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NUOVI DOCUMENTI SULLA SECOND A GUERRA MONDIALE 

Perche Hitler non tento 
d'invadere Plnghilterra 

Attraverso una minuziosa descrizione del vari piani tedeschi per I'operazione, Ronald Wheat-
ley si propone di dimosfrare le ragioni per cui I'ordine decisivo non venne mai impartito 

RONALD WHEATLEY, c 0-
perazione Leone Marino (Co* 
me Hitler non riuicl a 
Invadere I'lnghlllerra) », Riz-
zoli, pp. 236. L. 3.500. 

E' un luogo comune che l'ln
ghllterra. dopo 11 crollo della 
Francia e la «glorlosa» (ma 
catastrofica) rltlrata «strate-
gica» di Dunkerque, fosse 
prostrata a tal punto da non 
potersi opporre con efflcacia 
ad un tentatlvo d'lnvaslone 
condotto con rapldita ed ener. 
gia. Eppure Hitler non Impar-
tl mal I'ordine che avrebbe 

permesso alle sue Impazlentl 
truppe vlttoriose dl piantare 
la bandlera del Terzo Reich 
sul Bucklngam Palace. Per
che? II celebre storico mlllta-
re lnglese. Basil Henry Llddell 
Hart, (aStorla dl una scon-
fltta. Parlano 1 general 1 del 
III Reich», Rlzzoll. p. 522. 
L. 6.000) ha cosl risposto: la 
ragione plu autentlca del rln-
vil, delle esitazionl. e lnflne 
della rinuncia deflnitlva dl 
Hitler a Invadere la Gran Bre-
tagna, non fu mllitare, ma 
polltica; sostanzlalmente con-
servatore, Hitler non voile af-

In libreria 
Risorgimento e capitalismo 

ROSARIO ROMEO, ell ri
sorgimento In Slcilla •, La-
terza, pp. 403, L. 1.800. 

(m.ro.) - Vlene rlpubblloa-
to nella collana Universale 
Laterza un libra ormal anti-
co — la prima edizlone, cu-
rata dsdl'Istituto Ital'ano per 
gli studt storici fondato a Na-
poll da Benedetto Croce. e del 
1950 — ma che non manc6. 
a suo tempo, di suscitare dl 
scussloni e polemlche. Discus 
slonl e polemlche cne si svt 
lupparono ed espllcitarono cir
ca un decennlo piu tardl, 
quando uscl Risorgimento * 
Capitalismo (1959), dove 11 
Romeo tentd una contestazto-
ne globale dell'lnterpretazlone 
gramsciana del Risorgimento 

Itallano, rlvalutando di fatto 
il tipo dl svlluppo imposto 
dalle classl dominant! dopo 
I'Unlta. 

Le discusslonl suscltate oa 
Risorgimento e Caoitalismo 
consentlrono da un Into 11 su-
peramento dl schematism! 
present! nella ricerca marxi-
sta, d'altro lato (e soprattut-
to) misero In luce la sostan-
dale debolezza sclentlfica dl 
un'a altematlva » storlografiea 
«liberate ». Le tesl che avreb-
bero appunto trovato in Ri
sorgimento e Capitalismo 
un'espresslone compiuta e ma-
tura sono contenute in nuce 
in questo primo lavoro giova-
nlle del Romeo, che pu6 es-
6ere utile leggere (o rlleg-
gere). 

La politica agraria del PCI 
CHIAROMONTE, INGRAO, 
MACALUSO, c Agrieoltura 
Mercato comune e Reglo-
nl », Editori Riuniti, pp. 
136. L. 900 

(a.o.). Sono raccoltl In que
sto volume gll attl della HI 
Conferenza agraria del PCI, 
svoltasi a Verona dal 23 al 
25 marzo 1973 alia quale nan-
no partecipato circa 700 dele* 
gat! delle federazionl e del 
comltati reglonall iel partita 
II testo oontlene la relazione 

dl Emanuele Macaluso, re-
sponsablle della sezlone 
agraria e membro dell'Uffl-
cio politico del PCI, 1'inter-
vento dl Pletro Ingrao, respon-
sablle della commlsslone dl 
coordinamento per 11 iavoro 
regionale e membro dell'Uffl-
clo politico, le conclusion! dl 
Gerardo Chiaromonte, dlret-
tore dl Rinascita e membro 
dellUfflclo politico e 1 do
cument! approval, dalla Con
ferenza 

Problemi biologic* 
Seminar! Interdliclpllnari dl 
Venezia - c L'interpretazione 
del fenomenl della vita », D 
Mulino. pp. 224. L, 4.000. 

