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Una fortuna editoriale che continua 
i — • - — 

Trozki in edicola 
Quattro volumi del suoi scritti sono comparsi negli ultimi 
mesi - Un'opera da vagliare criticamente, talvolta assai utile 
alia comprensione di ci6 che e accaduto poi - Una posizione 

' sconfitta dalla storia prima ancora che dai suoi avversari 

La fortuna editoriale di 
Trozki continua. Nei giro di 
pochi mesi sono comparsi 
nelle librerie italiane, per 
iniziativa di editori diversi, 
ben quattro volumi di suoi 
scritti, di varia natura e va-
lore, risalenti a periodi as
sai different] della sua vita, 
ma tutti importanti per la 
conoscenza della sua perso
nality e della sua opera, ol-
tre che per quella di alcuni 
momenti decisivi della sto
ria russa e mondiale dell'ul-
timo secolo. 

Einaudi ha pubblicato: I 
problemi della rivoluzione 
cinese e altri scrttti su que-
stioni tnternazionali, 1924 
1940, II volume completa 
un'altra piu breve raccolta 
di scritti analoghi, che lo 
stesso eiitore aveva dato al-
le stampe alcuni anni fa: i 
testi sulla Cina, risultato 
della lotta che Trozki con-
dusse contro le posizioni del 
Comintern e di Stalin nel-
l'ultimo scorcio degli anni 
« venti », costituiscono circa 
un terzo dell'antologia; gli 
altri brani principal!, con-
temporanei agli avvenimen-
ti, quindi frutto di analisi 
compiute sul vivo, durante 
gli anni dell'esilio riguar-
dano h Germania del peno-
do che v'de 1'avveritt di Hi
tler al potere, la FYancia del 
Fronte popclare, la gui'rra 
civile in Spagna, l'America 
del new deal roosveltiano. 
cioe i principal! fenomeni 
politic! de) decennio pre-
bellico. 

II lavoro 
dello storico 
Due dei quattro recenti 

volumi hanno invece carat-
tere storico. Sono II giovane 
Lenin, uscito negli « Oscar » 
Mondadori, e 1905, pubbli-
cato dalla Nuova Italia. II 
primo non e che l'inizio di 
una vasta opera biografica 
sul capo della rivoluzione 
russa, cui Trozki pose ma-
no in Francia, ma che fu poi 
costretto ad abnandonare: 
resta questo frammento, de-
dicato agli anni giovanili e 
all'ambiente politico e cul-
turalc, in c:ii Lenin si for-
mo, bvano incompiuto, ma 
tutt'allro che prh-o di effi-
cacia. II .-ccondo — 1905 — 
e per l'essenziale un volume 
sulla prima rivolu/ione rus
sa, che Trozki pubbiico in 
German's nel 1009 e che fu 
poi riniancggi-iH* e ristam-
pato. cotipletaio con altri 
vecchi scritti, r.e! 1922 a 
Mosca: la tra'Ju7ione di 
quella lontana edizione so-
vietica viene acesso propo-
sta al pubbiico italiano. 

Infine col titolo Scritti 
militari, ripreso da una re-
cente edizione francese, 
l'editore Feltrinelli ha ap-
pena messo in circolazione 
la prima parte di una rac
colta — «Come si armd la 
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rivoluzione» (Kak vooru-
zhalns rjevoljuzia) — che 
resta una delle principal) 
fonti cui hanno fatto ricor-
so gli storici della guerra 
civile in Russia: in cinque 
volumi essa raggruppd nel 
1922, quando Trozki era an
cora htolare del conimissa-
riato della guerra, articols, 
discorsi, proclami e altri do
cuments che da lui v^nncro 
projiunciati o scritti duran
te gli anni in .*ui cgli fu 
cor. Lenin alia testa della 
difficile opera compiuta per 
cieare rEserci'o rosso e per 
garantire le vitti.rie contro 
lc « gu.irdie bianche » e le 
truppe di intervento stra-
niere. 

Un contribute) 
diverso 

Non e certo intenzione no
stra recensire ora, uno per 
uno, i quattro volumi: e fa
cile costatare come una ana
lisi, per quanto sommaria, 
di quelle opere equivarreb-
be in pratica ad un esame 
di tutta 1'attivita di Trozki 
nelle sue fasi successive e 
delle poderose vicende sto-
riche, cui la sua vita fu le-
gata. Piuttosto sembrano uti
li alcune riflessioni sulla 
fortuna che la sua figura e 
i suoi scritti hanno avuto 
in questi anni e che proba-
bilmente continueranno ad 
avere per non poco tempo. 

