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L'evoluzione del pensiero del filosoffo ungherese 

Domande su Lukacs 
Possiamo chiederci se lasciandosi alle spalle « Storia 
e coscienza di classe » la sua ricerca marxista non ab-
bia perduto qualcosa che ora e possibile recuperare 

Un omaggio a Lukacs che 
sia adcguato alia sua statu-
ra intellettuale e morale non 
puo che scaturire da una 
matura, non improvvisata, 
riflessione sul significato 
delta sua opera. Si possono 
avere buone ragioni per non 
sentirsi ancora del tutto pre-
parati a questo compito; e 
non sarebbe onesto preten-
dere di anticipare le con
clusion! di un riesame che 
richiede non solo attente ri-
letture ma in primo luogo 
nuove analisi di quel reale 
che e sotteso a tutta l'ope-
ra lukacsiana. E* legittimo 

' pero tentare di fissare alcu-
ni punti provvisori di rife-
rimento 

Oggi e diflicile mettere in 
dubbio che l'opera piu si-
gnificativa di Lukacs, quel-
la che piu ha influito sugli 
sviluppi della cultura euro-
pea e sulle ricerche niarxi-
ste di circa mezzo secolo, ri-
manga Storia e coscienza di 
classe. Eppure, chi negli an-
ni quaranta ha cominciato 
a conoscere il filosofo un
gherese come un maestro 
di marxismo impegnato so-
prattutto nei problemi del-
l'estetica e della critica let-
teraria e di storia della cul
tura, non poteva avere allo-
ra nessun motivo per rite-
nere che quel vecchio libro 
del 1923 — noto solo per 
sentito dire — fosse molto 
di piu di un reperto fossile. 
Certo sbagliavamo; ma sba-
gliavamo con quel Lukacs 
che era nostro contempora-
neo, e con il quale pensa-
vamo di dover fare i conti. 

Non aveva da tempo l'au-
tore sconfessato quella sua 
opera? Non si sapeva che si 
era sempre opposto alia ri-
chiesta di autorizzare tradu-
zioni e ristampe? Solo quan-
do nel 1967 (dopo che Storia 
e coscienza di classe era tor-
nata in circolazione contro 
la volonta dell'autore) Lu
kacs si sara deciso a consen-
time • una nuova edizione 
non abusiva, accompagnan-
dola con una importante pre-
fazione autobiografica, saran-
no infine acquisiti i princi
pal! elementi di giudizio per 
procedere a un riesame del
la questione. E tuttavia, in 
quel periodo, nel pullulare 
di nuove proposte, investita 
dal risucchio delle mode cul-
turali e dal rilancio interna-
zionale dei movimenti di 
classe, anche l'incidenza del 
revival lukacsiano di Storia 
e coscienza di classe rischia-
va di essere deviata verso i 
poli opposti dell'apologia 
acritica e della liquidazione 
sommaria. 

Naturalmente non tutto 
convince in quella partico-
lareggiata ricostruzione au-
tocritica del 1967. Qui Lu
kacs ripete tra l'altro cio 
che aveva detto altre volte 
sull'effetto illuminante che 
su di lui avevano esercitato 
i Manoscritti economico-filo-
sofici di Marx, letti a Mosca 
nel 1930 ancora inediti. Gii 
si era infine chiarito di col-

- po il pregiudizio hegeliano-
idealistico che viziava l'im-
pianto teorico di Storia e co
scienza di classe. Ma i conti 
non tornano: un dato psico-
logico derivato e secondario 
interviene qui a mettere in 
ombra le ragioni piu profon-
de di una svolta fondamen-
tale nello sviluppo del pen
siero di Lukacs. Egli stesso 
riconosce del resto che cio 
che l'aveva scosso in quel 
testo inedito di Marx si ri-
trovava egualmente (e in 
termini certo non meno chia-
ri) nei testi marxiani che 
gli erano da tempo ben noti 
e su cui aveva meditato lun-
gamente. Ma e anche signi-
ficativo che proprio i mar
xiani Manoscritti economico-
filosofici del 1844 abbiano po
tato alimentare, quando fu-
rono conosciuti, una vigoro-
sa ripresa di nuove inter-
pretazioni idealistiche del 
pensiero di Marx. La scclta 
discriminate non deriva 
quindi dai testi, nella loro 
indifesa materialita filologi-
ca, e nemmeno dalla testa 
di chi li legge, ma in defi-
nitiva dal rapporto che si 
viene di volta in volta a sta-
bilire tra acquisizione di co-
noscenza e realta sociale in 
movimento. 

