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Nuovi libri sulle vite 

dei gerarchi e gerarchetti 

I «ras» 
del f ascismo 

Da Farinacci a Bottai: la violenza piu ottusa e 
i'inganno con colorilure di fronda intelleffuale al 
servizio del grande padronato agrario-industriale 

APPUNTI DI UN VIAGGIO NEICARPAZI 

Era legge comunc per i 
t ras » del fascismo, in que
sto di quasi infernale abili-
ta, l'andare alia ricerca di 
soldi, di finanziamenti, di 
fonti non rapidamente esau-
ribili a cui attingere con 
abbondanza mezzi per orga-
nizzare le squadre di pestag-
gio degli avversari politici: 
socialisti, cattolici o liberal! 
che fossero; per i loro ag-
guati notturni, per le loro 
armi, per seminare terrore e 
morte. 

II discorso e pero anehe 
rovesciabile e forse in que-
sto caso ancora piu corret-
to: fu facile ai peggiori 
agrari padani, o agli indu-
striali cantieristici di Trie
ste, per esempio, trovare i 
« ras » disposti ad assumersi 
la funzione di cani da guar-
dia dei loro beni, della loro 
liberta di sfruttaniento, di 
rivalsa e di vendetta per 
quello che dovettero conce-
dere dopo la prima guerra 
mondiale alia classe operaia, 
agli sfruttati di sempre. 

In qualunque modo si af-
fronti lo studio del fascismo 
delle origini, degli anni dal-
la nascita fino a poco dopo 
la cosiddetta « marcia su Ro
ma », sia sul piano genera-
le, sia nei rapporti con il 
mondo politico moderato, sia 
nei legami strettissimi con 
l'apparato dello Stato, l'ele-
mento del finanziamento da 
parte della borghesia balza 
prepotentemente in primo 
piano. 

E non solo nella minuzio-
sa ricerca di Ernesto Ros
si o di Gactano Salvemini, 
nella loro puntigliosa opera 
di doeumentazione, o nelle 
pagine sul fascismo, altret-
tanto piene di pezze di ap-
poggio, di Angelo Tasca, ma 
anche quando si scende in 
piu minute ricostruzioni, co
me sta accadendo con le 
biografie di personaggi fa-
scisti comparse nella nuo-
va collana «Informazione 
storica Bompiani >, cioe an
che quando a diventare per
sonaggi della ricerca sono 
quei « ras » di cui ora ci si 
occupa in sede storica, non 
senza che prima se ne sia 
occupato il codice penale. 

Chi furono i « ras» del 
regime fascista? Signorotti 
locali, tanti don Rodrigo del 
fascismo, davanti ai quali 
tuttavia il personaggio man-
zoniano diventa una pallida 
figura di prepotente. Rober
to Farinacci a Cremona, o 
Francesco Giunta a Trieste, 
non senza emuli anche oggi 
tra le file del neofascismo, 
assaltatori di case del po-
polo, incendiari di camere 
del lavoro, assassini di ope-
rai e contadini. violenti e 
eoraggiosi quando erano die-
ci (armati) contro uno o po-
chi (disarmati), furono for
se. con Balbo ancora a Fer-
rara e altri sparsi qua e la 
come Caradonna in Puglia, 
Timmaginc paradigmatica 
di un « r a s » . Cioe di chi 
teneva in mano il potcre 
politico, in appoggio a quel
lo economico, in nome del 
fascismo. con la violenza e 
il terrore. Non disinteressa-
ti, senza dubbio. 

Strumento 
di potere 

Viene fuori dalle biogra
fie che Ugoberto Alfassio 
Grimaldi e Gherardo Boz-
zetti hanno dedicato a Fari
nacci (Farinacci. II piu fa
scista, MiJano, Bompiani, 
1972. pp. 248, L. 1400) e 
Guido Nozzoli a una serie 
di figure di primo piano da 
Michele Bianchi a Dino 
Grandi (I ras del regime. 
Gli uomini che disfeccro gli 
italiani, Milano, Bompiani, 
1972. pp. 190. L. 1200) que
sto appoggio terroristico al 
capitale finanziario, questa 
alleanza fra padroni e schc-
rani. 