In un primo momento 1'in-
teresse per Trozki e stato 
anche una reazione alia va-
langa di insulti che contro 
di lui si era rovesciata negli 
anni staliniani. Da quando 
limiti e contraddizioni del-
l'opera di Stalin sono appar-
si in tutta la loro portata 
era inevitabile che ci si ri-
volgesse a colui che di Sta
lin era stato il principale 
antagonists. La drammatici-
ta della sua esistenza, le 
passioni che attorno alle sue 
vicende si erano destate, la 
sua stessa tragica fine han
no contribuito a creare una 
atmosfera di leggenda. Si 
aggiunga che ad opere, spes-
so egregie, impegnate a va-
lorizzare 1'attivita rivoluzio-
naria — basti pensare alia 
monumentale biografia di 
Deutscher — non si e mai 
contrapposto da parte dei 
suoi critici nessun lavoro 
che avesse lo stesso impe-
gno di rigore storiografico: 
tanto che gli stessi limiti 
dell'azione e del pensiero 
di Trozki risultano piu con-
vincenti dagli scritti a lui 
favorevoli che da quelli oggi 
ancora concepiti per con-
dannarlo. 

Non si pud tuttavia ridur-
re l'interesse per Trozki 
soltanto a quel che di miti-
co esso puo avere avuto Jn 
qualche momento. Cost co
me non vi si pud vedere so
lo un caso di moda politica, 
anche se un fenomeno del 
genere vi e stato, dando 
luogo a singolari equivoci, 
quali 1'indicazione di una 
presunta parentela tra maoi-
smo e trozkismo o addirittu-
ra 1'identificazione di tesi 
trozkiste con tesi staliniane. 
Non potrebbe esservi posi
zione piu sterile che quella 
di voler scoprire nell'opera 
di Trozki una guida per 
l'azione di oggi: il trozki
smo, come corrente autono-
ma, non ha mai avuto, ne 
ha mai potuto avere — e 
non per caso — un simile 
valore nel movimento ope-
raio e rivoluzionario del no
stra secolo (altra cosa ov-
viamente essendo il grande 
ruolo personate che Trozki 
ebbe nella rivoluzione). 

Diverso e il contributo, 
culturale e politico, che vie
ne oggi da una lettura degli 
scritti di Trozki. Ne trovia-
mo una conferma nella seel-
ta, di per se abbastanza ca-
suale, che le novita librarie 
hanno offerto al lettore in 
questi ultimi m*^i. Ognuna 
di esse va letta; cosi come 
Deutscher, che per Trozki 
non ha mai nascosto la sua 
ammirazione, consigliava di 
leggere una delle sue opere 
piu note, « senza accettarla, 
ne respingerla in blocco »-
Al di la dei giudizi politici 
che esse contengono e che 
possono essersi rivelati giu-
sti o sbagliati, resta infatti 
il valore di una analisi, sem-
pre assai acuta, specie quan
do non e soffocata dalla vio-
lenza polemica, che offre 
tuttora materia valida per 
la comprensione di molti 
fenomeni. 

Ci6 vale, in particolare, 
per le opere che hanno spe-
cificamente un carattere sto
rico. Pur senza raggiungere 
il livello e la forza evoca-
Uva del suo libro piu famo-
so di questo stesso profilo 
— quello dedicato alia gran
de rivoluzione del '17 — an
che gli scritti, che abbiamo 

qui segnalato, il Giovane Le
nin e il 1905, sono contribu-
ti importanti alia conoscen
za della storia rivoluzionaria 
russa, dove la testimonianza 
diretta e lo stile personate 
non comprimono le csigenze 
dell'indagine obiettiva. Nel 
ritratlo intellettuale di Troz
ki alio storico spetta, del re-
sto, una parte importante. 