Per quanto riguarda Lu
kacs in ogni caso non e dif
ficile scorgere l'elemento 
che congiunge la sua evolu-
zione filosofica alia sua cvo-
Iuzione politica. Egli stesso 
ne e stato sempre ben con-
sapevole e nclla prefazione 
del 1967 ha ofTcrto un Iuci-
do contributo per chiarire 
l'importanza decisiva che si 
deve attribuire a questo ele-
mento nello sviluppo del suo 
pensiero. Particclarmentc si* 
gnificativo e il riferimento 

. alle cosiddette tesi di Blum. 
Scrivendo queste tesi nel 
1929, ancora come dirigente 
politico di primo piano del 
Parti to comunista ungherese, 
Lukacs aveva coscienza di 
muovcrsi sulla linea della 

- nuova prospcttiva stratcgica 
< che andava maturando in 

seno airintcrnazionalc, an-
, che se in contrasto con la 

teoria allora prevalente del 
ito gcmcllaggio tra so-

cialdemocrazia e fascismo 
(socialfascismo); ma nella 
sua onesta intellettuale egli 
si rendeva anche conto che 
questa nuova prospettiva si-
gnificava una netta svolta e 
comportava, rispetto alia 
precedente esperienza rivo-
luzionaria, una rottura piu 
profonda di quanto non si 
fosse disposti ad ammettere 
comunemente. 

Ma per Lukacs personal-
mente tutto cio signiflcava 
anche lasciarsi alle spalle 
l'elaborazione teorica di Sto
ria e coscienza di classe (fi-
no a sentirla, come egli stes
so dira, «completamente 
estranea ») e avere il corag-
gio di ricominciare da capo. 
Questa circostanza aiuta me-
glio a comprendere la sua 
decisione, dopo la sconfitta 
subita sulle tesi di Blum, di 
rinunciare alia lotta interna 
di partito e alia < camera 
politica » per tornare a con-
centrarsi nell'attivita teori
ca. Nel momento in cui sen-
tiva il bisogno di rigenerare 
le fibre del suo marxismo 
non poteva nutrire un'ecces-
siva fiducia nolle sue capa
city pratico-politiche, so-
prattutto in una situazione 
in cui il rischio di rimane-
re tagliati fuori da un movi
mento che lottava per la 
sua sopravvivenza incombe-
va come sinistro ricatto mo
rale su tutti i dissenzienti. 
Non era la sua una rinun-
cia all'impegno politico: era 
anzi Tunica possibility che 
gli appariva in quella situa
zione per tenervisi legato. 

La coerenza morale di que
sta scelta — che ha condi-
zionato in modo determinan-
te tutto il corso successivo 
del pensiero e dell'azione di 
Lukacs — puo essere con-
testata solo in termini di 
faziosita politico-ideologica. 
Si tratta pero di capire se 
e fino a che punto sia stata 
una scelta feconda nei suoi 
sbocchi e nelle sue motiva-
zioni teoriche. E* soprattut-
to intorno agli anni ses-
santa che i dubbi a questo 
proposito cominciano a di-
ventare piu pressanti ed 
estesi, ed e ad essi che il 
filosofo reagisce con la sua 
prefazione autocritica del 
1967 a Storia e coscienza di 
classe. Quasi tutto cio che 
egli scrive per indicare i di-
fetti di impostazione e gli 
equivoci teorici che erano 
annidati in quel vecchio li
bro e del tutto trasparente 
e persuasivo, ma non basta 
ancora a spiegare perche, 
invece di correggere i difet-
ti e chiarire gli equivoci, 
abbia sentito il bisogno di 
volgere le spalle all'opera 
sua piu celebre. 

Che il marxismo in Storia 
e coscienza di classe aves-
se subito una specifica cur-
vatura hegeliana non prova 
ancora che, al di sotto di 
quella deformazione, la lin-
fa viva del pensiero di Marx 
si fosse inaridita (del resto 
anche il Lukacs posteriore 
non si sottrae affatto all'in-
fluenza predominante di He
gel). Ad esempio, l'analisi 
dei processi di alienazione, 
attraverso cui i produttori 
sono dominati dal prodotto 
del loro lavoro come da una 
estranea forza naturale, non 
resta invalidata dalla iden-
tificazione hegeliana, in cui 
Lukacs era rimasto invi-
schiato, tra alienazione e 
oggettivazione, tra un pro-
cesso reale di produzione 
ideologica e un processo di 
mistificazione idealistica che 
fa di tutta Foggettivita na
turale un effetto di estra-
neazione spirituale. Sta di 
fatto che il tema marxiano 
deH'alienazione, imposto al-

I musei 
funzionano 

male 
Solo per II 7 % del re-

sponsabili I musei funzio
nano bene; il 70% riliene 
invece necessario modroca-
re totalmente I'attuale or-
ganizzazione, ed il rima-
nente 23% propone un au-
mento dei ffondi a disposi-
zione. 

Questo il risulfato di una 
indagine condolta dallMsti-
tuto accademieo di Roma. 
Ad un altro quesito, circa 
I'opportunita di organizzare 
manifestazioni a carattere 
culturale nelfambito del mu-
seo, I'll % ha espresso pa
re re negativo; il 4 1 % posi-
tivo; • il 49% posiKvo, ma 
limitatamente ad inlzlativa 
periodiche. 

