n t a l a da D iego V a 
ler i e 0 . G . Pogany la pit
t r ice ungherese M a r i a n n e 
G.ibor e to rna ta ad espor re 
a R o m a ( G a l l e r i a de l la T r i 
n i t - i ) . F i g u r a n o nel la m o s t r a 
a lcuni ca ra t te r is t i c i paesag 
gi danub ian i e m e d i t e r r a n e i , 
a lcuni r i t r a l t m i e un r icco 
gruppo di v ivac iss imi a p p u n 
ti di disegno e di colore r i 
ve la tor i del la spontanei tà l i 
r ica del la G a b o r . La strut
turò l i r ica del paesaggio e 
costrui ta con una f i t t a fes 
s i lura di colore che ha t im
br i a u t u n n a l i , l o n t a n a n t i , 
con e f fe t t i di luce che Sem 
brano quel l i dei r i f lessi t r a 
ciclo e acqua . Diego V a l e r i 
p a r l a del paesaggio del la 
Gabor come d'una c i t tà un 
poco lunare che esala v a g h i 
sentori di vecchiezza e m a 
l inconia , una c i t ta con uo 
min i né l ieti ne bel l i ma as
senti cui la p i t t r ice dà v i t a 
con un sorriso di co lore . 
Questo sorriso del colore è 
la v e r a qua l i t à p last ica de l 
la G à b o r m a , più che a l le 
c i t tà d ' E u r o p a , m i s e m b r a 
r ivol to con g r a z i a e con 
a m o r e allo spazio t r i s te e 
s terminato d 'un mondo che 
va i lpopofato , va d a v v e r o 
fecondato di nuova c i t t à . 
(da. mi.) 

— es t i a t t i , ad o p e r a di Pier 
re l 'etitfils, tì.\ un m a n o s e ; it 
to med i to di A l l n d Uardev, 
/mtroìi di R i m b a u d in Africa 
— e he ci ott i uno già un 
e e in si s ten te ic r i t r a t t o .> psicolo 
gieo di R i m b a u d , fa segui to 
una rai e ul ta di l e t t e le della 
scucila Isabel la , che a s s i s t e 
te il poeta in p u n t o di mor
te , a val i a n n i i del ti ali ilo, 
ad edi tor i e le t tera t i In que 
ste le t te re vi e tu t ta la sto 
ria dei difficilissimi r appo i t i 
fra la sorel la di R i m b a u d e gli 
eclitoi! il cu ra to r i del le ope ie 
del Ma'ellu 

In iz ia lmente , un solo « do 
ve ic » tu nei pensici ì di lsu 
o d i a impecine che venisse de 
ingra ta la m e m o i i a del c a i o 
con" u n ' o (Questa esigenza, 
glUSt li li alllle (1(1 l e s to , ìmpe 
diva quel lo clic a v r e b b e dovu
to e s se t e un fedele lavoro di 
ediz ione dell 'opei . i r imhaldia-
ria « In fatto di biografia — 
si n v e la so ie la — non ammet 
to che un te ma e il mio Ri 
fiuto tutt i "h a i t i i c o m e meri 
zngnei i t- offensivi » t'er cui, 
in un p i in io m o m e n t o , per evi 
t a t e a p p u n t o epieste l e m o i e 
gli edi tor i s t a m p a n o 1" opere 
(li R i m b u i d s( nza consu l t a r e 
la silici] i Ma il pm assillali 
te periMCio di Isabella doveva 
e s s e i e un a l t i o « l_i ques tu i 
ne f inanziar ia mi tocca poco 
In non mi sulleveiet più con 
' r o la r i p ioduz ione di inan i 
p u r a m e n t e l e ' t e i a n Ma ce rie 
sono che iac< Inodorici un de 
tes tabi le s p i n t o poli t ico e u 
reli«n>sii, s p i n t i ! di cui il min 
c a r o a u t o i e non ha f a lda to 
a l iberai si r a m m a r i c a n d o s i 
mo l to v ivacemente di esse ts i 
lascia to a n d a r e » 