(Ich) — Nel quadro attua-
le di una ricerca orlentata 
verso quella vislone unltarla 
della sclenza che implica il 
rapporto Interdisciplinare fra 
le sue varie branche. «L'in-
terpretazlone del fenomenl 
della vita», tema dl un semi-
nario promosso a Venezia dal
la Commlssione ltallana del-
l'Unesco con la collaborazione 
della fondazione Cinl. rappre-
senta una interessante scelta 
che. proponendo nella conver
gent degll studl un nuovo 
lndirizzo e le varie compo
nent! della cultura contempo-
ranea. ha permesso un con-
fronto dialettico e costruttl-
vo tra blologia. fislca, ciber* 
netica, fllosofla. etnologia e 
storia 

La ricerca Interdisciplina
re. particolarmentne nel caso 
dl una tematlca cosl vasta 
ed articolata come quella con 
cernente 1 fenomenl della vi
ta, appare come una esigen-
za dettata dalla attuale evo-
luzlone del penslero sclent!-

flco che fonda ognl dua pos-
slblllta dl un ulterlore svl
luppo in una units, Identifies-
bile con l'unita stessa della 
natura 

L'lnterpretazlone filosoflca 
del penslero sclentlfico nel 
suo progredlre storico, ha rl-
levato la tendenza a coordl-
nare e schematizzare postu-
Iati base secondo un punto 
di vista loglco-matematico, 
nel tentatlvo di superare mec-
canicismo e vitelismo, per 
glungere alia soluzione del 
problemi biologic!, evldenz'an-
do le caratterlstlche corau-
nl dl sclenze different! dl un 
nuovo contesto Intellettuale 
che ha il suo presupposto In 
una vislone globale della co-
noscenza La sclenza diviene 
epistemologia sperimentale. I 
contrlbutl a questo semlnario 
dl Vincenzo Cappelletti. Vlt-
torio Matnleu. Jacques Roger. 
Nicol6 Delia Porta, Evanu-
dro Agazzi, Jcha G. Helme-
eke. Germalne Dleterlen. Vlt-
torlo Somenzl. Paolo Cerlet-
tl. Jerome Lettvln, hanno da-
to a questo Incontro quel 
respiro che la sclenza conven-
zionale non consente. 

L'antifascismo italiano 
PAOLO ALATRI, «L'anH-
fascismo italiano •, Editori 
Riuniti. 2 voll.. pp. 1.068. 
L. 3.500 

/ 
(a~b). Questa antologia — 

che appare ora In una secon
ds edizione accrescluta Mspet 
to alia prima del 1961 — of-
fre un'immagine deU'antifascI-
smo italiano dalle origin] ft 
no alia caduta del fiscismo 
attraverso una Jocumenta-
zione che si inizla con 311 an-
ni del dopoguerra, prima del 

la marcla su Roma 9 della 
conquista del potere da parte 
del fascismo e termina col 25 
luglio 1943, quando — come 
avverte l'autore nella introdu-
zione — «11 fascismo, nella 
sua forma storlca, rede 11 po
tere e crolla .per tomare a 
dar segno dl se soltanto nella 
sua forma estrema di stru-
mento del tedeschi •nvasori e 
occupant!, e si apre allora 
una nuova fase. quella della 
Resistenza e della guerre dl 
Liberazlone ». 

Epilogo a piazzale Loreto 
CANOIANO PALASCHI, <Gli 
ultimi giomi del fascismo », 
Editon Riuniti. pp. 146. 
L. 900 

fab). Preceduta da una 
prefazione di Luigi Longo. che 
sottollnea come ognl passo 
della lotta patnottica e par-
tigiana fu posslblie non sol
tanto per una somma enor-
me dl sacrifici e di eroismo, 
ma anche per l'eststenza di 
una Unea politica che fu in 
grado di conquistare alia lot
ta contro il nazi fascismo mas

se popolan che in <ran parte 
dlventavano per la Drima vol-
ta protagoniste della storia 
d'ltalla, vlene pubblicata in 
questo volume i'inchlesta su-
gll ultimi giomi di Mussoli
ni e dei gerarchi fascistl con-
dotta da Candiano Folaschl 
e apparsa sull'I/nifa nel feb-
bralo e nel marzo 1173 0 li
bra e corredato dalle testlmo-
manze di alcuni protagonist! 
delle gtomate deirinsarrezlo-
ne e del fattt dl Dongo e Giu 
lino dl Mezzegra 

U « Ludwig » di Visconti 
c Ludwig di Luchino Viscon
ti >, a cura di Giorg-.o Fer 
rara. Cappelli. pp 251. lire 
3 500 

fcdc.f Giorgio Perrara, as-
tlstente di Luchino Vij&xiu, 
ha raccolto 1 • material! • dl 
questo libro dedicato al film 
che conclude la «trilogia ger 
manlca » dei regista lUllano 
A form re argomenu p-jr una 
analisi di questa tnlogia « co 
me stona degii europel. cosl 
che un italiano possa parla-
re dei fatti tedeschi come del 
fattt propri e vlceversa* col 
laborano: Retro Blanch! che 
nella sua Trilogia germanica 
approfondlsoe I legaml tra La 
mduta degU dei, Morte a Ve
nezia e Ludwig (romantic!-

smo e nazionalismo, l':nqul-
namento deH'alta borghejia 
germanica ad opera del na-
zistl pSebet e ptccolo-borghe-
sl); Enrico Med toll cne in 
Ludtctg o della soltludtne to 
stiene che aancora una vol-
ta. gll del rovinano e crolla-
no con I loro sognl. davanti 
al destino plu forte d) loro» 
e Giorgio Perrara con una ae
rie dl appuntt sulla Uvorazlo-
ne del film (Giomale delle 
ripresc in Austria t Get-
mania). 

