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II fenomeno letterario del 

« nuovo romanzo » latino-americano 

I PAZZI 
Dl ARLT 

Gli editori italiani lanciano autori poco noti 
in Europa — Lo scrittore argentino 6 giun-
to da noi troppo tardi? — Gli eroi negativi 
del ceto medio del suo paese negli anni trenta 

Dopo il successo ottenuto 
in Francia, Spagna e Italia 
da alcuni romanzi di scritto-
ri latino-americani, i piu ce-
lebri di quel fenomeno let
terario che oggi si definisce 
come < il nuovo romanzo la
tino-americano », era inevi
table che, esaurito in parte 
il filone dei piu conosciuti e 
famosi autori, si cercasse 
fra i giovanissimi, e si ten-
tasse infine un recupero del 
passato di questa ricchissi-
nia letteratura. Ambedue 
queste operazioni comporta-
no un rischio da parte degli 
editori italiani che le nan-
no tontate. Manca infatti in 
questi casi il collaudo della 
traduzionc francese, e anche 
quando lo scrittore gode di 
un solido prestigio latino-a
mericano, cio non e suffi-
ciente a garantirne il suc
cesso europeo. 

Fra gli autori piu giovani 
apparsi in traduzione italia-
na ricordiamo Norberto 
Fuentes (/ condannati del-
VEscambray) e fra i narra-
tori noti in America ma sco-
nosciuti in Europa, Lezama 
Lima (con Paradiso) e ora 
Roberto Arlt con / sette paz
zi (ed. Bompiani - Milano, 
1971). Come avallo a queste 
rischiose operazioni edito-
riali, i libri escono presen-
tati da nomi illustri: Italo 
Calvino per il cubano Nor
berto Fuentes, l'argentino 
Cortazar per il cubano Le
zama Lima, l'uruguaiano J. 
C. Onetti, per l'argentino 
Roberto Arlt. 

Nel caso Onetti-Arlt 'la pre-
sentazione del primo al se-
condo e utile poiche permet-
te di stabrlire un nesso nella 
letteratura latino-americana, 
e nel caso specific©, riopla-
tense (cio6 tra Buenos Ai
res e Montevideo): Onetti 
non e cosi piu un autore iso-
lato, di un generico paese 
sudamericano, ma si viene 
ad inserire in una ricca tra-
dizione di romanzo urbano 
latino-americano di cui Arlt 
appare uno dei maestri. Ma 
questo fatto non esclude che 
la lettura del romanzo di 
Arlt, che appare una qua-
rantina di anni dopo la sua 
prima pubblicazione, scon-
certi il lettore italiano. 

Manca in Arlt sia la com-
ponente esotico-fantastica, 
sia le operazioni di tipo spe-
rimentale che sono state una 
caratteristica degli scrittori 
latino-americani piu noti in 
questi ultimi anni. E' palese 
piuttosto l'influenza di Do-
stoiewski, dei Demoni nel 
caso dei Sette pazzi e dei 
Lanciafiamme (di prossima 
pubblicazione). E' probabile 
che la sua problematica ven-
ga awicinata a quella esi-
stenzialista; ma benche Arlt 
bisogna riconoscerlo, sia sta-
to un precursore di tale te-
matica, questo merito non 
impedisce che oggi il roman-
20 appaia invecchiato. Sotto 
questa angolazione la conelu-
sione inevitabile sarebbe la 
constatazione che Arlt e ar-
rivato troppo tardi. D'altra 
parte e assurdo pretendere 
che egli svolga in Italia un 
ruolo simile a quello che ha 
avuto in Argentina, dove, 
censurato dalla elite domi-
nante della cultura ufficiale 
(« scrittore-sgrammaticato » 
« scrittore osceno-volgare »), 
ebbe sempre una influenza 
rilevante grazie all'adesione 
degli intellettuali di sinistra. 