Ma non si tratta soltanto 
di questo. Con lo stesso oc-
chio si possono leggere an
che gli scritti politici. II lo
ro valore puo essere mag-
giore o minore: e assai alto 
per i documenti della guer
ra civile, dove si riflette uno 
dei massimi sforzi di crea-
zione rivoluzionaria, mentre 
lo e molto meno, a mio pa
re re, per gli scritti interna-
zionali dell'epoca della di-
sgrazia e dell'esilio (quelli 
dedicati alle questioni cinesi 
sono molto deboli, cosl co
me lo furono quelli che di-
fendevano le posizioni uffi-
ciali del Comintern, gli uni 
e gli altri essendo frutto di 
una conoscenza astratta, che 
fini coll'essere travolta dal-
l'esperienza e dal pensiero 
autonomo dei rivoluzionari 
cinesi). 

Cosi Trozki fu — come e 
oggi largamente risaputo, e 
come gli scritti comparsi da 
Einaudi confermano — lun-
gimirante nell'analisi della 
situazione che porto Hitler 
al potere e nella critica alle 
posizioni del Comintern di 
quel periodo, sordo invece 
di fronte alle esperienze pre-
belliche di Fronte popola
re. Ma — e qui e il punto 
di interesse — anche quan
do i suoi giudizi sono er-
rati, si possono trovare nelle 
sue analisi, purche lette con 
spirito critico, spoglio delle 
passioni e dei travisamenti 
del passato, non pochi de
menti che consentono una 
analisi piu completa e tutto
ra produttiva non solo di 
quei lontani eventi, ma dei 
fenomeni che ne furono con-
seguenza. 

II terreno 
politico 

Questo e in fondo quanto 
si pud dire perfino per quel
lo che fu il terreno politico 
su cui Trozki fu battuto nel-
l'URSS degli anni « venti », 
la sua opposizione alia seel-
ta del < socialismo in un pae-
se solo > (al di la dell'irridu-
cibile asprezza personate che 
la lotta assunse). Le posizio
ni di Trozki erano sconfitte 
dal corso della storia prima 
ancora che dai suoi avversa
ri. Ma questo non impedi-
sce che le sue analisi possa-
no essere utili — e in qual
che caso, persino assai utili 
— alia comprensione di cid 
che e accaduto poi. Di qui 
la fortuna della sua denun-
cia del fenomeno burocrati-
co nella societa socialista in 
formazione, che tanta diffu-
sione ha avuto, per quanto 
parziale essa fosse, anche 
perche non le si sono con-
trapposte indagini piu ap-
profondite ed efficaci. 

Crediamo sia questo il me-
todo piu fruttuoso di lettura 
e di indagine anche di fron
te ai quattro diversi stimoli 
che l'editoria ci ha appena 
offerto: il solo del resto cui 
dovrebbe condurci l'ansia di 
cogliere tutto il valore di 
un secolo di esperienze ri-
voluzionarie. 

Giuseppe Boffa 

I MOTIVI PER CUI LA MAGISTRATURA HA APERTO 
UNA INCHIESTA SULLA GESTIONE DEGLI ENTI DI STATO 

Le mani sul cinema 
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Saranno interrogate 54 persone, tutte dei partitidigoverno-Il«rapporto Valenti»-Lafuribon-
da lotta scoppiata nel centro-sinistra per la lottizzazione delle aree di influenza - La mischia 
dei candidati: una trattativa che e un valzer a colpi di coltello - Spartizione da 40 miliardi 

II giudice istruttore Plot!-
no. che e anche pubbiico mi-
nistero nel processo De Lau-
rentiis • Pisano. ha aperto 
un'inchiesta. promossa dalla 
Procura di Roma, sulle even
tual! irregolarita riscontrabili 
nella conduzione degli enti ci-
nematografici di Stato. Le fa-
tiche che lo attendono non 
sono di scarso conto: cinquan-
taquattro persone dovranno 
essere interrogate e poste a 
confronto, alcuni testimoni sa
ranno chiamati a conferire 
con gli inquirenti, sei anni >li 
amministrazione passeranno 
al setaccio di occhi accorti. 
L'istruttoria si annuncia labo 
riosa: potrebbe esaurirsi in un 
mese, ma anche in un bien-
nio. Fra gli indiziati si tro-
vano i componenti i consigli 
di amministrazione dell'Istitu-
to Luce, di Cinecitta. dell'Ital 
noleggio e dell'Ente di Gestio-
ne Cinema, nonche i collegi 
sindacali e i direttori genera-
li delle singole aziende. 