D volume, come dl consue-
to, oontlene la scenegglaturm 
oompteta dal film, ricca dl 
Immaglnl In bianco e nero 
e a colort, 1 dlaloghl defint-
tlvl e 1 titolL 

fatto 11 crollo del slstema lm-
perlallstlco mondiale, ma la 
sua riorganlzzazione In fun-
zione degU lnteressi tedeschi; 
per la Gran Bretagna, nono-
stante le apparenze, nutrlva 
ammlrazlone; la conslderava 
necessarla e apportatrlce di 
civilta; la paragonava alia 
Chiesa cattolica. dicendo che 
entrambe erano elementi es-
senziali per la stability del 
mondo; insomma voleva far-
si della Gran Bretagna una 
alleata. purche Londra rlco-
noscesse l'egemonia della Ger-
mania sul.contlnente (vedl la 
testlmonlanza del gen. Blu-
mentritt). 

La rlsposta dl Wheatley e 
Invece sostanzlalmente dlver-
sa. Egll non nega, anzl con-
ferma che Hitler voleva la 
pace con la Gran Bretagna 
(naturalmente, e sottlnteso, 
con una Gran Bretagna lm-
perlallsta): «Egll sperava che 
la perdlta della testa dl pon-
te In Europa e 11 pegglora-
mento generate delle posizio-
nl causato dal crollo francese 
la lnducessero a chledere la 
pace. II 18 giugno egll incon* 
trd Mussolini a Monaco per 
dlscutere i termini deU'arml-
stizio da lmporre alia Fran
cia; e 11 minlstro degll ester! 
Italiano, presente all'incontro, 
r!lev6 le rlserve dl Hitler sul
la demolizione dell'impero ln
glese "che consldera ancora 
oggl un grosso fattore d'equl-
librlo nel mondo". Rlbben-
trop disse al conte Clano che 
11 Fuehrer "non desldera la 
dlstruzlone dell'impero Bri-
tannlco. Egll chlede che Tin-
ghllterra rinuncl ad alcune 
sue poslzloni e che rlconosca 
11 fatto compluto (cloe 11 pre-
domlnlo tedesco in Europa, 
N.dJl.). A tall oondlzlonl 
Hitler sarebbe dlsposto ad ad-
dlvenlre ad un'lntesa. L'ln-
ghllterra e gia state lnforma-
ta... per 11 tramite conflden-
zlale della Legazione di Sve-
zia " ». 

E ancora: «II Fuehrer (ave-
va annotate allora Haider) e 
molto preoccupato per 1 mo-
tlvl che lnducono rihghllter* 
ra a non cedere. Come nol, 
egll ritlene che l'lnghllterra 
rlponga ancora qualche spe-
ranza nella Russia. Pensa per-

c!6 che dovra costrlngerla a 
fare la pace. Ma non lo fa vo-
lentlerl. Motlvo: se pleghla-
mo l'lnghllterra con le arm!, 
rimpero lnglese andra In pez-
zl. Ma c!6 non portera alcun 
vantagglo alia Germanla. Do-
vremo spargere solo sangue 
tedesco per 11 bene del Giap-
pone, deirAmerica e di altriu. 

Pur non ponendo In ombra 
— come abbiamo vlsto — 
1 motlvl politicl (profondo 
conservatorlsmo dl Hitler), 
Wheatley sostlene tuttavia 
che la rinuncia all'lnvaslone fu 
provocate da cause essenzial-
mente mllltarl. dl cul le prin
cipal! furono ire: 1) 11 man-
cato raggiunglmento della su-
perlorlta aerea; 2) il vano 
tentatlvo di lnfUggere a tall 
dannl all'economla e alia re
sistenza morale degll lnglesl 
da provocare uno stato dl 
collasso)) (tentatlvo che inu-
tllmente «dlstolse la Luft
waffe dal complto dl scon-
figgere la RAFn e qulndi con-
tribul al mancato raggiungl
mento della superlorlta ae
rea); 3) la debolezza tedesca 
sul mare. 

Wheatley riferisce mlnuzlo-
samente 1 vari piani tedeschi 
per l'lnvaslone, che furono 
molto concreti e stimolarono 
perflno alcune invenzlonl (co
me quella, che arasentava il 
fantastlco», dl glganteschl 
carrl armati anflbl dl cemen-
to armato, capacl di traspor-
tare duecento soldatl, con al-
tri carrl armati d'acclalo e 
cannonl). L'ordine decisivo 
non fu mal impartito — ecco 
la tesl dell'A. — perche* l'ln
ghllterra non era affatto in 
ginocchlo. • „ 

Non rluscendo a plegare la 
Inghilterra, ne con l'impos-
sibile sbarco, ne* con 1 mlci-
dlali, ma Insufficient! bom-
bardamentl, Hitler declse dl 
attaccare l'URSS che, nono-
stante 11 suo patto dl non ag-
gresslone con la Germanla, 
era «l'ultima speranza dell'In-
ghllterra». Ma ancora una 
volta sbaglld i suoi calcoll, fu 
costretto a combattere su due 
frontl e si scavd la fossa con 
le sue stesse man!. 

Arminio Savioli 

CULTURA E IDEOLOGIA 

Tutto il Trockij 
di «Letteratura» 

Per la prima volta in Italia appare una delle opere 
piu significative del rivoluzionario con un ottimo 

apparato critico a cura di Vittorio Strada 

LEV TROCKIJ, c Letteratura 
e rlvoiuilone •, Einaudi, pp. 
659. L. 4.000 

La prima pubbllcazlone in 
Italia di una delle opere plu 
significative — ma sinora me-
no note, se non per sentito di
re — dl Trockij pu6 essere 
giustamente considerata un 
evento editoriale. Solo alcuni 
bran! erano apparsi pr̂ êden-
temente in Italia in un volu
me di Schwarz. U valore e 
accrescluto dall'eccellenza del
la traduzione e daH'ottimo ap
parato critico, di cul essa e 
corredata. 