D ' a l d o can to , s e n v e ancora , 
(' lei ci softt (il montiti deposi
ta r ia dei suoi pensier i e rlei 
suoi sen t imen t i ; non dei so 
gni esa l ta t i di un ragazzo da 
qua t to rd i c i a d ic io t to anni , 
m a delie idee sane e ragione 
voli de l l ' uomo p:n ones to , più 
inte l l igente e migl iore che la 
t e r r a alitila nini p o r t a t o » Fic
co , a l lora che non si t rova 
d ' a c c o r d o sul l 'ediz ione ìntegra-
!" del lìi-lii/utiirr ne sulla 
p u b b l i c a / i o n e di poesie come 
« Il f abbro » e <c Parigi si ri 
popola ». d i e « .sembrano 
e s p r i m e r e idee i ivoluzion.i 
r ie » Pe rche , e uti le r i co rda r 
Io, Isabel la visse in un am
bien te fa tn iha ie m o n a r c h i c o e 
rew/.ionaiui e. pei lei, le dot 
t r i ne social is te non avevano 
che due sjH'cie di adept i « ì 
t ruffa tor i che struttane) ì lo 
ro .sostenitori e c o s t o r o , de 
gp imbecil l i che si lasc iano 
inganna re ». Per cui , da un 
cosi sempl ic is t ico a s s ioma il 
.socialismo diventa , senza al
c u n a mot ivaz ione , da condan 
t iare inde 't'tic Sulunn ' — 
e la ques t ione , per la « pia i 
I sabel la , fxiteva cons ide ra r s i 
ch iusa Ma. alla fine, d o p o una 
lunga s e n e di scon t r i con edi 
tor i e le t te ra t i , I sabel la dovei 
te r a s segnar s i ad a c c e t t a r e l'e
d iz ione delle o p e r e del f r a t d 
lo d i e Ver la ine aveva pre
p a r a tei 

S u z a n n e B n e t .si occupa , in 
un s u o .studio fi t to di r:f( ri 
m e n t i , della influenza della 
Bibbia ne l l 'opera di R i m b a u d 
I/A., che non vuo'.e ne e-on 
l e r m a r e rie conf i i ' a i e la ee con 
v e r s i o n e » di Rimba-ui . sos ta ' 
ne che li poeta lesse la Hm 
Ina .e nel l ' e tà fragile de'.le tor 
ti impress ion i ». d iven tano . , 
« un p r o t e s t a t a r i o di fronte 
al la vi 'a ohe e ra '..i sua •• cne 
a v r e b b e vo lu 'o cau l ina re » Pe-r 
cut . :1 suo a t e i smo non lu i-ri» 
u n a mani fes taz ione d ' ind ipen 
denza r i spe t to alle e. t i r ann i 
i ne ones t a » d: s -n m a d r e 

I . 'abate Max V.'.am rid .suo 
maggio ( « U n prete' osserva 
R i m b a u d »> p r e m e t t e ohe ecl. 
n o n ha n r u t e n t a t o cii fare 
eie. poe ta un e ' rs ' i . ia i i , ru
di vedere :n R i m o a u d . con i" 
ha fa t to Claudel , un «mi s» . 
co al io s ra to .selvaggio ». Ma 
il Vilain, con un p roecd . 
m e n t o a reboirrs suggest ivo 
m a m o i ' o discurib/.t- Tov.i 
nelle negazioni d: R:mba.: , i 
il mig l io re eluvio a'.'.e i s - .m 
zion: or 's ' iar.t- « l a r vo',',i di 
R . m b a u d — eg'i s v r n t > — 
c o n t r o '.a re*!.j:ei:.e ' r . p p o pò 
rei . i t : :ran*e «i. —j.i m a u r e e 
del la s ia :n!ar..-:.i ] ;... e«>p.di • 
to a respinge!>• v.oI'Tift me r. 
*e :1 ("."">•,» lo fece n--r •-. 
s t en la e . t t .d .e e i :; ,.r..i 0»"l. 