Dimissionari o no che fos-
sero, i dirigenti delle societa 
cinematografiche pubbliche 

sono stati invitati a risponde-
re ai quesiti che Plotino ri-
terra opportuno rivolgere lo
ro. Nessuna accusa li tocca: 
solo a investigazione termina-
ta, la Procura stabilira se ebi-
stono gli estremi per il rin 
vio a giudizio. Le convoenzio 
ni diramate riguardano unica-
mente uomini dei partiti go-
vernativi: si va dal democri-
stiano Pasquale Lancia, diret-
tore di Cinecitta, agli ex consi-
glieri Paolo Di Valmarana. cri
tico del Popolo, Lino Micci-
che. critico de\VAvanii!. Barto-
lo Ciccardini. attualmente de-
putato d.c. al Parlamento, En
rico Manca, della direzione 
del PSI. Pio De Berti. dirigen-
te televisivo: dai direttori ge 
nerali dell'Ente di Gestione 
e dell'Italnoleggio. Emilio Lo-
nero e. Attilio D'Onofrio. agli 
ex president! Mario Gallo (Ital-
noleggio), Giorgio Moscon 
(Ente di Gestione Cinema); 
dagli ex commissari Giasolli, 
presidente dell'ANMI. Lau-
renti. consigliere di Stato. ai 
sindaci Rosario Errigo, ispet-
tore generale del ministero 

dello Spettacolo, e gli ispet-
tori generali delle Partecipa-
zioni Statali Mario Schiavo-
ne e Accrosso. 

Su quali indizi la Procura 
si e indirizzata per mettere 
in moto • la sua macchina?' 
Alcune lettere anonime perve-
nutele. una decina di artico-
li apparsi sul settimanale 
Candida, scritti dal produt-
tore Moris Ergas e dal suo 
nume letterario. tal Giuseppe 
Caputo. tre interpellate pre-
sentate alia Camera dagli ono-
revoli Simonaeci (DC). Togni 
(DC) e Niccolai (MSI) e il 
« rapporto Valenti > sulla ge
stione degli enti cinematogra-
fici statali. tanto fantomatico 
quanto frequentemente evoca-
to nelle redazioni dei fogli fa
scist! e confindustriali e nei 
corridoi. nei sottoscala. nelle 
cantine e nelle segreterie del
la DC. del PSDI e del PSI. 

Chi per primo abbia forni-
to in lettura al giudice Plo
tino il testo del misterioso 
fascicolo. lo si ignora. Si af-
ferma che sia stato Valenti 
stesso. Certo h che i ministri 

OMAGGIO A DURER 

Un insolito omaggio al grande pittore 
tedesco Albrecht Durer, nel quinto cente-
nario della nascita: la diapositiva del suo 
autoritratto e profettafa su una parete 
dell'atrie della staziene di Norimberga. 
L'effetto « suggestivo e di notevole effi
caci* per propagandere le initiative cul

tural! prese in Germania in onore del 
grande artista, che tanta fama raggiunse 
gia ai suoi tempi da far fiorire, verso 
la fine del '500, addiritfura una scuola di 
c imitator! del Durer». In particolare No
rimberga, dove il pittore nacque il 21 
maggio 1471, infende celebrarne I'arte con 
mostre t dibattiti. 

Una nuova raccolta: ««Famme duorme » 

La lirica di Pierro 
Nata dal fondo dialettale in cui la memoria ha inciso il passato, questa 
poesia appare oggi piu aperta alia ricostruzione narrata delle situazioni 

Hanno uno sviluppo pia 
«narrato» le poesie che Albi
no Pierro ha pubblicato in 
una nuova raccolta intitolata 
Famme duorme (ed. Scheiwil-
ler, pp. 95, L. 1500). II poeta, 
che gi& e stato presentato ai 
nostii lettori in una nota piu 
ampia del settembre 1969. of
fre anche qui, come nei libri 
precedenti, una versione dop-
pia dei suoi componimenti, 
una in italiano che fa da in-
troduzione o da traccia di let
tura all'altra versione, in dia-
letto tursitano. che e o dovreb
be essere il testo («origins 
Ie») in cui la poesia si co-
struisce a poco a poco e pren-
de forma. H lettore pud sco
prire cosl le risorse poetiche e, 
quindi, la civilta dl un dlalet-
to appartato (come e quello 
lucano, escluso dal circuit! te-
levlsivi e cinenutogralici e 