Questo comprende non solo 
un'ampla lntroduzione dl Vit
torio Strada, informata e in-
teliigente, che assume le pro-
porzloni di uno di quel saggi, 
con cul 11 curatore del libro 
prosegue da tempo la sua pre-
zlosa indagine sulla cultura 
russa modema, ma anche al
cuni scritti complementarl d! 
Trockij sempre in materia po-
litlco-Ietteraria, piu gll attl dl 
una famosa rlunione dl lette-
ratl e politic!, che si tenne 
nel maggio 1924 presso il Co 
mttato centrale del Partlto ro-
munista russo (documento as-
sal rare, non solo in itiUiano. 
eppure quanto lndicativo per 
comprendere eld che accadri 
piu tardl nella letteratura so-
vietica) e una risoluzione — 
questa invece assai piu nota 
— che sul medesiml argomen-
ti venne approvata, ancora dal 

Comltato centrale, nel luglio 
1925. 

Scrive Strada che Letteratu
ra e rtvoluzione «e farse l'o-
pera plu rivelatrice dl Trockij 
certo la sua piu mulUlaterale 
e sintetlca». Lo e da piu an-
goli visualL Lo e perche rl-
vela in mlsura piu completa 
di quanto non possano molti 
suol scritti politicl quale va
lore intellettuale, quali molte-
plici lnteressi e quanta pro-
fonda cultura si trovassero 
nella figura del celebre com-
mlssaxio deirArmata rossa. 
Si capisce meglio alia lettura 
di queste pagine perche Lenin 
lo considerasse « sotto U profi-
lo personale, il piu capaoe» 
fra i membri del Comitate 
centrale. 

Ma il libro, uscito proprlo 
quando, Lenin morente, si pro-
filava il conflitto radicate fra 
Trockij e tutti gli altri diri-
genti bolscevichl uniti, aiute-
ra a comprendere meglio an
che quali furono le fundamen
tal! debolezze polltlche dell'au-
tore negli scontri degii ann! 
^0. Servira a tal fine rilegge
re in particolare quel brano 
eSugli intellettuali», col suo 
gludizio annlentatore della 
cultura russa, su cui anche 
Strada attlra I'attenzlone, co
me su quello che pud essere 
1'artlcolo «centrale a — co-
munque, uno dei piu '.'luml-
nanti — dell'lntera opera. 

SAGGI DI ARCHITETTURA 

L'architetto 
inquieto 

Due studi di Cesare De Seta sulla ma-
turazione artistica fra le due guerre 

g.b. 

CESARE DE SETA, c Archl-
tettura rationales, Laterza. 
pp. 409. L. 6.000 
CESARE DE SETA, c Cultura 
archltettonlca tra le due 
guerre 1, Laterza, pp. 332, 
L. 6.000 

Uno degll lmpegni magglorl 
assuntl dalla cultura critica 
ltallana dal dopoguerra in poi 
e stato senz'altro 11 tentatlvo 
dl fare luce sulla complessa 
vlcenda artistica che si e an-
data svlluppando fra le due 
guerre. Fu un perlodo che, 
pur non prlvo dl esiti posltlvl, 
si venne perd confondendo 
nelle pericolose tenderize del-
l'autarchla culturale. sostenu-
ta anche, a parte ognl mlstl-
flcazlohe ldeologlca, da un 
pro vine! allsmo coatto e retri-
vo che fu certamente In gra
do dl rendere quanto mal pro
blematic! i rlsultatl che ven-
nero da una generazlone di ar-
tisti e di architettl. 

Sotto questo profllo i due 
saggi di Cesare De Seta sono 
un'ulterlore chlarlficazione de
gll awenimentl e del conte-
nutl che perlmetrarono que-
sti momentl dl vltale lmpor-
tanza per la storia ltallana; a 
questo scopo e oggl certamen
te fondamentale proporre una 
accurate rllettura della produ-
zione crltlca dl Raffaello Giol-
11, che Cesare De Seta rlassu-
me neU'archltettura raziona-
le; una personallta slno ad og
gl non giustamente conside
rata, ma che ebbe lnsleme ad 
altri, come ad esempto Edoar-
do Perslco. una notevo'.e sen-
slblllta neirosservazlone e nel-
ranalisi dl tale vlcenda, lmpe-
gnato come Glolll e stato per 
venti annl, nel tentatlvo dl 
trovare le tracce dl un cam-
blamento e di una maturazio-
ne del penslero artlstlco ita
liano. 

Sostanzlalmente De Seta ten-
de a riproporre alia critica la 
personallta e 11 lavoro dl un 
uomo che ebbe con 11 suo tem
po rapportl assai problematic 
ci, e soprattutto invlta a rlleg-
gere attraverso questa stessa 
complesslta intellettuale la 
trama di una vlcenda dl cul 
non sono stati ancora comple-
tamente chiariti i slgnlf lcati e 
che appunto e stata dalla ge
nerate storiografia del dopo
guerra troppo schematlcamen-
te colnvolta nel dlsastro po
litico e morale del fascismo. 