Programmi Rai-Tv 

. e r a e T a o el* re cat; 
se ». Ora . secondo noi, r :du r 
re l'ate.sme» d: Himbaud so'. 
*.ir.*o ad un.» u".i—"or.e d. ri 
spon:b: l ; t . i . o m e n o . ps;oe-iìoc. 
e-a vuoi d i r e :.on reca re -.:. 
s e r .o cor/r,li . . :>) o r ' a e) Cos-, 
".loendo. s e.m.sc.-. i . r.e e\. 
t a ' o lo s'-oìiTii fror.M'.e Ci»:-. ; 
eio^m: or-.s-.,,;.-.. pe r ou. no: , 
r i m a n e » he ' . ' imma^.r.e. arr.b: 
gua d; un R imbaud tol lera 
to .ir.er.o eia. i T-MOO o.ifo'uo. 
e i';rr.iv.,ig:ne. s, m p r e ir.iief.r.; 
b d e . ci; un po'-ra t e r m o r.t ; 
s u o ; leg-.tt-.mi tu ror - ar.t-.c'.e 
ricali f Yco pt robe, c o m e io 
s t e s so Vil.iin r:c>mosc(\ « :'. r. 
t o r n o di R-mbaud alla fede. 
pi>oo p r i m a della s-ra m o r t e 
p o n e de-i p rob lemi ohe r.essu 
n o p o t r à r i so lvere i ) . 

Ques ta p r i m a raccol ta ri: 
s t u d i n m b a l d i a n i si ch iude 
con a l cune no te e n i m p r e s 
s ioni » di Gonzacrue T n i o (inac
ce t tab i le nel la sua e s t r e m a -. ì-
s ione mora l i s t i ca de l l ' opera 
r i m b a l d i a n a l . di Maunot* 
B o u r g , Domin ique Daguet e 
H e n r i Mong-.s. 

Televisione 1 
9 30 

12 30 

13.00 
13.30 
15.00 
17.00 
17.30 
17.45 

18.-J5 
19.15 

19.45 

20.30 
21 I L 

23 00 

L E I O N I 

Inglese, S t o n a , Educazione n.asicale . L e t t e r a t u r a i t a l i ana , 
L e t t e r a t u r a greca 
A N T O L O G I A D I S A P E R E 
La ferra nostra d i m o r a , 2.a puntata 
O G G I C A R T O N I A N I M A T I 
T E L E G I O R N A L E 
R E P L I C A L E Z I O N I D E L M A T T I N O 
C E N T O S T O R I E 
T E L E G I O R N A L E 
LA T V D E I R A G A Z Z I 
a) La cit ta degl i a n i m a l i ; b ) ) Il f into nonno 
L A F E D E , O G G I - C o n v e r s a t o n e eh P. M a r i a n o 
S A P E R E 
V i t a in USA, 3.3 puntata 

T E L E G I O R N A L E S P O R T , C r o n a c O i ta l iane , Oggi al Par 
lamento 

T E L E G I O R N A L E 
P R I N C I P E A D D O R M E N T A T O 

C o m m e d i a di Terence Rat t ig .n i Regia di M a r i o F e r r e r ò . 
In te rpre t i p r i n c i p a l i - A lber to Lupo e V a l e r i a M o n c o n i . E' 
un tipico lavoro « br i l lan te >> eli uno degli autor i di m a g g i o r 
successo inglesi . Il lesto può costi tuire soprattutto una 
occasione per i due a t tor i protagonist i ; por ta ta sullo scher 
mo, la c o m m e d i a fu in te rpre ta ta da Laurence Ol iv ie r e 
M a r y l i n M o n r o e . La t r a m a , molto esile, n a r r a delle avven
ture di u n ' a t t r i c e t t a a m e r i c a n a nella Legazione di un im
m a g i n a r i o Regno di C a r p a z i a . 
T E L E G I O R N A L E 

Televisione 2' 
19.00 CORSO D I T E D E S C O 

21.00 T E L E G I O R N A L E 

21.15 D O P O H I R O S H I M A 
La puntata di stasera del l ' inchiesta eli Leandro Caste l lan i 
r ievoca le v icende che segnarono gli anni t ra il '50 e il '55. 
L a costruzione del le bombe H da p a r t e degl i S i a l i U n i f i 
e d e l l ' U R S S , la lotta di scienziat i e uomin i di c u l t u r a , la 
« caccia a l les t reghe >i di M a c C a r t h y negl i USA. Merrà r ie
vocalo, t ra l 'a l t ro , il mostruoso processo ai R o s e m b e r g . 