confinato nel sottosviluppo). 
«Fra tutte queste cose pic-

cole / che si mescolano a cose 
grandi, sol una ne vorreie, 
corrisponde a *Nda tutte sti 
cose zinne / ca si mmlschene 
a cose granne, I schitte une 
ni vuere ». Si sente che non e 
una regressione o una cadu-
ta: « zinne », « schitte », « vue
re » sono forme che danno ri-
lievo di linguaggio originale, 
accentuano la deciamata ricer-. 
ca di sublime che e nella pri 
ma delle due versioni. Nello 
stesso tempo la riportano alle 
dimensioni umane di una 
proverbialita. insieme piu scol-
pita e piu dimessa. O a una 
leggerezza di suonl che fa 
sentire la trasparenza della 
immaglne. «In un'arietta dol-
ce che zitUsce / sopra un'ul-
tima scia di parole* diventa 
• Nda un'arieeella duce ca / 

s'aedttete / sup^a un'utime 
frusce di parbuev, e da. an
che la misura di questa poe
sia, spesso sensuale, costruita 
a partire dal «ricordo» di 
fatti o di impression! o di sen-
sazioni che arrivano dal fondo 
della memoria 

Di la dalle insistenze su mo-
tivi come la «morte». che 
potrebbero far pensare a un 
contesto crepuscolare, il ri-
cordo e 1'elemento essenziale, 
ed esso fa sentire un rispet-
to estremo per tutto ci6 che 
e e rimane vivo, e pud essere 
ancora ricostruito, fino alio 
ultimo, nelle parole. Anche 
se a volte si affida a sotti-
gliezze sonore persino com 
piaciute, questa poesia dl Pier
ro 1m in se quaicosa di inci-
sivo, quasi di scultoreo, per
sino nell'evocazione: *ni vu-
tere cht stempe, « $ta eitiU, 

I i spalle, e, com'a splrite ca 
fujete I nda nu poise morte, 
fire appresse / a na murra 
di gente <fa lu campe I s'ab-
Vljtte cantanne nd'a nuttiten 
(« „gliele volterei per sempre 
a questa citta, / le spalle, e, 
come spirito che fugge / in 
un paese morto, andrei ap-
presso / a una torma di gente 
che al campo / si awia can-
tando nella notte»). E. come 
abbiamo osservato, in vari 
componimenti di questa rac
colta (v. «H lupo»; «E* mor
to un paesanos; «Una lette-
ra»; ecc.), essa sembra spo-
starsi dal quadretto lirico e 
dal rapldo e balenante Idillio 
verso una piu aperta ricostru
zione narrata di situazioni e 
memorie. 

Michele Rago 

Piccoli e Matteotti avevano sul 
tavolo da svariati mesi il ci-
tatissimo documento e se non 
I'hanno direttamente trasmes-
so alia Procura, in loro vece 
ha provveduto qualche testa 
di turco. arcisicuro di com-
piere un passo gradito e di 
contare su una copertura po
litica. Un dato e innegabile: 
mentre. sino a oggi, a dispet-
to delle numerose richieste di 
pubblicizzazione. il «rap
porto Valenti » non e giunto 
in Parlamento. in compenso 
e divenuto uno degli elempn-
ti indiziari di maggior rilievo. 

Ricognizione 
superficiale 

Che cosa e questo < rap
porto » che reca la firma del 
vice-prefetto Valenti, commis-
sario straordinario all'Ente di 
gestione Cinema e fiduciario 
del ministro Piccoli? E" una 
relazione che, secondo i ra-
ri privilegiati che I'hanno let
ta. dice e non dice, zappetta 
ma non scava, semina sospet-
ti ma non porta prove. In 
via confjndeziale. autorevoli 
esponenti dei vertici riemo-
cristiani non sono alieni dal-
I'ammetterlo: la ricognizione 
eseguita da Valenti e dal suo 
collaboratore Contini. un 
es|)erto in contabilita (estra-
neo alia burocrazia statale) 
avrebbe meritato ultenori 
scandagli e parecchie precisa-
zioni. Ne P'ccoli. ne Matteot
ti, ne altri protagonist! della 
cruenta storia d'araore sboc-
ciata in seno alia compagine 
del centro-sinistra hanno vo-
luto, perd, che si facesse piu 
luce. II perche di questa con-
dotta e intuibile. Un supple-
mento esplorativo avrebbe 
chiarito le cose ed eventual-
mente individuato fatti preci-
si e responsabilita precise. I 
dubbi e le perplessita sareb-
bero stati eliminati nell'arco 
di breve tempd. Mane la DC. 
ne il PSDI, ne alcuni sociali
st! avevano interesse a che si 
stabilisse la verita. rapida-
mente. 
Un disegno si stava profi-