E la prepotenza agroria e 
rappresentata proprio da Fa
rinacci con lc sue gesta san-
guinarie, lc sue violenze da 
gradasso, mai mitigate ria 
un gesto, da un atto, da un 
discorso che non sia pe«an-
temente volgare. E \ d'altra 
parte, l'uomo degli agrari 
cremonesi, dei « buregoni», 
in dialctto locale. E' — dice 
bene Nozzoli — il «fanati-
co a tempo pieno ». 

Francesco Giunta o Giu
seppe Bottai erano degli 
«intellethtali». Il sccondo 
aveva scritto anche pocsie 
(ermetichc, ma non per la 
iendenza. ma perche non si 
afferra bene cosa voglia). 
Eppure anche la loro vita e 
piena di violenza. non pcr
che la violenza sia la loro 
natura. ma e il loro stru
mento di potere, perche co-
si ha deciso la borghesia 
capitalistica che li ha sor-
retti e foraggiati per stron-
care 1'ascesa dei movimenti 
rivohi7ionari. 

Farinacci, fra tutti, 6 cer-
to quello che ha raccolto di 

. piu l'intercsse di storici e 
iti per tutta la vicenda 

della sua vita e l'attributo 
di « suocera del regime » pur 
benevolente gli si attaglia 
bene. Egli arrivo ad essere 
segretario nazionale del « fa-
scio », ma duro poco perche 
seppe anche oltretutto es
sere spesso maldestro. (Si 
poteva forse dire impune-
mente a Mussolini: «Vedi, 
Benito, a governare l'ltalia 
bastiamo io e te », ante-
ponendo l'« io » al «tu », Fa
rinacci a Mussolini?). 

La corsa 
al denaro 

Ma bado al sodo, al dena
ro, all'argeHt e non era nem-
meno « argent de poche ». 
Lascio appartamenti a Roma, 
Milano e Napoli, una villa a 
Serapo, il pacchetto delle 
azioni deU'editrice del suo 
giornale, il palazzo sede del 
giornale e tipografia, milio-
ni in contanti, titoli indu-
striali, tredici casse di ar-
genteria, un valore, oggi, di 
alcuni miliardi. Si arricchi 
tanto Tex capo stazione in 
secondo di Villetta Malagni-
no, soprannominato anche 
on. « Tettoia », da creare per-
sino scandalo nei regime, fra 
i suoi stessi camerati. Fini, 
pero, fucilato dai partigiani 
mentre anch'egli era in 
fuga. 

Diverso Bottai « l'eretico 
prudente », con i suoi atteg-
giamenti di fronda sempre 
rientrati, con le sue riviste 
aperte anche ad intellettuali 
che la fronda la facevano 
in altro modo e trovavano 
modo di esprimere idee « di
verse >. E storia diversa e 
anche quella di Arpinati, di 
De Bono, di Balbo, di Gran
di, ma tutte con al fondo la 
loro violenza, la loro ambi-
zione immorale, le loro fur-
bizie, le loro stupidita, e 
quel dato comune della ri
cerca del tornaconto, del-
l'arricchimento smodato, del 
ladrocinio continuo che sono 
congeniti alia violenza di 
classe fascista. 

E ' bene che anche da noi 
si faccia posto alia biogra-
fia, quando non la si voglia 
calare nei romanzo, quando 
non la si voglia sorreggere 
con una impalcatura di psi-
cologia da quattro soldi. So
no biografie che andrebbero 
scavate ancora, che dovreb-
bero essere sorrette da tut
ta una doeumentazione in
terna al fascismo, vale a 
dire dalle carte delle pre-
fetture e della polizia. boc-
coni certamente ghiotti, dal 
momento che Mussolini, con 
spirito molto cameratesco, 
tutti questi suoi collaborato-
ri, li faceva poi ben control-
lare a scanso di sorprese. 

Non si puo dire che que-
ste biografie, sia quelle di 
Nozzoli che quella ampia di 
Alfassio Grimaldi e di Bozet-
ti, vogliano essere lavori 
strettamente scientifici, ma 
lasciando parlare le cose, 
mettendo insieme una suc-
cessione di fatti, ne sono 
usciti ritratti pressoche 
esaurienti. 