Per quanto riguarda even
tual! spese per un rilancio 
di attivita nei musei, esatta-
mente la met* dell* risposte 
ritiene necessaria una dota
tion* doppia dell'attuale, il 
20 % afferma che non si 
tratta di danari ma di idee 
e volonta, ed in partkolar* 
di un maggior interessamen-
to tra centre e periferia; il 
30% infine ritiene che pos-
sa essere sufflciente il II-
nanzlamento accordato di 
volta in volta per nartlco-
lari manifestazioni * per II 
personal*. 

l'attenzione da Storia e co
scienza di classe, non potra 
piu essere espunto da una 
salda consapevolezza critica 
dell'essenza della societa ca-
pitalistica. Abbandonarlo al
le speculazioni idealistiche 
significa perdere di vista 
che il denaro, ad esempio, 
diventa una cosa solo in 
quanto e un determinato 
rapporto tra gli uomini, e 
che il capitale diventa un 
insieme di mezzi di produ
zione solo in quanto e quel 
rapporto sociale in cui gli 
uomini sono usati dai loro 
mezzi di produzione. 

Certo Lukacs ha ragione 
quando sottolinea che pro
prio gli errori del suo li
bro del 1923 hanno in mi-
sura notevole contribuito al 
suo successo. Ma questo av-
viene per tutti i libri classi-
ci, e Storia e coscienza di 
classe, in quanto opera rap-
presentativa del suo tem
po, e indubbiamente un clas-
sico. Come opera rappresen-
tativa essa esprime teorica-
mente il suo tempo, nei suoi 
lati forti e nei suoi lati de-
boli, nei suoi slanci costrut-
tivi e nelle sue illusioni. Era 
quindi — ancora una volta 
bisogna dar ragione al Lu
kacs del 1967 — un'opera di 
transizione di un'epoca di 
transizione. La direzione in 
cui l'autore ha sviluppato 
successivamente la sua ri
cerca marxista, in rapporto 
all'evoluzione del movimen
to reale, comportava pero 
una rottura. Possiamo ora 
chiederci se proprio quel ti-
po di rottura fosse inevita
b l e in linea di principio, e 
se non sia in quel modo an-
dato perduto qualcosa che 
ora e possibile recuperare. 

Per Lukacs si trattava in 
primo luogo di una rottura 
con l'utopismo messianico 
dell'inizio degli anni venti, 
quando la grande ondata ri-
voluzionaria dell'Ottobre rus-
so sembrava prossima a tra-
volgere il capitalismo in 
tutto il mondo, o almeno 
nell'intera Europa. Un recu-
pero di questo messianismo 
rivoluzionario, che era ri-
flesso in Storia e coscienza 
di classe e qhe ora viene ri-
proposto in diverse forme 
da disorientate minoranze 
intellettuali, e certo impro-
ponibile, anacronistico, e-
straneo alle ragioni scienti-
fiche del marxismo. Una ri
presa di utopismo varrebbe 
solo ad alimentare una ri
presa di reazione idealisti
ca, e quindi, prima o poi, 
una nuova volatilizzazione 
del marxismo. Ma in Storia 
e coscienza di classe non vi 
e solo quella carica di uto
pismo messianico; vi e al 
tempo stesso, sotto questo 
strato, come vi era nell'epo-
ca in cui l'opera fu scritta, 
un senso sicuro della conti-
nuita della rivoluzione so-
cialista gia iniziata, fondata 
teoricamente su una inter-
pretazione compatta, anche 
se per alcuni aspetti unilate-
rale, della scienza marxista 
della societa, del legame 
organico tra economia e 
ideologia. E' legittimo chie-
dersi se questo senso non 
sia andato smarrito nello 
sviluppo successivo del pen
siero di Lukacs, facendolo 
cosi sentire estraneo alia 
ispirazione fondamentale del 
suo classico libro del 1923; 
e se proprio questo senso 
non meriti oggi di essere re
cuperate 

Indubbiamente la riconsi-
derazione del marxismo a 
cui Lukacs si e accinto dopo 
gli anni venti gli ha consen-
tito di correggere alcune 
delle unilateralita a cui era 
rimasto precedentemente 
ancorato; ma non si puo 
escludere che cid Io abbia 
sospinto verso altri tipi di 
unilateralita. La sua tenden-
za ad allargare l'impianto 
della costruzione teorica del 
marxismo, ripresentandolo 
come scienza universale che 
ha il compito di sistemare 
tutto lo scibile, non perdeva 
certo di vista il collegamen-
to con il mondo reale e con 
lo sbocco finale della socie
ta comunista a cui esso 
tende; ma era un legame 
che diventava tanto meno 
incisivo quanto piu le con-
traddizioni del movimento 
sembravano seguire i ritmi 
dei tempi lunghi. Si avreb-
be torto probabilmente a 
sottovalutare aprioristica-
mente questo sforzo della 
sua ricerca, a rinunciare ad 
esplorare con attenzione gli 
ampi nuovi cantieri dell'e-
stetica e dell'etica a cui la-
vorava da parecchi anni con 
paziente energia. Anche se 
l'esecuzione di alcuni dei 
progetti del suo monumen-
tale disegno architettonico 
e rimasta per sempre incom-
piuta, mai forse il pensiero 
marxista aveva conosciuto 
tanta estensione di svilup
pi. Pu6 anche darsi perd che 
molti dei suoi sforzi siste-
matici debbano rivelarsi 
inutili e precari, c che ap-
paia invece piu urgente l'e-
sigenza di riprendere il 
denso ordito interrotto di 
Storia e coscienza di classe. 