Gli umiliati 
e i falliti 

La rivista « Contorno» 
(1955) espressione di molti 
giovani intellettuali forma-
tisi durante il peronismo 
(David Vifias, Ismael Vi
llas, Leon Rozitchner, O. 
Massotta, Noe Jitrik, ecc), 
•ide in Arlt uno dei modelli 
di letteratura impegnata che 
in quegli anni di sartriana 
memoria faceva scuola. Non 
e casuale comunque che at-
tualmente sia stata ripropo-
sta l'inclusione di Arlt fra 
gli scrittori fantastici di cui 
la narrativa argentina vanta 
una solids tradizione che va 
da Horacio Quiroga a J. L. 
Borges. Sicuramente questo 
ultimo aspetto della sua ope
ra e quello che piu puo col-
pire un lettore europeo 
Oggi-

Esiste tuttavia una dimen
sione determinant* della o-
pera di Arlt: la sua opera e 
ilegata come poche a un de-
terminato contesto storico, a 
un pubblico; legame che, 
sebbene non possa invoearsi 
come un alibi per un giudizio 
sull'opera, ne facilita la com-
fjfensione e stimola il lettore 
«9>e nc sia consapevole a una 
lettura piu partecipc. Gia dal 
too primo romanzo II giocat-

rabbioso (e forse meglio 

in quest'opera che in qual
siasi altra) Arlt traccia cio 
che si potrebbe definire co
me la fenomenologia dell'in-
serimento-fallimento del pic
colo borghese. Nel Giocattolo 
rabbioso il protagonists con
clude la sua parabola so-
ciale con il tradimento di un 
amico; il protagonista dei 
Sette pazzi e dei Lanciafiam
me condurra alle estreme 
conseguenze il suo fallimen-
to con il suicidio. 

I falliti ed umiliati prota-
gonisti di Arlt sono gli eroi 
negativi del numeroso ceto 
me.dio che verso gli anni 
trenta si trova incastrato in 
un orizzonte chiuso, la cui 
unica possibility si riduceva 
nella salvezza delFapparenza 
esterna per non retrocedere 
e identificarsi con il sotto-
proletariato. Questo ceto me
dio e formato dai discenden-
ti di grossi nuclei di immi-
grati italiani e spagnoli prin-
cipalmente: contadini, brac-
cianti, che a forza di rispar-
mi e di lavoro erano diven-
tati piccoli proprietari, pa
droni di botteghe, trattorie, 
negozi, o anche piccoli im-
prenditori dopo aver accu-
mulato con sudati risparmi 
un piccolo capitale. II distac-
co di generazione fra padre 
e figlio e tanto notevole che 
il punto di arrivo per l'im-
migrante si converte per il 
figlio argentino, in una trap-
pola, nella chiusura in una 
situazione stagnante in cui le 
delusioni sono proporzionali 
alle sue velleita. 

Retroscena 
ideologico 

Non esiste una borghesia 
nazionale con possibiLita di 
partecipare alia gestione del 
potere e di fronte alia oli-
garchia essere manovale o 
essere universitario (in que
sti anni si e gia verificato 
un accesso massiccio alia u-
niversita) non modifica so-
stanzia>lmente il rapporto di 
subordinazione rispetto al 
potere. Soltanto l'« autono-
mia > della cultura, il consi-
derarsi una elite potenziale 
(universalizzando la propria 
marginalita) puo offrire un 
alibi alia effettiva realta so-
ciale: la letteratura appare 
cosi uno dei modi di riscat-
tare il proprio fallimento. -

Quella e anche un'epoca di 
dura repressione del movi-
mento operaio. Non e casua
le che Arlt in questo roman
zo anticipi il colpo di stato 
fascista del '30 del generale 
Justo. In questo stesso anno 
sara fucilato 1'anarchico ita
liano Severino Di Giovanni, 
che aveva riempito le prime 
pagine dei giornali con le sue 
imprese terroristiche. Meglio 
di chiunque altro, Di Gio
vanni simbolizza la dispera-
zione della lotta operaia di 
quegli anni. * E* morto come 
dovrebbe morire un genera
te > commentera Arlt dopo 
'la fucilazione dell'anar-
chico. 