Iando sin dal luglio scorso. 
Awiato a fatica il progetto di 
riordinamento del settore ci-
nematografico statale, grazie 
alia spinta congiunta dei la-
voratori del cinema, della si
nistra e degli autori. si sca-
tenava una lotta furibonda 
per la lottizzazione delle aree 
di influenza fra i familiari del 
centro-sinistra. Era ed e in 
ballo un patrimonio struttu-
rale di non irrilevanti pro-
porzioni. che aspetta di esse
re potenziato previo un finan-
ziamento di 40 miliardi. da 
distribuirsi in un quinquen-
nio. Dopo la RAI TV. i parti
ti govemativi vedevano spun-
tare, nell'ambito statale, uno 
dei piu potenti strumenti di 
produzione e diffusione delle 
idee. Democristiani, socialisti. 
socialdemocratici e repubbli-
cani furono subito concordi 
nel pretenderne il monopo-
lio e la spartizione. 

I miliardi promessi rap-
presentavano e rappresentano 
una cifra non indifferente. 
Non v'e compagnia produt-
trice e ' distributrice italiana 
che riuscirebbe a disporre di 
una massa di capitali giostra-
bili cosi ingente. E se e pur 
vero che sugli enti statali 
gravano 17 miliardi di debi-
ti. & altresl incontrovertibile 
che, sopratutto in un perio
do di ristrettezze, f quaranta 
miliardi abbiano il potere di 
stuzzicare 1'appetito. Non a ca
so. De Laurenth's si e precipi-
tato a offrire alio Stato gli 
stabiKmenti di c Dinocitta >, 
mentre i phi aweduti pro-
duttori nostrani si sono per-
suasi che lavorare per conto 
dell'Italnoleggio sarebbe val-
so. se non a risolvere. ad al-
Ieggerire qualche problema. Si 
stava per inaugurare la <nuo-
va era > e la DC, prodigata-
si precedentemente nel siste-
matico smantellamento del ra-
mo cinematografico pubbiico. 
dava cenni di aver corretto 
il tiro. 
Ma k a questo punto del 

nostra racconto che la matas-
sa si aggroviglia. A intricar-
la sono le varie candidature 
alle leve di comando. La DC 
reclama la fetta piu grossa. 
ma i socialisti puntano i pie-
di: ambiscono alia presidenza 
dell'Ente di Gestione (che in 
quadra tutte le aziende cine
matografiche pubbliche' e le 
coordina e le dirige) e sem 
brano intesi a non mollare 
n loro candidate e Mario Gal
lo. ex critico dell'Acanti.' gia 
documentarista. produttore 
del film cLe stagioni del no-
stro amore» di Florestano 
Vancini e di * Morte a Vene-
zia> di Visconti ed ex presi
dente deintalnoleggio. che. in
sieme con gli altri socialisti 
present! nei consigli di ammi

nistrazione delle societa cine
matografiche statali si era di-
messo — avvenimento abba-
stanza inconsueto — nell'esta-
te del '68 a causa di un se-
rio contrasto di natura politi
ca in merito al ruolo. al pe
so e all'incidenza dell'interven-
to pubbiico nella cinemato-
grafia. 
Con il pieno consenso del-

Ton. Arnaud, i d.c. paiono di-
sposti ad affiancargli. in qua
nta di direttore generale del
l'Ente di Gestione. Pasquale 
Lancia, noto per aver retto le 
redini di Cinecitta con sa-
pienza. Altre ripartizioni sono 
predisposte per il consiglio 
di amministrazione dell'Ente 
di Gestione e per le cariche 
di amministratori unici. 

II ministro delle Partecipa-
zioni Statali. Flaminio Picco
li. Beniamino Finocchiaro. re-
sponsabile della Commissione 
culturale del PSI. Ton. Terra-
na per il PRI e il responsa-
bile della commissione cultu
rale del PSDI. Ruggiero. cura-
no la regia dell'organigram-
ma. ma di settimana in setti-
mana il tessuto connettivo del-
I'intesa si sfalda. All'interno 
del PSI. la candidatura Gallo 
vacilla ed e Beniamino Fi
nocchiaro che. autoeleggendn 
si < bonificatore > della sua 
parte politica e del cinema. 
a seguito della consultazinne 
del € rapporto Valenti > con-
corre a indebolirla mentre ac-
carezza 1'eventualita di una so-
tuzione tecnocratica per la 
presidenza dell'Ente di Ge
stione. 