Valentino Gerratana 
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Chi e il nuovo direttore della Mostra cinematografica di Venezia 

Autorflratto i l • a l t ta reaziwarli 
Un'illuminante antologia di giudizi di Gian Luigi Rondi - Sferza ai censori perche usino al 
massimo le forbici - Tutti i film che gli fanno «vedere rosso » - Campione di intolleranza 

Da « La lunga notte del '43 » 

Qualche lettore ci dice: ma non avete troppo personalizzato la campagna 
attorno al « caso Rondi >? Va bene, questo signore scrive sul «Tempo», che 
e un giornale ultrareazionario, fllofascista. Ma un critlco pud anche dissentire 
dagli orlentamenti politici della testata sotto la quale appaiono i suoi arti-
coli, ecc. ecc. 

Abbiamo cercato di documentare, in questi giorni, come la nomlna di 
Rondi alia direzione della Mostra di Venezia — nomina voluta dalla destra 
democristiana e soclaldemocratica — s'inserisca in un piano di restaurazione 
che si tenta di attuare nel campo del cinema, e in tanti altri. Offriamo, oggi, 
una piccola, modesta antologia delle opinion! e del gusti del critlco Gian Luigi 
Rondi. Certo, un critico pud errare (o, al contrario, pud azzeccarci, magari 
per sbaglio). Certo, il giudizio estetko 6 questione ardua e complessa. Ma 
il critico Gian Luigi Rondi non < sbaglia », nelle cose che afferma e che qui 
riportiamo; egli appllca, con indubbia coerenza e tenacia, una sua vistone 
della realta Italians e del mondo. Una visione che corrisponde esattamente 
a quella della destra democristiana, socialdemocratica, o come altrimenti si 
voglia qualiflcare. Rondi passa le opere cinematograflche al vaglio di un rigido 
criterio autoritario, repressivo, paternalistico: censorio, in conclusione. Quando 
non assuma addirittura (come nel testo che abbiamo ripreso dal quindicinale 
«Concretezza », diretto dali'on. Andreotti) le funzioni vere e proprie del cen-
sore, anzi del supercensore, il quale biasima i censori — e nel corso di anni 
in cui piu cruda Inflerlva Madama Anasfasia — per una loro supposta pigrizia 
nell'usare le forbici e gli altri strumenti a loro disposizione. 

Ecco, dunque, Gian Luigi Rondi, nel suo duplice ma conseguente aspetto: 

Da « Le maul sulia cltta » 

II censore dei censori 
Circa La ragazza del peccato, 

(Film di Claude Autant-Lara, recen-
temente riproposto dalla nostra TV 
n.d.r.) quando tornai da Venezia, fu-
rono in molti che, avendo letto le re-
censioni della Mostra, mi chiesero 
in che llmiti quel film si sarebbe 
visto in Italia. Conoscendo il testo 
di legge che tuttora vale per la 
censura, risposi in modo dubitati-
vo... Si poteva legittimamente ri-
tenere che il film non avrebbe ot-
tenuto il visto di censura in Italia. 
Invece lo ha avuto: fra lo stupore 
di tutti, la disapprovazione di molti 
e il risentimento persino di certi 
giornali laici e non certo codini. A 
questo punto qualcuno osservera: 
ma La ragazza del peccato non e 
un film di coproduzione italo-fran-
cese? E non e'e un articolo, nel te
sto degli accord! italo-francesi, che 
stabilisce un preventivo visto di 
censura per le sceneggiature? Co
me mai questo visto £ stato dato 
alia Ragazza del peccato? Come op-
porre rifiuti di tale genere se quel
le stesse commissioni si sono la-
sciate sfuggire il visto di censura 
a un film come Piace a troppi di 
Roger Vadim? E Racconti d'estate? 
II personaggio piu pulito e quello 
di una ladra: gli altri sono un ma-
rito che offre la moglle a un altro 
per ottenere un prestito, un man-
tenuto, un aspirante mantenuto, 
una mondana alia ricerca di chi 
dovra mantenere. ecc. ecc. Che 
succede. caro direttore? Conoscia-
mo tutti di persona i membri del
le commissioni di censura e sap-
piamo tutti che sono funzionari 
accorti, intelligenti, proweduti. 
Perche stanno interpretando in 
questo modo una legge che fino a 
ieri ha tutelato il pubblico italiano 
da un vero mare di brutture?... Ti 
confesso che anche a queste do
mande non so rispondere, cosi come 
non si pud rispondere agli ansiosi 
interrogetivi sul presente e l'imme-
diato awerdre del pubblico. Lo sal, 
infatti, che si sta per concedere il 
visto di censura anche a quel film 
di Came\ Les tricheurs, che ha su-
scitato scalpbre persino in Francia 
tanto che a Nizza, per qualche gior-
no, lo avevano proibito? E lo sai che 
uscira Rosemarie, il film tedesco 
presentato questa estate alia Mostra 
di Venezia e che — incredibile ma 