Adatto anche il momento 
politico, del resto, che vede 
comparire questi lavori. Una 
ventata di violenza fascista 
e tornata a soffiare sull'lta-
lia. I neo fascisti, in doppio-
petto si, ma sempre con pi-
stola e manganello e deside-
rosi di «scontro fisico», 
tentano di tornare alle ge
sta dei *padri» della violenza 
squadristica. 

Anche Pietro Koch appar-
tiene a questa genia, ma 
opera nei momento dcll'ago-
nia del fascismo, non delle 
origini. Per aiutare nello 
sforzo di viverc un fasci
smo che non e'era gia piu, 
e che portava ancora a spas-
so le sue insegne solo per
che in qucsto era aiutato 
dalle SS naziste, fondo, do
po 1'8 settcmbre 1943 un suo 
reparto di polizia specia'e, 
proprio come i « ras » delle 
origini avevano ognuno un 
proprio corpo di assassini e 
terroristi. Con questa ban-
da, appreso 1'inscgnamcnto 
sotto la guida di un altro de-
gno compare, il maggiore 
Carita, contribui a terroriz-
zare prima Homa e poi Mi
lano L'itinerario sanguinoso 
della « banda Koch » e sta
to ricostruito sempre nella 
stessa collana, da Aldo Lual-
di (La banda Koch. Un aguz-
zino al servizio del reqimc, 
Milano. Bompiani. 1972. pp. 
164. I,. 1200). 

I patrioti passati per le 
mani del torturatore, assi-
stito spirttualmente in que-
sto da alcune donne, ma so-
prattutto da un prctc spre-
tato. sono tanti. Furono so-
prattutto (forse perche le 
maglie dell'organizzazione 
tenevano meno) appartenen-
ti al Parti to pocialista e al 
Partito d'azione. Koch pago 
con la morte: venne fucilato 
dopo la Hhera7ione a Forte 
Bravetta, a Roma, da un plo-
tone di metropolitan!. 

Adolfo Scalpelli 
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II tesoro d'arte della Bucovina 
si aggiunge alle bellezze del 
paesaggio - Le « chiese dipinte », 
con gli affreschi aU'esterno 
La tutela di un patrimonio collettivo 
che fa parte dei valori 
nazionali del popolo romeno 
Una linea culturale 
e politica che suscita nei paese 
una vasta zona di consenso 

ROMANIA — La parete esterna del monastero di Voronez, con I'affresco i II giudizio univer
sale ». Nella foto in alto a destra: la terrazza interna del monastero Agapia nella Moldavia 
centrale, del secolo XVI I . 

Dal nost ro invtato 

Di ritorno dalla Romania 
agosto 

L'ospitalita che nbbiamo 
trovato nei convento di Mol-
doviza e stata delle piu gra-
devoli e riposanti. Vi siamo 
arrivati verso sera e, grazie 
all'intelligente gentilezza di 
chi si e occupato di questo 
nostro viaggio nella Moldavia 
del nord, abbiamo potuto tra-
scorrervi la notte in una delle 
poche celle monacali che ven-
gono riservate ad eventuali 
ospiti: alloggio per noi inso-
lito. ma quanto piu attraente 
del pur modernissimo e co-
modo albergo. che avrebbe 
potuto accoglierci ad una 
trentina di chilometri da qui. 

% Abbiamo cosi avuto tutto il 
tempo di guardare a nostro 
agio, senza ossessioni di orari 
turistici, la bella chiesa di-
pinta, die sorge al centro del 
prato verde. racchiuso tutto 
intorno a quadrato dagli spalti 
e dagli edifici dell'antico mo 
nastero fortezza. Abbiamo a-
spettato die il buio scendesse 
lento sulla vaile ondulata e 
fresca in cui il monastero si 
trova, ascoltando con applica-
ziont le poche voci naturali. 
che rompevano un silenzio da 
noi dimenticato dopo due de-
cenni di furiosa motorizzazio-
ne. Abbiamo consumato un'ot-
tima cena. preparatn dalle 
monache con i prodotti della 
loro piccola fattoria, a suo 
modo collettiva, e con i fun-
ghi dei boschi vicini. Poi tutta 
una notte il sonno del giusto. 
destati solo di buon mattino 
dal suono delle campane e 