22.05 L ' U L T I M O N A S T R O D I K R A P P 

E' un a l l o unico di S a m u e l Bocket t : la T V 'o t r a s m e t t e , 
p r o b a b i l m e n t e , per rendere omaggio allo scr i t tore recente
mente insignito del Nobe l . La regia e di Luig i di G i a n n i 
che ha r ipreso con le te lecamere lo spettacolo t ea t ra le 

diret to da Enr ico D ' A m a t o . T r a gli i n t e r p r e t i : G l a u c o 
M a u r i , che e l'unico at tore in scena, dal m o m e n l o che 
l 'atto unico si r isolve in un monologo del protagonista d i 
nanzi a un reg is t ra tore 

V I S E G N A L I A M O : i II ponte di Queensboro », di Giorg io Pres-
shurger da un racconto di P iero C h i a r a La regia e di G iorg io 
Pressburyc" . T r a gl i in te rpre t i T ino Schir inz i ( R a d i o 3., 22 ,30) . 

Nino Romeo 

Radio 
N A Z I O N A L E 

G I O R N A L E R A D I O : ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 8,30: 
Le canzoni del m a t t i n o ; 9: 1 
nostr i f i g l i ; 9,06: Colonna m u 
s ica le : 10,05: Lo radio per le 
scuole,- 10,35: Le ore del la m u 
sica; 11,06: Le ore del la m u 
sica; 11,26: R a d i o t e l e f o r t u n a 
1970; 12,30: U n a voce per v o i : 
basso Giul io N e r i ; 12,32: Let te
re a p e r t e ; 12,53: G iorno per 
g iorno; 13,15: Q u a n t e donne , 
pover 'uomo ! ; 14,45: Z iba ldone 
i ta l iano- 15,45: U n quar to d 'ora 
di n o v i t à ; 16: Mus ica a due 
d imens ion i ; 16,30: S iamo f a t t i 
cosi 17,05' Per voi g i o v a n i ; 
18,58: Il d ia logo; 19,13: Koenfg 
s m a r k , di P i e r r e Benoi t ; 19,30: 
Luna p a r k ; 20,15: Don ChiscioI 
le del la M a n c i a , di G iovann i 
Pa ìs ie l lo . 

S E C O N D O 
G I O R N A L E R A D I O - ore 6,30, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12.15, 
13 30, 14,30, 15,30, 16.30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; 8,40: Signo 
ri l 'o rchest ra ; 9,05: Come e 
perche- 9,15: R o m a n t i c a : 9,40: 
I n t e r l u d i o ; 10: I l cappel lo del 
p re te , di Emi l io De M a r c h i ; 
10,17: I m p r o v v i s o ; 10,40: Chia
m a l e R o m a 3131 13: Poco, ab 
b a s t a n z a , mol to , mol t iss imo; 
13,35: Seqnadisco; 14: C a n i o 
n issima 1969; 14,05- J u k e b o x ; 
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EDITORI RIUNITICI 

14,45: A p p u n t a m e n t o con le no 
stre canzoni ; 15: Pista di lan
cio; 15,15: I l personaggio del 
pomer igg io : Paolo P o l i ; 15,18: 
G iovan i cantan t i l i r i c i : tenore 
M a r c e l l o F e r r a r e s i ; 15,35: Ser
vizio speciale del g iorna le ra -
r io; 16: P o m e r i d i a n a ; 17,35: 
Classe unica,- 18: A p e r i t i v o in 
m u s i c a ; 19: P i n g - p o n g ; 20 ,01: 
F e r m a la m u s i c a ; 2 1 : I t a l i a che 
lavora.- 21,10: Poco, abbastan
za, mol to , mol t iss imo; 22,40: U n 
cerio r i tmo . . . 23: Cronache del 
Mezzogiorno; 23,10: Concorso 
Uncia per canzoni nuove. 