autentico — uscira persino La Ron-
de, il film di Max Ophuls che, co
me critico, io ho premiato a Vene
zia, ma che tu, come Sottosegreta-
rio, molto opportunamente hai poi 
proibito in Italia?... E' mai possi
bile?... Ed io che mi preoccupavo 
in buona fede della nuova legge di 
censura I Ma cosa e accaduto di 
quella vecchia! Che ce l'abbiano 
cambiata nella culla? O che vada 
soggetta a cicli, come... i cicloti-
mici? 

Da Concretezza, 16 dicembre 1958 
(lettera aperta all'on. Andreotti). 

I poveri tra virgolette 
Recenslone a Miracolo a Milano 

di Vittorio De Sica: «Miracolo a 
Milano e una favola. Una favola, pe
ro, che sotto le sue bonarie apparen-
ze, nasconde una polemica di natu-
ra .sottilmente classista... De Sica 
dichiara volentieri di servire solo 
l'arte e di non fare politica; se que
sto, pero, era appena sosterubile per 
Ladri di biciclette, non lo e molto 
per' Miracolo a Milano. Volente o 
nolente, il regista e sembrato farsi 
trascinare a un atteggiamento che, 
nonostante gli indulgent! veil della 
fiaba, pare un poco piu esplicito di 
quello professato nei film prece
dent!. Egli ci dira: "Ma io difendo 
i poveri, chi e contro i poveri?". 
Non certo noi, ma i poveri di De 
Sica (e di Zavattini) sono tra vir
golette e occultano forse quella po
lemica che, con la parvenza di cer-
te rivendicazioni proletarie, sostie-
ne invece rivendicazioni di natura 
piu decisamente politica». 

Dal Tempo, del 10 febbraio 1951. 

I pensionati disturbano 
Recensione a Umberto D di Vit

torio De Sica: «...Zavattini sogget-
tista e De Sica regista avranno co-
munque potuto dimostrarci che tut
ti gli uomini sono belve feroci e 
che solo i quadruped!, oggi, nutro-
no sentiment! umani— 

c ^Jiiente, in questa storia, e dav-
vero plausibile e pochi luoghi sol-
tanto sono lirici„. 

a ._anche gli interpreti hanno mol
to giovato alle sorti del film, a co-
minciare dall'autentico professore 
universitario che, con il suo viso 
infastidito e crucciato, ha reso an
che meno simpatico e grato il per

sonaggio del protagonista, una dl 
quelle figure — pensa il pubblico 
— che prima si tolgono davanti e 
meglio e...». 

Dal Tempo dell'8 marzo 1952. 

Dove sono i fascisti ? 
Recensione a La lunga notte del 

'43 di Plorestano Vancini: «...nella 
colonna sonora, prima della parola 
"Pine", echeggia, con intenzioni 
minacciose, la squilla " AH'armi 
siam fascisti! ". 

«Che significa questo finale? Che 
significa soprattutto la presenza del 
responsabile dell'eccidio in un bar 
di oggi, libero e contento? Significa 
quello che la propaganda comunista 
sostiene da sempre, che cioe il " pe-
ricolo fascista" non e scomparso, e 
che la legge dell'Italia democratica 
non e stata capace di punire i re-
sponsabili delle ingiustizie di ieri? 
Nei confront! di queste due tesi in-
giuste e faziose, il pubblico stasera 
a Venezia ha reagito, sia pure edu-
catamente. con una certa perples-
sita, che diventera ancora piu viva 
domani nei cinematografi delle al
tre citta. A parte, infatti, I'oppor
tunita di tornare su episodl dolo-
rosi che non giovano aU'unione de
gli Italiani e che anche chi, come 
il sottoscritto, non e ma! stato fa- • 
scista, preferirebbe vedere dimenti-
cati per carita di patria (e nella fi
ducia dl una patria migliore), il vo
ter servlrsi di questi eplsodi per 
arrivare a conclusion! politiche tan
to arbitrarie e tanto poco rispetto-
se del clima della rinata democra-
zia italiana non e onesto, e va con-
dannato, proprio nel nome di quel
la liberta che il film, invece, sem-
bra voler sostenere...». 

Dal Tempo del 29 agosto 1960. 

Troppo liberale 
la censura spagnola 

Recensione a Viridiana di Luis 
Bunuel: a...un dramma torvo, per-
cio sgradevole e fosco. Dopo questo 

Brlgitte Bardot, la «ragazza del 
peccato r 

film non si parlera piu di censura 
spagnola... (come e noto Viridiana, 
benche realizzato in Spagna, e stato 
proibito — e lo e tuttora, dopo dip-
ci anni — dalla censura fascista di 
quel paese, la cui eccessiva libera-
lita il Rondi sembra qui deplorare 
n.d.r.). 