II suo cavallo preferito si 
chiama Schepis, un alto fun-
ztonario dell'IRI sul cui no-
minativo non ha obiezioni da 
elevare nemmeno Piccoli, che 
se fosse in grado di agire a 
proprio piacimento affidereb-
be il timone delle aziende ci
nematografiche statali soltan
to a funzionari dei ministeri 
competenti e a tecnocrati. Nel
la DC. a Pasquale Lancia vie
ne contrapposto Emilio Lone-
ro ed e Gullotti, vice segreta-
rio doroteo del partito, a so-
stenere il secondo papabile, 
cosi come del resto appog-
gia Gian Luigi Rondi nella sca-
lata alia Mostra di Venezia, con 
tro il diverso awiso di Ar
naud che dirige la SPES, en-
tro la cui circoscrizione rica-
dono le attivita attinenti alio 
spettacolo. I socialdemocrati
ci attraversano un identico 
travaglio. Reputando l'avvoca-
to Augusto Fragola. studioso 
di giurisprudenza cinema to-
grafica. individuo troppo sen-
sibile alle istanze della sini
stra. dei sindacati e delle ag-
gregazioni cultural!, si riman-
giano la sua designazione ad 
amministratore unico dello 
Istituto Luce ed esigono che 
a Maurizio Liverani si asse-
gni la poltrona di ammini
stratore unico dell'Italnoleg
gio. Matteotti caldeggia que
sta scelta, nella convinzione 
che un ex comunista avrebbe 
le qualita per tenere a ba-
da i cineasti democratic!, ma 
i socialisti non sono d'ac-
cordo. 

Telefoni 
sotto controllo? 

Comincia un valzer a col
pi di coltello. II «rapporto 
Valenti >. frutto di una in-
chiesta suggerita owiamente 
da Piccoli. ed elaborato da 
qualche mese. piove come il 
cacio sui maccheroni: vi at-
tingeranno in molti per scre-
ditare, sulla scorta di appros-
simazioni, i candidati sgradi-
ti, ricorrendo alTantico me-
todo delle pugnalate alia schie-
na. della cahmnia e del mor-
morio indistinto. In coda ai 
repubblichini del Candido. 
che hanno battuto ogni re
cord, e ai parlamentari della 
destra d.c. e del MSI, so-
praggiunge anche L'Umanita 
che, a ritmo quasi giomalie-
ro, intreccia un duello pub-
blicistico con VAvanti! a ba
se di malevole e imprecisate 
allusioni, che si appunlano 
su Gallo e sulla partecipazio-
ne socialista al governo delle 
aziende cinematografiche sta
tali. Non sono da meno il 
quotidiano < economico * 71 
Fiorino e il settimanale Vi
ta. Intanto i socialisti rispon-
dono picche alle richieste di 
Matteotti e il ministro dello 
Spettacolo. in uno sfogo di 
rabbia. minaccia di dimetter-
si dal partito se il suo prt-di-
letto non finira allltalnoleg-
gio. Corrono voci strane. Si 
asserisce che i telefoni del
l'Italnoleggio siano sotto con 
trollo. ma non si sa chi 
avrebbe sollecitato I'operazio-
ne di vigilanza. E* il mini
stro delle Partecipazioni Sta
tali? Matteotti ha chiesto un 
favore al ministro della Dife-
sa. Tanassi? Quale dei mime-
rosi servizi di polizia, funzio-

nanti in Italia, si sarebbe 
prestato alia bisogna? 