T E R Z O 
Ore 10: Concerto di a p e r t u r a ; 

11,15: Musiche per s t rument i a 
fiato.- 11,50: L i r i che da c a m e 
ra f r a n c e s i ; 12,20: I t i n e r a r i ope
r is t ic i : l 'opera russa; 12,55: In 
termezzo; 13,55: Musiche i ta l ia 
ne d 'oggi- 14,30: Il disco in ve
t r i n a ; 15,30: Concerto sinfoni
co di ret to da D a p h a e l K u b e l i k ; 
17,35: Corso di storia del tea 
Jro- il tearto del R i n a s c i m e n 
to; 18: Not iz ie del Te rzo - 18,15: 
Quadrante economico; 18,30: M u 
sica l e g g e r a ; 18,45: Il d i r i t to 
d'autore.- 19,15: Concerto di 
ogni s e r a ; 20,30: A lessandro 
S c a r l a t t i : Otto a r i e ; 2 1 : M u s i 
ca fuor i schema; 22: I l gior
nale del T e r z o : sette a r t i ; 22,30: 
Il ponte di Queensboro. 
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C A R T E G G I O 

Sei volumi di complessivo pa
gine 2 870. rilegati in cofanet
to, L 18 000 

« Il valore di questo car
teggio è immenso. Davanti 
al lettore si svolge la sto
ria del movimento operaio 
di tutto il mondo, nei suol 
momenti più importanti e 
nei punti essenziali » (Le
nin). 

A l d o d e J a c o 

IL B R I G A N 
T A G G I O 
M E R I D I O N A L E 
p,-> 310 più 101 t-t.ole. l t 
tr.ute d.i st inipe e r.ire foto
grafie d rprji;<t. •" tavole, n co
lori. I 0 000 

La storia ufficiale del no
stro Paese cerca di far di
menticare che — come 
scrisse Gramsci — lo Sta
to italiano ha messo a fer
ro e fuoco l'taira meridio
nale crocifiggendo, squar
tando, seppellendo vivi i 
contadini poveri, infaman
doli col marchio di <• bri-
ganti ». Questo libro narra 
la storia del vero « brigan
taggio meridionals » 

M i l o s H à j e l t 

S T O R I A 
D E L L ' I N T E R 
N A Z I O N A L E 
C O M U N I S T A 
1 9 2 1 - 1 9 3 5 
pp 350 L 3 000 

Un'opera attualissima: I) 
rapporto intercorso tra le 
due ali del movimento ope
raio. quella comunista e 
quella socialdemocratica. 
nella acuta analisi di uno 
studioso cecoslovacco. La 
prima storia largamente 
documentata accessibile al 
lettore italiano 

« J e a n J a u r è s 

S T O R I A 
S O C I A L I S T A 
DELLA 
R I V O L U Z I O N E 
F R A N C E S E 
Prefazione 
di Gnstone Vir.na-n-d-T 
Quattro volumi merinti. con 
2 000 illustrazioni in bianco e 
nero e a colon l voi L. 9 000 

La grande rivoluzione fran
cese descritta da uno sto
rico socialista. 

C A P O L A V O R I 
DELLA 
L E T T E R A T U R A 
F R A N C E S E 
Presentati m e'-Ma-' i - 'eqa-
ture con irr,r*r'""s n-\ n oro e 
racchiusi m ~.v~-.e;*T 
L 18 000 

Balzac, Flaubert. Maupas-
sant, Mer imee. Stendhal. 
Zola curati e commentati 
da Mario Bonfantini. Otta
vio Cecchi. Rino dal Sasso. 
Giansìro Ferrata. Guido 
Piovene, Michele Rago. 

Per I v o s t r i 
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G i a n n i R o d a r ! 

V E N T I STORI I 
P I Ù * U N A 

PiIe*;ato. pò 132 con 30 Illu
strazioni in b'a-ìco e nero e 
a colori. L. 2 500 

Teresin • che • non - cresce
va. la Principessa Allegra. 
Polenta Fritta che di pro
fessione faceva il monu
mento vivo, e altri anco
ra, sono i personaggi di 
queste nuove imprevedibili 
« storie » di Gianni Rodari. 
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