Nel vastissimo campo di ln
teressi del Glolll grande im-
portanza ebbe rosservazlone 
del fatto architettonlco al 
quale egll attribuiva primaria 
funzione, proprlo in rapporto 
a quella presenza dell'arte nel
la vita, intesa come roomen-
to costitutivo e costruttivo de
gll stessl signlflcatl soclall, 
che lo awlclnava, se pur in 
termini rldottl, al ben plu va-
sto e complesso fenomeno del 
razlonalismo europeo. 

In un certo senso Glolll e 
indicativo degll sforsl e del 
limit! delle mlgllori menu dl 
un'epoca; la speranza dl una 
razlonalita, di ritrovare attra
verso l'arte nuovi sostanUvl, 
sono le oondlzlonl poste da 
una generazlone ad un lungo 
lavoro che non seppe mai pert 
emergere dall'area ristretta di 
una cultura che rivelava nel 
suol termini e nelle sue con-
traddlzionl le contraddizlonl 
storiche dl un paese schlac-
clato dal fascismo, arretrato 
nelle sue fondamentali strut-
ture. 

Probabilmente la stessa rl-
flessione sul lavoro dl Glolll 

Eu6 portare a formulare plu 
lquletantl interrogativi su 

tutto il ruolo e lo spessore 
che la cultura ltallana tra le 
due guerre ebbe, e soprattut
to riguardo la complesslta dl 
rapportl che intercorrono tra 
cvolonta d'arte* e ideologia, 
penslero teorico. 

In xLa cultura archltetto
nlca tra le due guerre* De 
Seta, entrando neli'ambito 
speclfico dell'archltettura, spo-
sta la visuale e ripercorre la 
Inters storia artistica del ven-
tennlo vedendola attraverso 
la lente critica dl chl r*.esa-
mlna quelle situazioni alia lu
ce dl tutta la crisl ldeologlca 
e metodologica dell'architettu-
ra moderna nei suoi mai suf-
ficientemente chiariti legaml 
con il razionallsmo prebellico. 

L'esperienza razionalista si
gnified un preclso programma 
e fu proprlo questo. nel suo 
misurarsl alle situazioni con-
testuali di ognl singolo pae

se, a conflgurarne l'enorme lm-
portanza ed a porre le basl di 
quella crlsi dl valorl teorlci 
ed operaUvi che si rlpercuote 
oggl nella crisl attuale. 

De Seta coglle attentamen-
te le caratterlstlche fondamen
tali che delinearono l'espe
rienza ltallana neli'ambito ra
zionalista sottollneando come 
l'intera vlcenda in Italia non 
seppe mai emergere dall'occa-
slonallta, dalla produzlone di 
opere di indubbio valore lln-
gulstlco, ma come fosse poi 
mancata proprlo la struttura 
di quel programma operativo 
e costruttivo che si era posto 
alia base della stessa era ra
zionalista. De Seta scavalca 
l'anallsi dlrettamente politica, 
1 rapportl tra la nuova Ax-
chltettura ed il regime per 
esamlnare l'intera epoca dal 
punto dl vista culturale, ri-
cercandone 1 nodi dal futuri-
smo in poi anche attraverso 
tutta quella elaborations teo-
rlca e crltlca che fu espressa 
da Croce e Gramsci, di cui so
no riportate sul libro alcune 
delle riflessloni tratte dal 
aquadernl» e branl dl tutta 
quella vasta polemica che su 
giornall e riviste come Do-
mus o Casabella si ebbe tra 
razionallsU e no. 

Non manca insomma nei 
due saggi di De Seta l'lmpo-
stazlone di seri problemi, pro
blemi che sono poi il dubblo 
e l'inquietudlne dl tutta l'ar-
chitettura contemporanea in-
capace ancora di ritrovare nel
la storia attuale quella orga-
nlca collocazione che, dram-
matlcamente, allora 11 razlo
nalismo aveva postulate nella 
sua oscUIazlone tra trasformi-
smo e Utopia. 

Alessandro Pagliero 

- ; ' ^ ^ 

Da un grande f otograf o 
Ecco ancora un libro dl Ugo Mulas, il 

secondo nel giro dl appena un mese anche 
se non certo 11 secondo nella blbllografia 
personale. Contemporaneamente all'uscita del 
primo, era stata allestita a Parma anche una 
retrospettlva del «fotografo degll artist!» 
morto a Milano nel marzo scorso, dopo una 
lunga malattia. L'eslgenza dl Mulas, in que
sto «La fotografia »(Einaudi, L. 4.000), e 
quella dl approfondlre un riesame del pro
prlo lavoro dl uomo d'lmmagine e di ritratti-
sta privileglato dl Duchamp, Calder, Man 
Ray, Fontana, Glacometti, Rauschenberg e dl 
tanti altri artist! Italian! e stranlerl. Anche 
in quest'ultimo volume si scopre con quanta 
costanza e pazlenza Mulas si awlclnava a) 
propri soggetu con uno sforzo dl «lettura» 
delle opere dawero grande. Mulas, per6, non 
si accontentava dl questo: il suo approcclo 
con l'artista, la sua personallta, il suo modo 
dl essere uomo, awenlvano da pari a pari e 
senza complessi. Mulas, cloe, si rnuoveva In 