In Argentina si inaugura 
la tortura con la corrente 
elettrica che sara esportata 
con notevole successo anche 
in paesi piu sviluppati. Le 
tentazioni autoritarie sono 
violente, aU'esasperazione di 
destra fa eco una esaspera-
zione piccolo-borghese: non 
e casuale che il retroscena 
ideologico dei Sette pazzi 
rinvii molto a Sorel e pochis-
simo a Marx. 

In questo clima di tensione 
sociale i personaggi di Arlt 
si muovono ai confini di sot-
to-borghesia e sotto-proleta-
riato. Chi ha un lavoro fisso, 
stabile, ha accettato il pro
prio destino e si converte 
in bestia da soma o in lac-
che. Non esistono gerarchie 
nei lavori e neanche qualche 
dimensione che li riscatti. 
Non e casuale nemmeno che 
i poveri commoventi siano 
ricchi decaduti. Solo la ric-
chezza (o la violenza) e fon-
te di liberta. 

I romanzi di Arlt, ed e 
questo che volevamo chiari-
re al lettore italiano, sono 
costruiti a partire da un rap
porto di stretta complicity 
con il proprio pubblico, co-
stituito da masse di lettori, 
vaganti insoddisfatti fra i 
bar o i piccoli impieghi di 
Buenos Aires. Ma anche al 
di fuori di questo rapporto 
che esprime, come i tanghi 
del contemporaneo poeta 
Discepolo, un mom en to di 
profonda crisi della storia 
argentina, J sette pazzi ri-
mane pur sempre una coe-
rentc descrizione di un per-
sonaggio del ceto medio, fra 
rifiuto del mondo, immagi-
nazione e frustrazfone. Un 
tema tutt'altro che inattuale. 

Vanni BUngino 

UNA PRODUZIONE EDITORIALE IGNOBILE CHE SI E' INTENSiFICATA IN QUESTI ULTIMI TEMPI 

Nazifascisti a fiimetti 
Diabolik, nato dieci anni fa, al confronto sembra un antenato gentile - Soprattutto donne le protagoniste delle 
avventure di sesso e violenza - Da Hessa con la svastica al braccio a Helga ehe combatte i guerriglieri - II sadismo 
glorif icato e il culto del « bianco » - Un messaggio politico e di costume lanciato con le immagini tutti i giorni 

LA MODA MILITARE 

Mentre I fumttti pomo-nazlsti invadono U ed(> 
colt, per le stride si comlnciano a vedere gli 
estmpi dl mods militare. Splendlde Indossatrlcl, 
come questa della folo, vanno In passerella con 
sahariane, giubbotti mlmetizzati, clnturoni, spal-
line da sofdafo e perfino gradi da ufficiale. Se 
II primo fenomeno e netfamente speculativo e 
deleterio, culturalmente e politicamente, II se-
condo trova chi lo glustiflca con argomenti che 
di volfa In volta puntano sul divertimento o 
sulla comodita o ^ddirittura sulfinconscio blso-

gno di «esorclzzare la guerra >, anche attra-
verso i slmboli della moda. Lasclando da parte 
le interpretazloni (o semplicemente constatando 
I'assenza del buon gusto In un pret-a-porter con 
II distintivo armate USA), si pud sempre rile-
vare la vaga somiglianza tra la bionda uscita 
dai grand! ateliers e quella stampata sui fu-
metti. < Disegnate » tutte e due, ma per divers! 
mercati e, come direbbe II linguaggio pubblict-
tarlo, con diverse «motivazioni». In fatto di 
moda, meglio, In ogni caso, i pacific! hot pants. 