I dall'agitazione del pollaio. in 
' tempo per vedere arrivare al

ia messa domenicale i conta
dini del vicmo villaggio. anco
ra in gran parte vestiti di 
tradi/ionah costumi carpatici. 
e i primi pullman di tuiisti 
dalle vicme citta. con i co
stumi piu sintetici e a buon 
mercato, ma anche piu caotici 
e non meno variopinti. di 
quello die e ormai il turismo 
internazionale. 

Regione 
da scoprire 

La Moldavia del nord o Bu
covina e, per la venta, an
cora scaisamente toccata dal 
turismo, specie quello estero. 
I gitanti domenicali da noi 
incontrati erano soprattutto 
romeni in pellegrinaggio alle 
fonti, oggi cosi curate, della 
storia e della cultura nazio
nale. Per i turisti provenienti 
da altre parti del mondo la 
Romania ha pensato sinora di 
valonz/ait* essenzialmeute le 
eoste sabbiose del Mar Nero. 
Tutto 1'arco carpatico, che 
pure non manca di attrat-
tive con le sue montagne sel-
vose. le sue cupe leggende, 
la sua ricca selvaggina. i suoi 
anticlii e radicati costumi, ha 
conosciuto uno sfruttamento 
meno intenso. sebbene vi si 
incontrino non poclu automo-
bilisti e campeggiatori. die 
discendono dalla vicina Ceco-
slovacchia o dalla piu distante 
Repubblica democratica tede-
sca. Ma nello stesso arco car
patico la Bucovina e rimasta 
relativamente ai margini, pur 
offrendo straordinarie possibi
lity di vacanze libere, poco 
o nulla irreggimentate dall'in-

dustria turistica, attraverso le 

L'introduzione dei contenitori da una nuova dimensione al trasporto delle merci 

L AUTOSTRADA DELL'OCEANO 
Tra Stati Uniti ed Europa viaggiano 
le navi delPAtlantic Containers 
Line, in cui sono associate 
compagnie marittime di 4 paesi 
II sistema « Ro-Ro » minaccia 
da vicino la categoria degli 
scaricatori - Come agisce il 
capitalismo « commerciante » 
Scelte politiche decisive 
per il modo di vivere negli anni 80 

II senso della velocita di 
un veicolo si percep^ce me-
glio guardandolo passare che 
trovandosi a bordo: analoga-
mente. i problemi che il pro-
ces.so di concentrazione inter
nazionale del capitale pone ad 
un paese come l'ltalia ncevo-
no risalto se li valutiamo dal 
punto di osservaz:one dei mu-
tamenti in atto nelle relazio-
ni economidie fra a!cum gran
di paesi a noi «esterni». La 
inaugurazione della linea per 
il trasporto di contenitori sul-
i'Atlanlico. fra Europa e Sta
ti Uniti. ed il contemporaneo 
lungo sc:opero degli scarica
tori dei porti inglesi per non 
perdere il posto nei nuovi sca-
li dei contenitori ci segnala-
no trasformaz-.oni profonde 

Quando leggiamo che nei 
pom ingies: iavorano 200 mi 
la persone < delle quali 42 
miia addctte al caricoi che, 
un porto per contenitori pud 
avere un p:azzale da 200 a 
400 miia metn quadrati e che 
per gestire TAtlantic Contai
ners Lints s; sono associate 
compagnie marittime di quat 
tro paesi. siamo mtrodotti in 
una nuova dimensione. 
II mondo della produzione 

che ha bisogno di queste che 
gl: economisti continuano a 
chiamare « infrastrutture » — 
ma in realta sono strutture 
come le altre — e molto cani-
biato negli uitimi dieci anni. 
Ford, la grande societa di au-
tomobili USA. produce moton 
in Inghilterra e (rem in Ger-
rnania occidentale, per poi 
montarli negli Stati Unit;. I 
produtton di a ranee della Ca
lifornia, concentrate la pro
duzione in gruppi parastatali, 
vogliono venderle in Europa. 
I fabbricanti di automobi-
li giapponesi vendono un ter-
zo della produzione — 350 mi-
la autoveicoli — al di la del 
Pacifico, negli Stati Uniti. In-
tere monUgno dl mlnerall e 