Per una strana coincidenza 
una mattina, il ministro Preti 
cita Mario Gallo, accanto ad 
Agnelli, nell'elenco dei grandi 
evasori fiscali. Gallo e sotto 
posto a inchiesta e agenti del
la Tributaria e della P S fer-
mano 1'attenzione su di lui e 
sulla moglie. Indagano sulla 

1 vita privata dei coniusi. sulle 
abituclini che osservano. sul
la gente che ricevono in ca-
sa Su Lonero fiorisce. invece. 
una letteratura epistolare a 
carattere diffamatorio: fra 
I'altro. lo si accusa di avere 
per segretaria I'amante. n<m 
si esita a infilarsi in faccende 
di indole strettamente perso-
nale e a colpire negli affetti. 
Di Attilio D'Onofrio. diretto
re generale dell'Italnoleegin. 
sulle pagine del Candido si 
narrano episodi incredibili e 
comunque non concernenti 
I'incarico che ricopre. Agen 
zie. misteriosamente finanzia-
te, alimentano il coro e soffia-
no .sul fuoco dell'insinuazione. 
prendendo di petto altri can 
didati. Anche il sindacatn 
giornalisti cinemntografiri e 
investito dalla rolata di mol 
ma STCialdemooratici e qua 
lunquisli di varia snecie rim 
proverano al consiglio dirotti 
vn di politicizzare e strumpn 
talizzare la associaz'onp per 
fini personalistici Provnrhe-
ranno una scissione. sparcen 
do al vento ridicole menzo-
gne. 

Piccoli 
e Gullotti 

In questo clima arroventa-
to. le trattative tra i partiti 
di centro-sinistra si incaglia-
no. I socialisti insistono sul 
nome di Gallo e Finocchiaro 
e costretto a uniformarsi a 
una decisione sancita dalla se-
greteria del partito. Ma nella 
DC Gullotti non si e arreso 
e neanche Piccoli ha gettato 
la spugna. I due non hanno 
segreti e si muovono di con
certo: interpreti parziali che 
siano della DC, non se la sen-
tono di concedere uno spazio 
decisionale importante ai so
cialisti. Perche rianimare e 
vitalizzare la struttura pub-
blica nella cinematograMa se 
i democristiani destrorsi ri-
schiano di non dominarla da 
cima a fondo? Per pacificare 
gli animi e indurre a depor 
re le armi, nelle file demo 
cristiane si soppesa I'opportu-
nita di prevedere due uffici 
di direttore generale dell'En
te di Gestione: uno per Pa
squale Lancia. 1'altro per 
Emilio Lonero. Ma l'ipntesi 
sfuma subito. E' istituzional-
mente irrealizzabile. II tan 
dem Piccoli Gullotti e inte-
grato da Matteotti. il quale 
dichiara che non rinuncera a 
Liverani mai e poi mai. I re
publican!. infine. hanno la 
sensazione di essere i classi-
ci vasi di coccio stretti tra 
botti d'acciaio. Capiscono che 
Tedificio in costruzione ^cric-
chiola e optano per il disim 
pegno. Preferiscono tocliere le 
tende. con un gesto che «uo 
na sfiducia nel tira e mnlla 
cui hanno partecipato sino a 
che e stato possibile salvare 
la faccia. -, 

Dietro la rissa delle candi 
dature e dell'inestricabile fro 
vigho formatosi. e la formu 
la del centro sinistra che evi-
denzia non piu crepe ma vo-
ragini. La lotta per conten
dere questo o quel posto e 
scaduta a livelli infimi. Tut
tavia. una spiegazione mora-
listica non ne motiverebbe i 
termini reali. Si ripete. in 
campo cinematografico. cid 
che accade in altre branche 
della vita nazionale. A <tran 
di Knee, due tendenze si fron-
teggiano in seno alle forma-
zioni governative: una si nre-
figge di impedire, con ofni 
mezzo, che gli enti di Stato 
siano impegnati per soddisfa-
re le esigenze di autonomia. 
di liberta creativa e di pro-
gresso sociale e civile espres-
se dalle forze cultural! del 
cinema, orientate a sinistra; 
1'altra. invischiata in una io-
gica derivante da una colla-
borazione governativa sempre 
piu in crisi e prigioniera di 
contraddizioni insanabili. non 
e pronta a cedere. oltre an 
margine previsto, alia pres-
sione oltranzista della destra 
democristiana. dei socialde
mocratici e della stampa fa-
scista. Questo il nodo princi
pale del conflitto scoppiato nel 
ventre della coalizione gover
nativa. Nel tentativo di scio-
glierlo con la forza. qualcuno 
ha premuto un bottone. in vir
tu del quale e partito un si-
luro — la ricognizione deila 
autorita giudiziaria — dirette 
verso un bersaglio e un obiet-
tivo facilmente identificabili. 

Mino Argentifi 
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