Cera una volta (dieci anni 
fa) Diabolik, uomo d'azione, 
ladro. spesso assassino, aman-
te fedelissimo malgrado l'as-
senza di un vincolo legale. 
Quando inizid le sue impre
se apparve come 1'incarnazio-
ne stessa del male. Satana 
fatto fumetto. Le sue avven
ture. oggi. appaiono invece 
come un fiore di gentilezza 
nel panorama delle edicole 
italiane, sommerse da una on-
data di nuovi quattordicinali 
c per adulti » il cui scopo prin
cipal e fornire un'accurata 
descrizione delle forme piu 
stravaganti di stupri, torture, 
assassinii. stragi di massa at-
traverso una narrazione grafi-
ca destinata a sollecitare la 
piu rispettosa adesione del 
lettore. 

La produzione di questi fu-
metti si e intensificata, nel 
corso dell'ultimo anno, fino 
a formare una catena inin-
terrotta che assicura almeno 
un fascicolo al giorno: men-
tre i protagonisti tendono a 
mutar sesso e sono in preva-
lenza donne, preferibilmente 
nude, e perverse come Diabo
lik non s*e mai sognato d'es-
serlo. Isabella, Justine, WalaU 
la, Bora-Bora, Emanuela (ma 
c*e anche un De Sade) e via 
via fino a Helga ed Hessa 
che uniscono al sesso la po-
litica. 

Attraverso Helga, anzi, si 
saldano due generi: giacche 
queste avventure vengono pre-
sentate come «racconti di 
guerra», e sono dunque lo 
anello per saldare la porno-
grafia a queU'altro aspetto 
della violenza a fumetti che 
e espresso da una lunga se-
rie di avventure belliche dove 
l'esaltazione dello stupro e so-
stituita da quella di un erol-
smo bestiale in una logica 
assolutamente nazista della 
c moralita > del soldato. 

Da cosa nasce, e con quali 
intenti, questo ciclone quoti-
diano di violenza grafica? II 
dato che emerge subito e ch« 
l'intero ventaglio ' delle pub-
blicazioni beUico-erotiche e 
sorretto da un'unica linea cul-
turale: che e la descrizione 
systematica di sopraffazioni 
dalle quali i protagonisti trag 
gono infinite soddisfazioni. 
private e sociali. U sangue 
si mescola ripetutamente al 
sorriso, le frustate a gemiti 
di piacere (talvolta anche del 
frus'ato), 1'assassinio risulta 
generalmente redditizto: e il 
lettore — che e inevitabihnen-
te portato a identificarsi con 
i protagonisti — e indotto 
inconsapevolmente dalla ag-
gressivita comunicativa delle 

AVRBMMO AS&srrro AD 
UfJA BATTACLIA MESI* 
STetiTE, TRA MB41ICI 
INESISTfEtJTI . . » • 

immagini a provarne le stes-
se emozioni. cosi come un 
tempo piangeva sulle sventu-
re in rosa delle pie fanciulle 
di Grand Hotel. 

Quali siano i meccanismi 
fondamentali usati per avvin-
cere l'attenzione del lettore (e 
invitarlo alia puntata succes-
siva) risulta agevolmente sfo-
gliando un qualunque gruppo 
di albi, acquistati un giorno 
qualsiasi, in una qualsiasi edi-
cola. In appena otto pubbli-
cazioni dell'ultima tornata so
no descritte accuratamente — 
e con disegni estremamente 
dettagliati, assai incisivi gra
zie all'uso dei primissimi pia-
ni e un testo ridottissimo e 
onomatopeico — le seguenti 
situazioni: quattordici violen-
ze carnali (in genere di grup
po, preferibilmente eseguite 
da uomini di c razza inferio-
re » come arabi, negri o gial-
li; in due casi e una donna 
a violentare un uomo, dopo 
averlo legato e frustato): tre 
tentativi di stupro: tre accop-
piamenti lesbici; due fra uo
mini 