laghi di petrolio attraversano 
mari per raggiungere i cen-
tri di concentrazione industria-
Ie: la Germania occidentale. 
ad esempio. ha bisogno di 200 
milioni di tonnellate di petro
lio all'anno e di una quanti-
ta ancora maggiore di mine-
rale per i propri altiforni; poi 
rispedira gran parte dei pro
dotti all'estero. 

Non e soltanto la « divisione 
internazionale del lavoro » che 
avanza; e un tipo di divi
sione che si basa sulla con
centrazione della capacita 
manifatturiera in pochi pun 
ti del globo. da dove irradia 
la produzione finita nei resto 
del mondo. II capitalismo di-
viene sempre piu commercia-
le. Se 1TJRSS e gli USA com-
merciano all'estero il 5 o 6 
per cento del prodotto nazio
nale (e si tratta di grandi 
quantita in relazione all'am-
piezza delle rispettive econo 
mie) l'lnghilterra e la Ger
mania occidentale arrivano al 
20 per cento 

Anche l'ltalia e nelle posl-
zioni di punta di un capita
lismo che e sempre piu com-
merciale. tutto proteso alia 
conquista dei mercati come 
surrogato alia debolezza dei 
fattori mterni. Ma quello ita-
liano e un caso un po' par-
ticolare. 

ProHtto 
e spreco 

II movimento delle merci e 
spesso vizioso: accanto al-
1'ampliamento della differen-
ziazione dei beni offerti (e 
giusto che nei paesi tropica-
li giunga la frutta dei pae
si temperati, cost come noi 
riceviamo la frutta tropicale) 
vi e renorm© spreco del mi
neral! che non vengooo tra* 

sformati sul posto e della so-
stituzione di prodotti locali con 
prodotti di importazione, spes
so peggiori ma a volte meno 
cari. 

In genera'e. tre quarti del 
pianeta sono eselusi dalla pro
duzione sul posto dei prodotti 
ove si e affermata una poten-
te concentrazione monopolisti-
ca. dalle automobili alia chi-
mica (compresa quella deri-
vata dal petrolio). a: prodotti 
di alta specializzazione come 
quelli elettronici. E allora lo 
sviluppo dei trasporti assom 
ma una component* di spre
co. il tipico spreco nece<i5a-
rio. su cui si fonda tanta par
te del Drofitto capitalistico. 

Lo sviluppo dei trasporti ha 
assunto per queste ragioni 
una importanza eccezionale 
Ancora due o tre anni fa si 
discuteva in termini di alter 
nativa: «strada o rotaia?». 
in relazione agli invest lment: 
da fare suile ferrov:e o sulle 
autostrade: « nave o aereo? ». 
in relazione ai trasporti inter
continental!. Ora e chiarissimo 
che senza un adeguamento del 
la rotaia alle esigenze attua-
li anche le autostrade diven 
tano magibili o si sviluppano 
in maniera tale da mangiar 
si. con una gran fetta di n-
sorse fmanziane anche gran 
parte del paesaggio e dell'as-
setto idrogeolog'co del terri-
torio. Ed e chiarLssimo che 
l'aereo. ii mezzo che ha crea 
to una sorta di servizio tran-
viario fra le due sponde degli 
oceani. non pud sostituire altri 
mezzi nei trasporto merci. So
lo alia nostra PINMARE con
tinuano a discutere se si pud 
realizzare o no una flotta mo 
dema per il trasporto mer
ci. mentre le navi con han
dlers straniera caricano or
mai 1*80 per cento delle mer
ci in partenza o arrivo nei 
porti italiani. ISautostrada del-
I'Atlantlco dell'AtlanUc Con

tainers e gia entrata in fun
zione costituendo un esempio. 
fin dall'inizio. di gestione glo-
bale dei rapporti interconti-
nentali. 