un mondo che era anche suo e del quale fa 
ceva parte a pieno diritto. Per anni, aveva 
lavorato con i gruppi artlstlcl dl via Brera a 
Milano e per anni era passato da uno 
studio all'altro, da una Biennale all'altra, 
sempre oercando dl capire tutto prima dl fo-
tografare. Alia fine, Poperazione di «far ea 
pire» quello che e'era dentro ad ogni arti
ste e qulndi anche dentro il fotografo, era 
dlventata una componente essenziale di Mu 
las, una componente che saltava sublto agli 
occhi da ogni foto: da quelle recentl, ma an 
che da quelle della perlferia mllanese e degl 
annl intens! del caffe « Giamalca » (nella fo 
to qui sopra) e della Brera intorno al 1950. In 
questo ultimo libro Mulas, da intellettuale c 
da uomo dl immagine autentlco, ripercorre 
il suo lavoro facendo confront!, ponendosi 
interrogativi e chiedendo il nostro gludizio di 
lettori su una serie di «verifiche» important 1 
per lo stesso Mulas, ma anche per gli altri 
fotografi che credono nel loro mestiere. 

SCRITTORI ITALIANI: SANDRO PENNA 

Un poeta in prosa 
«Un po' di febbre», una raccolta di racconti, ci permette di scoprire inediti aspetti 
drammatici del mondo di uno dei nostri piu «puri» poeti della «generazione di mezzo» 

SANDRO PENNA, cUn po' 
dl febbret, GarzantL pp. 
170. L. 2.200 

Penna e forse 11 poeta piu 
cpuro» della generazlone dt 
mezzo che in poesia fu defini
te ermetioa e che inizid ad 
operare durante gll anni tren-
ta nel clima dl Novecento; ma 
non 6 un poeta cchlusos e 
difficile, al contrario, la sua 
vocazione dl a mostro da nien-
te» — come si autodefini-
see —, ovvero dl Inquieto ml-
tografo della adolescenza, lo 
conduce piuttosto ad una poe
sia che ha molti addentella-
ti con quella, chiara ed efe~ 
glaca, dl Saba e con la pro
sa d'arte rondlsta, cardarel* 
liana. In questo senso, si trat
te di una voce a se, che si 
distingue dal coro ormal smox-
zato del poeti neosimbollstl 
per una sorte dl - adestone 
alia realta, flsiologica e vital!-
stica, senza vistosi inflngimen-
ti letterarl. 

In questa raccolta dl brevl 
prose, Penna sembra incrina-
re la sfera «narclsista» che 
limite la sua ricerca propria-
mente poeUca. Questi elzevi-
rl, sganclaU in parte dalla 
rarefazlone dell'eserclzio poe-
tico, permettono di entrare 
nel vivo di una < complete in
capacity dl adattamento (addi-
rittura psicologlco) > che e la 
contraddlzione prima dello 
scrivere del Penna: la purez-
za del disegno, delle figure e 
del paesaggl amaU al limite 
del cupk) dissolvi, che carat-
terizza la produzlone in ver-
si, e qui mediate da una 
serie di passaggi. diremmo, 
« saggisUcl». 

Certo. non e un gesto di 
rottura, ma un Inseri mento 
in un solco gia tracciato. per 
cui anche 1 dettegli psicologi-
ci che appalono nel piu vivo 
contesto narrativo sono ri-
conducibili ad una nratica let-
teraria consueta. In ogni mo
do si tratta di uno svlluppo 

TESTI DI PSICOLOGIA 

L'ORA DI VENTI MINUT1 
PIETRO CASTELHUOVa 
TEDESCO, eL'era di venti 
minutl», Boringhieri. pp. 
140. L. 2600 

Circa il « 70 per cento delle 
forme morbose in cui tl me
dico generico si Imbatto e co-
sUtuito da sociopatie* cono-
sclute comunemente come ne-
vrosi. affatlcamenti, esauri-
menu, p&icastenle; soltanto in 
determinate ctrcostanze e do
po un certo perlodo di tempo 
questi statt diventano patolo-
glcl In senso stretto. 

Dl front* a questa realta 
che e per molt! ospetU nuo
va il nostro medico non ha, 
e non per colpa sua, nasuna 
preparasione per potervi in-
tervenire terapeuUcamente; lo 
vedlamo perdd dl volte tn 
volta dlventare un distaccato 
raulcuratore, un dlspensatere 
di f armaci spesso inutili o ad-
dirittura damosl, un anfo-
sclato professlonlste con una 
grossa sflducla nelle sue pot-

sibilita dl « generico » di fron-
te al suoi colleghi cspeciali-
sUa. 

L'autore de L'ora di venti 
minuli si inserisce in questo 
contesto assai deludente au-
spicandosi un maggiore lnte-
resse da parte della classe 
medlca per la comprensione 
della realta affetUva del pa
tient* e da parte degli organ! 
costituiU una preparasione piu 
adeguata in questo senso dei 
futuro medico. In raancanza 
dl meglio Castelnuovo-Tede-
sco fornisce una accurate bi-
Mlografia psicologlca e pro
pone al volenteroso medico 
questa eGuida praUoaa pec 
una psicoterapia breve (10 se-
dute di venU minutl clascuna) 
che in certi casl e da rite-
nersi assai utile pet U pa-
ilente. In questo particolare 
tipo dl approcclo derono erl-
dentemente easere salvafuax-
date alcune soeclflche pee-
mease metodctoflche: soeten-

zlalmente infatti si tende ad 
«alleviare i sintomi J e non 
a ristrutturare globalmente la 
personallta del paziente; da 
questo deriva un fondamenta
le dlsinteresse del terapeute 
per 1 problemi dell'infanzia 
del suo asslstlto e in genera-
le per II suo passato. 