Tuttavia le cifre effrono an-
cora soltanto un primo rifles-
so, e insufficiente. della < cul

tura » trasmessa da questi fu
metti. Dietro questa esplosio-
ne sessuale. infatti. si preci-
sa sempre meglio — ed al
cuni test! lo dichiarano aper-
tamente — una linea ideolo-
gica che cerca di coinvolge-
re il lettore in tutte le sue 
manifestazioni sociali. La pri
ma indicazione. ripetuta con 
la tecnica martellante tipica 
dei fumetti. e infatti quella 
piu generale della necessita 
dell'uso della violenza: eroi 
negativi e positivi (ammesso 
che ve ne siano) vi fanno 
ricorso costante e sempre piu 
raffinato. Una manganellata, 
in questo panorama, equiva-
Ie alia gentilezza di una ca-
rezza. II lettore e dunque spin-
to a identificare il comporta-
mento primario dell' uomo 
nella forza bruta e nella so-
praffazione continuata: tro-
vando qui conferma. sia pu
re in forma aberrante, di 
quel valore di comportamento 
cui e indotto dalla sua espe-
rienza quotidiana in una so-
cieta fondata sul culto stesso 
della violenza dell'uomo sul-
l'uomo. 

Questa violenza diventa cul
to dell'eroe. bianco natural-

Ampia e polemica mostra ad Arezzo e a Imola 

L'ARTISTA E IL CONSUMO 
IMOLA, giugno 

Continuando un discor-
so sul potere di contesta-
zione ontiborghese della si
nistra artistica italiana — 
discorso cominciato con le 
mostre bolognesi a II pre-
sente contestato» e «H 
tempo deU'immagine » —, 
Franco Solmi ha curato e 
presentato la mostra « Per 
copia conforme » aperta in 
a prima » alia Galleria Co-
munale d'Arte Modema di 
Arezzo e ora allestita, in 
Imola, ai Chiostri di San 
Domenico. 

II titolo della mostra, 
con il sottotitolo « DaU'ere-
mita di massa alFoggetto 
biologico*. schematizza una 
situazione particolare della 
nostra societa. 

Dice Solmi: « ™ Oggi, per 
la particolare aggressivita, 
del sistema, sembra che 
l'individuo sconti come 
non mai il peso dei pro-
cessi di integrazione. L'a-
deguamento al ruolo e pre-
parato attraverso strumen-
ti di tenificante efflcacia, 
e i modelli di comporta
mento sono standardizzati 
al punto da apparire veil 
e propri universale Le 
conseguenze sono note: se 
il modello induttore e il 
bianco, il negro sara sem
pre piu isolato nella sua 
funzione di negro. Se ri-
fiuta il ruolo verra. dichia-
rato asociale. ET la storia 
di tutti i razzismi. e ri-
guarda la massa degli im-
pensabili, come il folle, il 
sowersivo. l'individualista, 
il rivoluzionario: l'origina-
le. in una parola, L'unlco 
originate tollerato e quello 
che funziona come model
lo per copie conformi, che 
qulndi annulla la propria 
originalita nel riprodursi 
in copie da cui non potra 
piu essere distinton. 

Le osservazioni su que
sta, mostra a tema sono, 
schematicamente, due: 1) 
molti autori sono inconsi-
stent! rispetto alia const-
stenza del tema, oppure so-

«Per copia conforme »: le opere 
di pittori e scultori degli 
anni '60 - Un discorso che continua 
sul potere di contestazione 
anti-borghese - II bersaglio 
della citta contemporanea 
no present! con quadri bel-
lissimi ma che evadono il 
tema attuale per ragioni di 
data e di poetica (6 possi-
bile, come spesso accade, 
che le gallerie concedano 
quadri divers! da quell! 
chiesti dal critico; e, in
fatti, alcuni quadri in ca-
talogo non corrispondono 
a quell! esposti); 2) la 
questions della liberti In
dividuate, cosi com'e vista 
dal critico e dagli artisti 
nella concretezza dei pen-
sieri e delle opere, mi 
sembra che si debba co-
minciare a riproporla co
me questione particolare 
nella situazione Italiana 
dei rapport! di classe piu 
che in relatione alia «ci-
vllta della series 

Inconsistent! rispetto al 
tema, gracili Uric! capaci 
di allarme, ma non dell'a-
nalisi esatta e della violen
za d'lmmaglne che la du-
rezza dei rapporti di clas
se chiedono, sono 1 pittori 
Bmilio Contini, Maria Lui-
sa Eustachio, Marco Fldo-
lini, Alfonso Frasnedi, E-
manuele Floridia, Gustavo 
Giulietti. Claudio Marian!, 
Fabio Rieti. Uno Stefano-
ni. V. Sergi. Ada Zanon, 
Vanni Vivian!. 