L'autostrada del mare, dal
le coste d'Europa a quelle de
gli Stati Uniti. e servita da na
vi porta contenitori che viag
giano a 23 nodi, attrezzate per 
cancare e scaricare col siste
ma Ro Ro: i contenitori. m-
fatti. stanno sopra grandi au-
tomezzi. salgono e scendono 
dalla nave da se. Gli scarica
tori non ci sono piu; servo-
no soltanto pochi conduttori 
del RoRo. Ai due lati del-
I'Atlantico stanno porti dove 
si possono depositare centi-
naia di migliaia di tonnellate 
di merci. E ai due lati lavora 
un unico programmatore dei 
carichi. 1'ordinatore elettroni-
co. il quale fa si che il mo
vimento merci si svoiga con 
la regolarita degli automati-
smi dominati dali'uomo. 

Nei porti 
inglesi 

Questo e l"in:z:o: seguiran 
no le navi da 34 nodi, capa 
ci cioe di attraversare l'Atlan 
tico nello stesso tempo che a 
noi serve per attraversare 
l'ltalia (almeno fino a che 
non avremo una rete ferro-
viaria che consenta di per 
correre tutta la penisola ad 
alta velocita). 

La velocita nei trasporto del 
le merci e un fattore eoncor-
rcnziale che moltiplica con 
ogni evidenza la potenza del 
gruppo monopolistico multina-
zionale. Nei trasporto del pe
trolio la stazza delle navi (fi
no a 500 miia tonnellate), la 
loro velocita, la possibilita dl 
utilizzare porti dove e consen-
tito l'attracco condizlonano 11 
livello del profittl. Senza le 

moderne navi l'mdustria au 
tomobilistica giapponese non 
avrebbe mai potuto attaccare 
il mercato degli Stati Uniti. 
Non a caso una delle lotte 
dei paesi meno sviluppati nei 
confronti di quelli industrial;;;-
zati e la rivendicazione di po 
ter trasportare ess: stessi una 
part* del commerc:o naziona
le in quanto il possesso del 
mezzo di trasporto e un fat-
tore di potere e quindi dl pro-
fitti. 

II potere dei grandi gruppi 
econom.ci. d'altra parte, e 
sempre un fatto sociale: tanto 
sono concentrati ed estranei 
ai lavorator: gli interessi le-
gati al funzionamento dei por
ti inglesi. tanto piu duro e 
stato l'attacco a; Ia\oraton. 
rinchiiLsi purtroppo in una po-
sizione di difesa corporativa 
delle loro prerogative d: « sca
ricatori » impegnati a difen-
dere uno status ed una pro-
fe^sione che i'mtroduzione dei 
contenitori e delle nuove na
vi minaccia da vic.no. 

In Italia per esempio gli ar-
maton o i gestsn deiie auto
strade mirano ad impedire — 
quando non hanno la possi
bilita. cui peraltro non han
no nnunciato. di farla in pro
prio — qualsiasi iniziativa ten 
dente alia creazione di moder-
ni s'^temi intcgrati di tra
sporto Questi sistemi moder-
ni potrebbero aumentare la 
capacita di movimento del
le persone e degli uomini in 
un quadro d< aumento della 
sicurewa, nduzione dei costi 
e anzitutto di quel costo par-
ticolare. cui l'impresa pnva-
ta non e sensibile. castituito 
dal danneggiamento dell'am-
biente urbano e naturale. Nel
le scelte politiche per i tra
sporti si decidono aspetti es-
senziali della qualita della vi
ta di un futuro che 6 gi& co-
minciato col dccennii degli 
anni '80. 

valli e i boschi delle sue ob-
.scifie, cinque catene montane 
di media altezza, dove tutta
via si incontrano a 500-1000 
metri paesaggi die in loca
lity al{K?stri bisogna cercare 
500 metri piu in alto. In tutta 
l'Europa orientale vi sono del 
resto ancora regioni che, co
me questa, attendono di esse
re « scoperte ». 