«...piu che convincere il pubblico, 
lo schiaffeggia, lieto di lasciarlo 
inorridito e confuso...». 

Dal Tempo del 18 maggio 1961. 

Ossa e posticci 
Recensione a / sequestrati di Al-

tona di Vittorio De Sica: «...il dram
ma e ridotto all'osso (con l'aggiun-
ta, oltre a tutto, di faziose e posticce 
interpretazioni politiche)...*. 

Dal Tempo del 10 novembre 1962. 

II marziano marxista 
Recensione a Omicron di Ugo Gre-

goretti: «...guastato dalle intenzioni 
polemiche dell'autore che ha prefe-
rito costringerlo verso soluzioni 
simboliche il piu delle volte gratuite 
e non sempre di gusto felice... 

«...il marziano, infatti, si fa del
le vicende terrene un'idea molto 
vicina a quella della propaganda 
marxista e fa sapere ai suoi che e 
Inutile, per dominare la terra, uc-
cidere buona parte del suoi abi-
tanti. 

a ...Gregoretti ci mostra una terra 
in cu! pochi dominatori egoisti so-
praffanno molte vittime intonten-
dole con belle parole». 

Dal Tempo del 4 settembre 1963. 

« No, no e no » 
Recensione a Le mani sulla citta 

di Francesco Rosi: a No, no e no. 
Non ci si venga a raccontare che e 
cosi che s! fa il cinema... 

a..si indirizza volutamente l'azio-
ne verso una sola posizione ideolo
gica, Ignorando faziosamente le al
tre e falsando palesemente la real
ta dei fatti... 

«...e comizio, 5 fazione, e discor-
so elettorale trasformato in spetta-
colo cinematografico solo a scopi 
politici... Mi darete ragione 11 gior-
no che vedrete anche voi il film... 

«Mi darete ragione e, ignorando 
in parte il peso che la politica ha 
ormai sempre di piu nelle manife
stazioni cultural! italiane, vi stupi-
rete che un'opera cosi poco equili-
brata, e in taluni momenti tanto dif-
famatoria e partigiana, possa esse
re stata volontariamente chiamata 
a presentare il nostro cinema di 
fronte a un pubblico internazlonale, 
facilmente portato a giudicare e 
fraintendere.„ 

<..^lla stregua di un film sovie-
tico dell'epoca stalinista...». 

Dal Tempo del 6 settembre 1963. 
«Come volevas! dimostrare. La 

Mostra "rossa" ha trasformato il 
Leone d'oro In un Leone " rosso» e 
lo ha faziosamente assegnato al 
film-comizio Le mani sulla citta n. 

Dal Tempo del 12 settembre 1963 

La realta e sgradevole 
Recensione a 1 misteri di Roma 

di Cesare Zavattini ed altri: a I mi
steri di Roma, un'opera aspramen-
te e sgradevolmente realistica in 
cui l'osservazione della verita si 

lascia spesso sopraffare dalla pole-
mica spicciola di parte: settaria, 
insistita, pedantesca. 

«In fondo. e'era da aspettarselo: 
la Mostra "triste" ha avuto la sua 
" giornata rossa " », 

Dal Tempo del 6 settembre 1963. 

Vecchi slogan 
Recensione a Morire a Madrid di 

Frederic Rossif: «E' la guerra ci
vile vista dalla parte dei rossi; e 
vista con una faziosita e un setta-
rismo di cui Hemingway si sarebbe 
certamente vergognato. 

«...Frederic Rossif e un piccolo 
gauchisant francese, di quelli che 
dormono con la foto della Pasiona-
ria in camera da letto... 

«...stigmatizza le azioni di guerra 
dell'esercito di Franco, ignorando 
volutamente le atrocita commesse 
dai rossi ai danni di chiunque ardis-
se dichiararsi cattolico, profanan-
do i tabernacoli, fucilando i croce-
fissi e sgozzando preti e monache 
senza neanche contarll. 

«...vecchi slogan della propagan
da marxista...». 

Dal Tempo del 15 novembre 1963 

Anche i gesuiti 
non la scampano 

Recensione a Uccellacci e uccel 
lini di Pier Paolo Pasolini: «Oggi... 

, giornata Ideologica. Pasolini, ca-
muffato da frate francescano e da 
corvo, piange sulla mozte di To-
gliatti e giura che tuttcM flnito, lui 
per primo. Piu che un film, a dire 
II vero, il predicozzo dl Pasolini e 
una sorta di apologo oscuro e mai 
cucito in cui Fedro ed Esopo danno 
la mano a Carlo Marx... 

«E* quasi superfluo commentare 
questo pot-pourri sia sul piano del
le Ideologie, che hanno il pregio di 
essere confuse piu del solito e in 
patente contraddizione tra loro (an
che se ecciteranno gli ardori di qual
che gesuita nouvelle-vague e di 
qualche marxista vecchio stile), 
sia ecc... 