Piero Guccione presenta 
dei quadri di bella e co-
struita luce mediterranea 
ma e luce che scivola via 
sul tema della mostra co-
roe su un ciottolo. L'im-

maginazione fredda quat-
trocentesca e tedesca di 
Gioxe de Micheli mi sem
bra troppo tradurre gelo 
e durezza dell'oggi: co
munque sua forza pittori-
ca e rimmaginazlone col-
ta e non l'analisi. L'ero-
tismo «pop» e divisioni-
sta di Carlo Gaiani e il 
felice recupero, non la con
testazione, per la pittura, 
dell'oUica e del modo di 
vedere fotografico. H liri-
smo notturno e romano di 
Aroldo Governatori ha 
ombre belle e ambigue ma 
d! questa notte si pud di
re come del giorno di Guc
cione. Giancaxlo Isola, poi, 
ha problem! lirici di luce 
bonnardiana e non di so
cieta, dei consumi. II me-
stiere e il senso umano 
del mestiere del pittore e 
il contenuto lirico dei qua
dri autobiografici di Gian 
Luigi Mattia. 

II tema. umanistico cen-
trmto da Solmi si ritrova 
in altri autori ma va pre-
cisato che, per alcuni di 
essi. la m lettura» a tema 
e riduttiva. 

H tema e sentito da 
Adriano Avanzolln! con i 
suo! uomini-oggetti deriva-
ti dal «pop» Segal!. E* 
forte in Daniel Bee, un li
rico surrealista ossessiona-
to dalle tragedie del po
tere e dalla violenza del 
potere. Dlno Boschi. figu-
rando con l'ottlca del film, 

scontri di classe nelle stra-
de della citta, mi sembra 
gia oltre il tema. Robert 
Carroll, invece, registra 
con potenza figurativa al-
lucinatoria il dissolvimento 
e la impotenza individuale. 
Bruno Caruso e un pittore 
erotico e violento che crea 
grandi risonanze al tema 
con i suo! nudi in interno. 
Cremonini, la Maselli, Ve-
spignani, Guerreschi, Per-
roni, Fieschi. Plattner, 
Rimondi. Mulas, Sarri, Sa-
liola (che ha la strana 
forza di sorridere sulla 
malinconia del mondo e 
su quella palestra di vio
lenza che h la famiglia 
borghese), Sughi, Tltonel, 
Tornabuoni, Tredici e 
Trubbiani, sono gli artisti 
che «reggono» il tema e 
fanno l'asse della mostra. 

Cremonini con i suo! ter-
ribili spazi vuoti, anche 
una piccola camera, che 
l'uomo non riesce a popo-
lare umanamente. Vespi-
gnan! con le figure del dis
solvimento nella societa 
opulenta e che fanno par
te del ciclo clmbarco per 
Citera». Guerreschi che 
con le sue figure di pro-
feti del peggio si fa pietra 
contro il dissolvimento. 
Ferroni, che qui ha piu 
vecchi quadri di struggenti 
memorie familiari. ma che 
oggi si butta liricamente 
in sempre nuove immagi
ni di tortura per chi e ne
gro, rivoluzionario o «de-
viante* dal sistema. Fie
schi che, da poeta, insiste 
a tenere assieme erotismo 
e amore cristiano e ottie-
ne delle immagini che so
no o troppo antiche o pre-
figurazioni. Sughi con i 
suoi interni «ingles!» e 
baconiani con gli oggetti 
e senza gli uomini e, se 
questi ci sono. ridotti a og
getti. Plattner con le sue 
figure mummificate nella 
solitudine e nella vecchiala 
precoce. Rimondi con le 
sue sculture neometafisi-
che che sono metafore 

Titina Maselli: cSfrada a 

grottesche sul potere. 
Tredici, uscito dalla sua 

maniera gestuale contesta-
tiva, con dei quadri di un 
realismo freddo e assal 
energico suH'imperialismo 
amencano e sul potere del
le < sette sorellev del pe-
trolio. 