II vero tesoro della Molda
via del nord e tuttavia un 
altro, non offerto gratuita-
inente dalla natura: sono i 
suoi monasteri e, soprattutto, 
le sue chiese dipinte, che co-
stituiscono una delle piu in-
teressanti, anche perche re
lativamente meno note, ma-
nifestaziom dell'arte europea-
Per chiese dipinte si inten-
dono quelle die sono affre-
scate non solo all'interno, co
me e usuale, ma anche all'e-
sterno. Se ne contano cinque, 
tutte un tempo facenti parte 
di altrettanti monasteri: Ar-
bore. Humor, Voronez. Moldo-
viza e Suceviza. Le ultime tre 
sono le meglio conservate e le 
piu celebn. Voronez e propa-
bilmente la piu bella. In tutte, 
le pitture dei lato nord sono 
state in massima parte cor-
rose dalle intemperie. Ma an
che le due chiese dove il tem
po ha maggiormente logorato 
i dipinti — quelle di Arbore 
e di Humor — possiedono al
cuni degli affreschi piu belli. 
Gli autori sono in genere ano-
nimi o portano nomi di mae
stri locali. di cui non si sa 
quasi nulla, nomi che co-
munque ci direbbero ben po
co: restano le loro opere. 

Gia 1'architettura, come si 
puo vedere anche in altre 
chiese. non dipinte, della re
gione. ha una sua originalita, 
combinando motivi bizantini 
con influenze gotiche, ma ag-
giungendovi motivi del tutto 
propri, locali. quali i tetti a 
lamine di legno sovrapposte 
(che poi sono gli stessi di 
tante case di questo paese. do
ve il legno e sovrano e la 
maestria nella sua lavorazione 
si perde lontano nei tempo) 
tetti tnndeggianti e ampia-
mente spioventi. che tanto 
contribuiscono a dare a queste 
chiese il loro caratteristico a-
spetto di capanne istoriate, 
affascinanti per un mondo pa
storale e contadino. Ma sono 
soprattutto gli affreschi a ri-
chiamare l'attenzione. Anche 
essi rientrano nei grande solco 
dell'arte bizantina. che tutta
via si e troppo spesso portati 
a considerare come generica-
mente uniforme. Ecco invece 
che p.'opno qui — come, del 
resto, in altre regioni del 
mondo slavo — tra la fine del 
XV e la prima meta del XVI 
secolo, quando Bisanzio era 
gia caduta in mani ottomane, 
si ebbe uno degli sviluppi di 
quell'arte piu originali, per
che piu ricchi di una cultura 
locale. 

La storia 
per immagini 
I motivi dei dipinti si ri-

petono in tutte le chiese. Sono 
l grandi temi biblici. La cac-
ciata di Adamo dal paradiso 
tenestre. il milieu albero ge-
nealogico di Gesu. il giudizio 
universale, la scala delle ten-
tazioni, la vita di san Nicola 
o di san Giorgio, il calendario 
dei 365 giomi dell'anno con le 
hue ncorren7e. la pa*>sione di 
Cnsto, le immagini gerarchi-
che della chiesa celeste e ter-
rena. 1 volti dei santi, degli 
eremiti. dei vescovi. accanto 
a quelli dei filosofi dell'an-
ticinta classica. II tutto corn-
pone non solo una < bibbia in 
immagini >, come corrente-
mente si dice, ma il quadro 
di un'intera concezione del 
mondo, offerto nei suo modo 
piu diretto a un pubblico che 
non poteva conoscere i sacri 
testi. vuoi perche incapace di 
leggere, vuoi perche la stessa 
lingua delle cerimonie reli
giose — lo slavo antico — 
gli era sconosciuta. 