((Pasolini, con il cinema, non ha 
mai avuto molto da spartlre... 

«...falso realismo, falso intellet 
tualismo, immagini sciatte o troppo 
pretenziose...». 

Dal Tempo del 14 maggio 1966 

Pseudo-repressioni 
Recensione di Indagine su un civ 

tadino al di sopra di ogni sospetto 
di Elio Petri: «...sulla linea, in ap 
parenza, di tanti film hollywoodiani 
dedicat! a tern! analoghi, con la 
fondamentale differenza, perb. che 
il cinema americano. quando mette 
in stato d'accusa poliziotti Indegni. 
lo fa per la difesa dl tutti i citta 
dini nell'ambito di seri principi de 
mocratici, mentre qui, in questo 
film diretto da Elio Petri e scritto 
da Ugo Pirro, si prendono le roosse 
da ideologie antidemocratiche per 
sposare le recenti polemiche dei pro
pagandist! di piazza e di sezione 
sulle pseudo repression!, favoren 
do implicitamente, anziche contra-
stare, quegli autoritarismi e quegli 
atteggiamenti liberticidl che preten 
dono di combattere». 

Dal Tempo del 21 febbraio 1970 

A Roma, in piazza Zanar-
delli, & apparsa nei giorni 
scorsi una scritta, in vernice 
verde, che reca: all popolo 
lotta e non vota*. Sarebbe 
interessante sapere che cosa 
e'e deniro la testa di chi ha 
vergato questa scritta. II dub
bio cadrebbe rapidtmente se 
si venisse a sapere, per esem
pio, che a scrivere Vaulica 
sentenza e stato un agente 
di servizio presso il locale 
commissariato Ponte; maga
ri uno di guei poliziotti an-
torizzati ad associarsi a un 
ttgruppoTt, come pare ce ne 
siano ormai tanti. Ma se a 
scrivere quella frase non e 
stato un agente in servizio 
di «provocazione» agli or-
dini di un qualsiasi dottor 
Calabresi, chi pub essere sta
to? La presenza a Roma, ne
gli angiporti missini, del si-
gnor Ciccio Franco, da Reg-
gio Calabria (dove scritte si-
mili avevano abbondato, nei 
mesi della crisi) potrebbe 
fornire una utile indicazio-
ne. E cosi, anche, U fatto che 
proprio a Roma, si radu-
narono gli mantemarcia* (di 
una marcia che poi non vi 
fu) del principe Borghese. 

In entrambi i cosi pensie
ro e azione collimerebbero. 
muovendosi nella scia stori-
ca del pensiero del *duce», 
altergico anch'egli ai «ludi 
cartacein che, com'e noto, 
appena giunto al potere abo
il. Ma se a scrivere quella 
frase che invito aU'astensio-
ne non i signori, si badi, ma 
il popolo non & stato Vagen-
te Cocozza del commissaria-

Anche di domenica 
to Ponte, non 6 stato Ciccio 
Franco da Reggio Calabria, 
non & stato un ex a mart» 
delta Decima Mas, il proble-
ma si complica e si allarga. 
A scrivere quella frase po
trebbe essere stato tanto A-
gnelli, quanto U capo, cari-
smatico o meno, di un grup-
po extraparlamentare. Qua
le? Non si scu Certamente 
non di quei gruppi che, se-
guendo altre profonde istan-
ze di « aggregazione », invita-
rono nel 1970 a un a voto per 
Vinsurrezione* e contro il 
PCI: raggiungendo il bril-
tante risultato di non fare 
eleggere nessuno dei loro 
ma, in compenso, di manda-
re al Consiglio regionale del 
Lazio un imprevisto monor
chia). 

II dilemma, dunque, resta 
aperto. Diciamo subito, pe
rd, che se a dare la indica-
zione astensionista al popo
lo e stato Agnelli, ebbene va 
riconosciuto che costui ha 
fatto U proprio dovere di 
classe. Se infatti il popolo 
non votasse, molti problemi 
sarebbero risolti dal punto 
di vista di Agnelli. Certi so-
gni tornerebbero ad essere 
realta: e si potrebbero re-
staurare i fastigi del tempo 
della piu sublime fusione tra 
Fiat e Patria (con la media-
zione del fascismo). quando 
gli operai, pur lottando co

me potevano, tuttavia non 
votavano: e non, si badi, per 
libera loro scelta, ma per 
decreti di astensionismo ob-
bligatorio. 

Se dunque Agnelli, in at-
tesa di ristabilire I'dbbligo di 
astensione (come ai tempi 
di suo padre) invita gli ope
rai a non votare, fa bene. Ma 
a ben rifletterci pensiamo 
che non pud essere stato 
Agnelli a scrivere sul muro 
quella frase. Egli e uomo m-
formato e sa benissimo che, 
profiUando di favorevoli con-
tingenze malauguratamente 
apertasi in Italia dalla fine 
del fascismo, il popolo non 
solo vota ma, maledetto lui, 
ha pericolose tendenze a vo
tare in modo sempre piu im-
pertinente, contro il suo be-
nefattore e padre, Agnelli 
medesimo. Cosciente di que
sta in felice circostanza, cre-
diamo che Agnelli, se pro
prio dovesse scrivere sui mu-
ri vergherebbe quel che fa 
scrivere sulla Stampa: vota-
te per chi vi prre, tranne che 
per a PCI. 