Trubbiani con le sue 
sculture dada-surrealiste: 
oggetti senza altra geome-
tria che quella costrulta 
per la tortura e la repres
sione piu rafflnata; oggetti 
come organismi storici mo-
stmosi e insensati ma ef-
ficientissimi, oggetti nati 
dalla piu ricca Immagma-
zione di scultore che ci sia 
nella giovane generazione. 
Verrusio, con la sua poeti
ca della luce, fissata in 
dolcissimi quadri quotidia-
ni e familiari. h fuori tema. 

Tornabuoni, Sarri, Mu
las e Tltonel stanno certo 
nel tema ma, in realta, 
le loro Immagini sono ben 
piu ricche di signiflcatl. 
Tornabuoni. che qui si con
ferma come il piu grande 
lirico erotico della pittura 
italiana nuova, e nel tema 
nella misura in cui queste 
sue immagini figurano un 
grande eros umano che 
non riesce a espandersl 11-
beramente, a popolare il 
pianeta. Sarri, che unlsce 
l'antica durezza del Qua^ 
trocento tedesco rivisitato 
dai pittori tedeschl degli 
anni venti con la freddez-
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za di Lidner e Klaphek, 
dipinge immagini esatte co
me un disegno industriale 
di macchine e da l'altra 
faccia, quella tragica e 
violenta, delle piu allegre 
immagini pubblicitarie 

Tltonel e Mulas sono de
gli orginali pittori della 
citta contemporanea senti-
ta come la dimensione es-
senziale per 1'esperienza 
del pittore moderno e fi-
gurata come luogo inabita-
bile e di violenza industria
le e tecnologica di classe. 
Tltonel fa uno spettrale ri-
baltamento deH'ottimismo 
« pop » americano e ame-
ricaneggiante per la citta. 
Mulas. con immaginazione 
neometafisica, figura una 
citta saccheggiata, spopc-
lata, illuminata da una am-
bigua tensione verso qual-
cosa di decisivo che deve 
accadere. Per Titina Ma
selli la citta e tutto il visi
ble e tutto cid che un 
pittore moderno pud di-
pingere: la stessa natura e 
risucchiata nell'immagine 
urbana. La citta, e luogo 
violento di conflitti fonda
mentali ma anche costru-
zione e lirismo della co-
struzione contemporanea. 
H «notturno* e la forma 
pittorlca prediletta dalla 
Maselli per la piu tipica 
evidenn della vita e degli 
oggetti della citta. 

Dario Miucchi 

niente: ed e dunque compo-
nente sia dell'attesa messia 
niaca di un Capo risolutore 
di ogni guaio, sia di un radi-
cato razzismo di caratte 
re marcatamente fascista o 
nazista. Kssa si sposa soven 
te, infatti, ad una successiva 
scelta ideologica che 6 quella 
che separa il bianco occi-
dentale benpensante dai bian 
chi « contestatori » o. peggio 
ancora. socialists II panora
ma delle perfezioni proposte 
al lettore si restringe pro-
gressivamente: e diventa tan-
to piu esatto. con un segno 
decisamente reazionario. in 
quei racconti che calano ero
tismo e violenza in una par-
venza di storia. 