E' un quadro articolato su 
una realta locale, che era 
realta feudale di duri scon-
tri, di guerre, di incursioni 
nemiche e insieme tentativo di 
affermazione di una propria 
individualita storica. Gli abiti 
e gli attrezzi da lavoro sono 
quelli dell'epoca e del luogo. 
Eva, cacciata dal paradiso, 
con in grembo il primo figlio, 
fila la lana con il tradizionale 
fuso dei Carpazi. Nei giorno 

del giudizio gli angeli suo-
nano il bucium, il lunghissimo 
cor no dei pastori di questi 
monti. L'assedio di Costanti-
nopoli e in realta quello della 
vicina lasi. II nemico sono 
i turchi. II gruppo dei mori 
a Moldaviza non 6 un in
sieme di volti. ma solo" una 
nuvola nera su abiti esotici, 
da cui spunta il bianco degli 
occhi. Quando risorgono le 
carni. le belve sembrano ac-
correre dalle foreste vicine 
per restituire dalla loro bocca 
gli arti che hanno dilaniato ai 
boscaioli. A tratti l'occhio ca
de su immagini di intensa 
poesia: il giudizio universale, 
sulla facciata della chiesa di 
Voronez, che e uno dei di
pinti piu belli, e sormontato 
da due angeli che arrotolano 
la pergamena coi segni dello 
zodiaco, riuscendo a dare una 
efficace immagine simbolica 
del tempo che dovrebbe chiu-
dersi. 

I cimeli 
nei musei 

La visita a questi monu-
menti non ha tuttavia aolo 
un interesse storico e cul
turale. Impressiona la cura 
con cui tutto viene conser-
vato; non parlo solo delle 
chiese, ma di ogni cimelio di 
valore raccolto nei piccoli mu
sei, che sono stati allestiti ac
canto aJle piu importanti di 
esse, cosi come ovunque. nelle 
citta o perfino in piccoli vil-
laggi, cui sia legato un parti-
colare storico di un certo va
lore. Anche monaci e suore 
hanno trovato in questa mis-
sione una loro utile funzione, 
d'altronde rispettata e rego-
larmente retribuita (come essi 
stessi riconoscono e segnalano 
ai visitaton). Arrossiamo al 
ricordo della trascuratezza 
con cui vengono tenute. nella 
loro superba abbondanza, tan
te ricchezze culturali di cui 
disponiamo in Italia. Anche i 
romeni hanno avuto il loro 
periodo in cui. presi dall'im-
pegno prioritario e assoluto 
del decollo industriale. hanno 
negletto questi valori, pur
troppo gia tanto ignorati nei 
decenni precedenti dalle forze 
dominanti. Ma si sono presto 
rifatti. A cominciare dall'ini
zio del decennio « sessanta t> 
essi hanno dedicato al loro 
passato una crescente atten-
zione. Oggi questo e diven-
tato uno dei maggiori compiti 
nazionali: ne abbiamo trovato 
evidenti tracce dappertutto. a 
lasi come a Bucarest, nelle 
cittadine della Transilvania 
come tra i colli della Moldavia 
del nord. 

Tanta applicazione fa parte 
della consapevole esaltazione 
dei valori nazionali, che e di-
venuta. soprattutto neH'ultimo 
decennio. uno dei dati domi
nanti della politica del partito 
comunista romeno al potere: 
difesa della nazione. come 
prodotto di un processo sto
rico di formazione nazionale 
dei popoli che — si sottolinea 
a Bucarest — nei mondo non 
e ancora terminato e quindi e 
lungi dall'avere esaurito la 
sua funzione: difesa della na
zione, che — si aggiunge — 
in Romania ha trovato la sua 
piena affermazione solo col 
rivolgimento sociale socialista. 
grazie alia sua forte carica 
egualitaria. che ha consentito 
di stimolare le energie del 
popolo e di inglobare nella 
stessa formazione anche le 
forti minoranze etniche un-
gherese e tedesca; difesa del
la nazione e della sua auto-
nomia anche nei rapporti in-
ternazionali come sola base 
possibile di un sano sviluppo 
di legami intemazionahsti. 
Tutti questi temi a Bucarest 
sono divenuti argomentazione 
corrente. Essi vengono difesi 
anche in dibattiti internazio-
nali, neirinterno dello stesso 
mondo socialista, dove hanno 
suscitato alcune critiche. Nei 
paese essi hanno mobilitato 
una vasta zona di consenso. 
Non li troviamo del resto solo 
nei discorsi politici. ma nei 
piu fitto lavoro degli storici, 
come in tante espressioni del 
vivere comune: questo pere-
grinare fra i monumenti della 
Moldavia del nord ne d una 
continua testimonianza. 

Giuseppe loffe 
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