Grande interesse invece ac-
qulsta il presente e la specifi-
ca realta dlsturbante. SI e 
preferito alle 2 o 3 sedute 
setUmanali di un'ora ciiscuna 
della analisi freudiana che 
pud durare anche alcuni anni, 
la durate masslma di 10 set-
timane con sedute di venti 
minutl per evitare rinstaurar-
si dl un legame troppo stret
to tra terapeute e paziente. 

Per concludere 11 libro, de
ludente teoricamente, e inve
ce interessante per la sua 
cMarens esposltlva e per 1 
problemi one soueva 

G. P. Lombardo 

I nuovi 
racconti di 
Campanile 

(a. b). Di Achfile Campanile. 
ormai ultrasettantenne. Rizzoli 
pubblica oggi il cManuale di 
conversaziones, una raccolta di 
48 racconti (uno di rneno della 
famosa raccolta di Hemingway). 
Il libro. che * di 306 pagine e 
che coste 3.500 lire, ha una 
prefazione di Carlo Bo che dice 
di Campanile tutto il bene pos-
sibue, anrraverandolo, e ci pare 
giusto, fra gli scrtttori prodighi, 
quelli dee che non lesinano « ad 
aiutare il tempo nella sua impie-
tosa opera di distruziont». 

che serve a comprendere ed 
a correggere, in senso dram-
matlco, l'estenuata «grecita» 
del discorso in vers!. 

D'altronde, non v'e dubblo 
che lo scrittore intenda, an
che in questo caso, fare una 
operazione poetica. Baste 
scorrere i «racconti*. La 
a corriera », posta fra virgolet-
te, come per un riguardo al
ia liricita delle parole che for-
mano il contesto; l'ossessivo 
ricorrere di vocaboli come 
adolce, dolcezza, tenero, leg-
gero, odoroso, caldo umidov 
ed altri egualmente sensitivi; 
l'insistere sul gioco degli 
sguardi, ovvero su una tensio-
ne di adolescenziale lnquletu-
dlne, dimostrano senza equl-
voco la natura essenzialmen-
te Urica di «Un po* di feb-
bre v. Penna, cosciente di que
sta accesa polarita e natural
mente teso a ricercarne il 
suo opposto; a smorzarne la 
forte carica emotiva, al pun
to di scrivere: 

«..JVon ho mai capito quel
lo che e bello e quello che e 
brutto. Mi pare che tutto quel
lo che esiste sta bello perche" 
esiste o, anche, sia brutto per 
la stessa ragione, secondo Va-
nimo ma non in s6 stesso. 
Ma io non sono un esteta. 
Lo sono un poco riguardo al
ia bellezza delle persone, t 
non ammetto nasi storti o 
pelli vizze~ ». 

Ma, se a statue rettoriche o 
vecchi ponti pericolanti» non 
disturbano il suo gusto, se il 
paesaggio cloe pud sembrare, 
ad un certo momento del di
scorso, secondario per l'appa-
gamento del suo ^enso eateti-
co, altrove le cose cambiano 
e Penna scrive: «/o mi inna-
moro allora di questa zona 
della citta, ancora buia e ario-
sa, e srubito discendo*. 

Dunque, al centre della sua 
ricerca e'e luomo nel momen
to in cui si af faccia al mon
do senza ancora appartener-
vi. senza «le grosse corapli-
cazioni femminilis o «la pe-
santezza e rascurita virilia, 
quando cla dolcezza attivas 
che prelude al vivere * al 
suo apice; e — nonostante tut
to — il paesaggio romano, 
«che e Tamante* e «il ma
re, Trieste, Milano (che sono 

, altrettente awenture) ». Si 
tratta del capovolgimento del
la poetica leopardiana poiche 
la natura, per quanto tor-
mentante, assurge a Vita istin-
tiva e mitizzate. Questa sim-
biosi fra realta e simboli, fra 
cronaca suburbana e letteratura 
ha in cUn po* di febbre», solu-
zionl non sempre edonistiche 
o solari. Quando penna ab-
bandona o mitiga per un istan-
te il suo dilemma esistenzia-
le per accondiscendere a dia-
lettiche meno assolute; quan
do rompe il guscio della pro
pria illusione (Adolescenza-
Natura-Felicita). di cui peral-
tro ha consapevolezza {*im-
prowisamente mi sento solo, 
come staccato sempre da un 
amove iUusorio*) allora la 
sua voce ci giunge piu skmra, 
vinta ormal la viscerale, ele-
giaca trepldazione che lo co-
stringe ad una ispessita sens!-
blllti decadente ed arcadica. 