Qui infatti l'ideologia diven
ta esplicita ammissione di una 
scelta, fino ad assumere i to-
ni della propaganda. II testo 
piu noto — sempre nel qua-
dro dei «quattordicinali per 
adulti» — 6 quello di Hessa: 
una donna (seno nudo e sva
stica al braccio) capo delle 
sex-truppen. Truppe femmini-
li d'assalto al servizio del ter-
zo Reich che usano le arti 
erotiche (e la violenza) a 
maggior gloria del nazismo. 
Nei primi numeri Hessa e pre-
sentata come una sorta di 
vittima del nazismo (il padre, 
gerarca. 1'ha violentata a die
ci anni): col tempo questa 
vaga componente giustificato-
ria e andata sempre piu di-
sperdendosi fino a scompari-
re del tutto. Presentata come 
c la piu spregiudicata eroina 
della seconda guerra mon-
diale», questa giovane con 
tendenze lesbiche (e le sue 
truppe seminude) e la piu pre-
cisa espressione narrativa di 
un erotismo in chiave reazio-
naria - pornografica (e dun
que repressiva) a tutto bene-
ficio di una piu generale — 
ma equivalente — struttura 
ideologico-politira. 

Piu esteso, e quindi propa-
gandisticamente piu abile. e il 
fascismo di Helga: qui siamo 
ad una piu attuale e « convin-
cente» scelta imperialistica. 
Helga e una eroina fanta-
scientifica (ma sempre pro-
saicamente nuda) che vive le 
avventure dei nostri giorni: 
vive ciofi le avventure dei 
« Missili a Cuba >. «II leone 
del Viet Nam », «Nella pia-
na delle giare *, « Nella mor-
sa dei Tupamaros >, fino al-
1'ultimo « Furore ad Amman » 
che la vede impegnata contro 
i guerriglieri palestinesi col-
pevoli di aver dirottato tre 
aerei e fatto un gruppo di 
ostaggi bianchi. Questi < fatti 
storici» sono occasione per 
mostrare un sesso particolar-
mente politicizzato: i feddhain 
violentano in gruppo mentre 
combattono contro i buoni 
soldati di re Hussein (i quali 
violentano solo per vendetta). 
le guerrigliere torturano gli 
ostaggi bianchi turbandoli ses-
sualmente e graffiandoli... Gl« 
arabi in questa storia esem-
plare, incamano « il male »: e 
attraverso essi il lettore puo 
riversare e compensare le re
pression!' di cui e vittima as-
solvendosi infine moralmente 
nella scelta dei bianchi occi
dental!'. Quanto piu si sente 
colpevole per essersi identifi-
cato col violentatore di colo
re e rivoluzionario. tanto piu 
il lettore sara disposto a spo 
sare la causa della violenza 
(necessaria e feroce) del bian
chi tutori deH'ordine. 

Resta da vedere — dopo 
questa velocissima carrellata 
— quale rapporto sia da sta 
bilire fra questa produzione 
(le cui vendite complessive 
sono deH'ordine di centinaia 
di migliaia di copie) e certi 
episodi crescenti di violenza 
sociale e politica nel nostro 
paese. Accusare i fumetti di 
essere la c causa > e, eviden-
temente. ridicolo. Tuttavia es
si non sono nemmeno un sem-
plice <effetto» privo di con
seguenze. Tutto sommato, ri-
propongono a livelU elemen-
tari modelli di comportamen
to proposti ogni giorno da ben 
altri, apparentemente irre-
prensibili strumenli ds comu-
nicazione di massa. Sono la 
manifestazione e sollecitazio-
ne ultima di una violenza che 
e componente di fondo della 
intera struttura sociale. Tro-
vano cioe un terreno fertile. 
e incolto: e lo dissodano e 
seminano con scrupolo estre-
mo, giocando con gli stessi 
argomenti che sono il pane 
quotidiano di tanta ccomu-
nicazione* nazionale. Non e 
un caso che la manchette 
pubblicitaria di Goldrake (un 
altro fumetto erotico e dichia-
ratamente fascista) awisi che 
«Goldrake insegna a conqui-
stare una bionda sofisticata. 
essere eleganti senza spende-
re troppo. arredare una gar-
conniere, circondarsi di cose 
belle, filare col vento in pop
pa nella vita». Sembra, in 
fin dei conti. la propaganda 
di una benzina super. 

Dario N«toli 
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