Resta dunque Vipotesi del-
Vextraparlamentare notturno 
che, insieme a quella del po-
vero agente Cocozza coman-
dato in servizio «eversivor>, 
ci pare la piu probabile. In
fatti Ci corrispondenza, an
che teorica, tra Video biz-
zarra che alcuni «extra* si 

fanno della rivoluzione e la 
idea altrettanto bizzarra, che 
essi si fanno del popolo: al 
quale, fra i tanti afjronti, 
fanno anche quello di rite-
nerlo cosi politicamente ar-
retrato e vetusto da non ca
pire, nel 1971, che un voto 
tn meno ai comunisti I un 
voto in piu per il padrone. 
Tale assiomatica verita se 6 
chiara cut Agnelli e chiara 
anche al popolo: ove per po
polo si intenda non quella 
cosa mitologica, arruffata e 
delirante che intendono tan
to gli aaristocratici* (si fa 
per dire) del Tempo quanto 
gli neversivin di questa o 
quella parrocchietta; ma si 
intenda quello che il popolo 
e davvero. E cioe un insieme 
di milioni di uomini, donne, 
giovani, vecchi che la lotta 
di classe la fanno sul serio 
piu che prodamarla: se la 
fanno tutti i giorni e su tutti 
i terreni, utilizzando tutte le 
occasioni che esistono (e che 
essi stessi si sono procura-
te) per dare un dispiacere al 
padrone, ai partiti che lo rap-
presentano. 

Una elezione, quale che es
sa sia, per un comune sotto 
i 5000 come per Roma & o non 
6 un'occastonee tn piu per 
strappare al padrone, e ai 
suoi partiti, un pezzo di quel
la egemonia politica che i 

padroni vorrebbero tenere 
tutta per si? Noi riteniamo 

di si perche' pensiamo che la 
lotta di classe, in una societa 
divisa in classi, e indivisibile 
e si svolge ovunque e in 
qualsiasi momento: e che, 
quindi, la lotto per la egemo
nia la classe operaia abbia 
modo di esprimerla sempre 
e sempre in modo attivo, 
strappando al padrone, e ai 
suoi partiti, qualcosa. Ma al 
padrone il popolo non strap* 
perebbe proprio niente il 
giorno in cui decidesse di 
combatterlo tegandosi un 
braccio, invece di usarli tut
ti e due. E cos'altro & se non 
legarsi un braccio il rifiutar-
si di votare, e quindi di vo
tare contro il padrone e, 
quindi, di votare per il PCI? 
Questa concatenazione di 
coerenze, del resto elemen-
tari, molta parte del popolo 
Vha capita e praticata da 
tempo. Per questo lotta sem
pre; quando lavora, quando 
sciopera e, ovviamente, quan
do vota. Sara elementare il 
suo ragionamento, ma £ il 
seguente: se e vero che in 
Italia — come dicono anche 
i «gruppi» — <?& una svol
ta a destra, com'i possibile 
chiedere di lottare contro la 
svolta a destra e, al tempo 
stesso, volere indebolire U 
PCI contro il quale, ovvia
mente, la svolta si dirige? 

E se le cose stanno cosi — 
prosegue il ragionamento — 
come pub essere piu «d< 
classe* un voto bianco ch$ 
mira a colpire non i signori, 
si badi, ma a PCI? 

Cosi, riteniamo, abbia di-
ritto di ragionare il lavora-
tore (e cosi ragiona) quando 
si trova di fronte un invito 
a lottare, a sabato 12 giugno 
e ad andarsene al mare la 
domenica 13, quando si vota. 
Forsechi la domenica, quan
do si vota, la lotta di classe 
finisce? Forsechi essa rum 
penetra, non si fa strada, non 
avanza o indietreggia, anche 
dentro le cabine? n po
polo sa da tempo che cosa 
rispondere a tali quesiti. La 
sua stessa esperienza gli di
ce che non Ci tregua nella 
lotta di classe. La lotta di 
classe non fa festa la dome
nica. Domani le nuove re~ 
clute dell'astensionismo quan
do avranno messo in prati-
ca la loro scoperta ideologi
ca avranno ripetuto, su sea-
la farsesca, Q noto sacrifl-
cio di Origene. Contenti lo
ro, contenti tutti. Ma questa 
sari solo una prova di piu 
della assoluta fatuita di cer
ta *everskme» che non si 
awede di cotnddere con la 

~«eversUme» del padrone. 
Perchi a tali paradossi pub 
condurre, con una parabola 
spietata. la vocazione alia 
astensione, punto di incontro 
fra interessi del padrone, da 
un lato, e crettnismo extra
parlamentare dall'altro. 

MauHzio Ferrari 
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