Certi trattl (« Bntrai in una 
osteria in cerca di caldo po-
polo, ma non potei avert caldo 
neanche tt cibo », oppure « Tra 

la folia godo di scoprire vol-
ti assai disuguali e mi diver-
to, come sempre e dovunque, 
ad immaginare la terra d'o-
rigine ») sfuocando l'immagine 
di una realta oscura ed ostile, 
recuperabile solo nel momen
to dell'lnizlazlone alia vita, per 
sostitulrla con una Immagine 
solidale, anche se destinata a 
cadere al primo urto della 
ragione poetica che non pud 
owiamente identificaTBi con la 
nostalgia populiste. Ma questo 
e certo un altro discorso, 
ne si vuole indicare contro 
le secche del purismo rondl
sta (in punta di penna, si 
scusi il blsticcio), l'argine op
posto, spesso ceduo, del rac-
conto retorico. 

Insomma, questa raccolta dl 
prose presente un momento 
di unite nella total© adesio-
ne alia Natura (che qui e Vi
ta e Destino insieme) ed una 
moltepllcita di interpretazioni 
ed esiti per quanto riguar-
da 1'anaHsi psicologlca del pro
prlo mondo. Da tutto cio si 
pud dedurre che lo scrittore 
e fedele a se stesso quan
do si ldentlfica con quanto 
della storia e alio s"<adlo pie-
cosclenzlale, con quanto depe-
risce e si rinnova in una « pe
rlferia » infine pastorale, pre-
cristiana, non filtrate attraver
so un'ottica sociale. 

Franco Manescalchi 

NARRATORI STRANIERI: 
HANDKE 

Viaggio di una 
crisi coniugale 

PETER HANDKE, «Breve 
letfera del lungo addio>, 
Feltrinelli, pp. 200. L. 2.800 

Peter Handke. Venfant pro-
dige delle lettere tedesche 
(appena trentenne e al suo 
terzo romanzo. dopo aver toe-
cato il successo sui palcosce-
nici di tutto il mondo con i 
suoi apezzi vocaliv) sembra 
attenuare sensibilmente il suo 
sperimentalismo. Al di la del-
l'interesse per il linguaggio 
(dominante nel testi per il 
teatro) e per le strutture del 
romanzo, sembra affiorare la 
narrazione. Se L'am&ulante 
era una sorte di saggio sul 
romanzo giallo e quindi, in 
un certo senso e come e stato 
detto, conteneva ogni roman
zo giallo possibile ma contem
poraneamente li uccideva tutti 
facendo della narrazione un 
puro esernpio, questo Breve 
lettera del tango addio recu-
pera della struttura «gialla» 
Telemento della suspense. H 
protagonista insegue e cerca dl 
riavere una moglie che a sua 
volte lo segue e lo ripina e 
cerca di ammazzarlo. II tutto 
awiene in un viaggio attra
verso gli Stati Uniti. 

n viaggio, e cid che acca-
de, potrebbe anche non essere 
altro che metafora di un rap
porto coniugale e in particola
re della sua crisi. Infatti una 
delle frasi final! del libro e: 
ffAdesso eravamo finalmente 
pronti a separarci in pace». 
Ma questo e un romanzo dl 
recuperi: prima di tutto con 
il recupero della narrativa si 
ripresenta la storia. E* la fine 
deBa stasl e del caos: Handke 
esce dal vortice della babele 
linguistica e costruisce una 
storia con un inizio e una fi
ne. In questo senso il viaggio 
e movlmento, costruzione, di-
venire appunto. H viaggio con 
le sue inevltabili tappe «fa 
storia* di per se e, inoltxe, or-
dina gli awenimentl, 6k un 
senso al tempo e olio spazlo. 
n viaggio d'altronde e spesso 
metafora della vita, Forse 

Handke (visto che era in Ame
rica) si e ricordato dl Jack 
Kerouac e in particolare di 
Sulla strada o di un film co
me Easy rider. Insomma, non 
6 escluso che gli USA siano 
present! in questo romanzo 
non solo come ambientazione 
e paesaggio, ma anche con 
un mito americano per eccel-
lenza: il viaggio alia ricer
ca di se stessi, il viaggio del
la crisl e, anche, diila spe
ranza. 

Oltre al « giallo » e a certa 
narrativa ameTicana, Handke 
si fe forse rifatto alia e*co!e du 
regard, in particolare per cid 
che riguarda la tecnica del
le descrlzioni: i paesaggl ven-
gono depauperati di ognl fa-
scino o alone, ridotti a cose, 
visti come ogeetU. Questo ro
manzo pieno di terni tipid del
la narrativa modema, come 
il problema del sosia, della 
alienazione, della reificazione, 
e di prestiti stillstici e narra-
tivi, non poteva non essere 
anche un metoromanzo. Ca-
ratteristica queste che naod-
ke forse poteva evitare di ren
dere esplicita nella lettura che 
il protagonista fa dl Enrico il 
Verde. 

Attraverso queste finzlone 
Handke ci racconte di nuovo 
11 romanzo di Kleist quasi a 
saggiame la consistenza e la 

plausibflita delle strutture nar
rative e contemporaneamente 
facendo anche opera di dl
struzlone e reificazione del ro
manzo classico: una piccola 
vendetta, si direbbe, nel mo
mento che anche Handke ce
de alia narratlvita, forse mal-
gri sots, per usdre dal vico-
lo cieco della demolizione let-
teraria. Ma, per conchidere, 
va detto che a Peter Hanake 
I'operazione riesce e, malgra-
do i prestiti e le eredita che 
abbiamo indicate la mano e 
ferma: il giovane scrittore dc~ 
mina I* sua perlooloaa matey 
rla. 

Francesco D'Annl 


