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Pagine di cronaca 
del tempo f ascista 
Nel nuovo « f i l o n e » editoriale che deriva dal rinnovato interesse per 
il drammatico e infausto periodo si inseriscono agili volumi che, senza 
pretese di approfondimento storico, sono di utile sussidio alia divulgazione 

PAOLO PAVOLINI, « 1943, 
la cadula del fascismo»: 
« Badoglio e C , strateghi 
della disfatla » e « La fuga 
del Savola », Fabbri ed., 2 
voll.. pp. 158, L. 1.000 cad. 

ARRIGO PETACCO e SER
GIO ZAVOLI, « Dai Gran 
Conslgllo al Gran Sasso», 
Rizzoli. pp. 191. L. 2.700. 
SERGIO ZAVOLI, « Nasci-
ta di una dittatura», SEI. 
pp. 260. L. 3.000. 

GIORGIO BOCCA, < L'Ita
lia Fascista », Mondadori, 
collana aperta. pp. 141. Li
re 1.800. 

A giudicare dalle decine di 
volumi cornparsi negli ultimi 
mesi nelle librerie e dedicati 
ai piu diversi aspetti della sto-
ria d'ltalia nel periodo fasci
sta, a giudicare ancora dalle 
innumerevoli testimonianze o 
ricostruzioni pubblicate sui 
settimanali, dai films in cir-
colazione o in produzione, si 
potrebbe vedere nel tema fa
scismo un nuovo filone «di 
consumo ». Ma se un elemen-
to di consumo pud esserci, e 
anche evidente che esso e la 
conseguenza di fattori e di 
componenti assai piu seri ed 
interessanti. Su questa doman-
da di conoscenza della realta 
fascista, delle sue caratteristi-
che storiche e cullurali — che 
si esprime ai piu diversi livel-
li — ha certamente influito il 
dibattito e lo scontro politico 
di oggi, il risorgere di vellei-
ta autoritarie ed il tentativo 
di far leva sulla c ignoranza » 
del passato per riproporre mo-
delli e comportamenti tipici 
appunto del fascismo. 

Questo specie di boom della 
domanda di informazione su 
una delle esperienze piu dram-
matiche del nostro paese ri-
flette, soprattutto per le nuove 
generazioni, altri due elemen-
ti. uno negativo ed uno positi-
vo. L'elemento negativo sta 
chiaramente nelle gravi la-
cune deH'insegnamento scola-
stico che. ancora nella grande 
maggioranza dei casi. tende 
ad ignorare il periodo fascista 
come fosse un periodo sul qua
le e ancora troppo presto dare 
un giudizio storico « sereno ed 
obiettivo». E' un rilievo cer-
to non nuovo. ma che non e 

Le violenze 
squadriste 

di oggi 
P. FIORANO, c L'ombra 
del fez», Coines. pp. 115. 
L. 1.000. 

(E.S.) — aCamuffare la 
realta della violenza fascista 
parlando di " scaramucce" 
... significa fare! compile! dl 
un rigurgito di violenza, che 
11 - Governo ha 11 dovere di 
atroncare...». 

Questo e quanto In sostan-
za la Piorano vuole esprime-
re con questo libro, che e per 
la maggior parte costituito 
da una cronologia delle vio
lenze fasciste awenute nelle 
scuole romane durante 11 pe
riodo 1971-1973. 

Sebbene 11 libro nasca da 
un genuino sentimento anti-
fascista, non ci sembra pos-
sibile. come giustamente fa 
rilevare Piero Caleffi nell'in-
troduzione. condividere 11 pro-
fondo pessimlsmo dell'autrice. 

E' senza dubbio importante 
denunciare • certi « episodi » 
per superare l'indifferenza dl 
una parte non trascurabile 
della popolazione. Ma. anche 
se il panorama offertocl og-
g_i dalla realta italiana e ab
bas tanza desolante, e altret-
tanto importante credere nel
la possibilita di agire, nella 
capacita che tutte le volonta 
popolari hanno di unirsi e di 
lottare. 

per questo meno valido. so
prattutto nel momento in cui il 
tenia fascismo-antifascismo e 
quello con il quale i giovani e 
gli studenti si confrontano 
quotidianamente. costretti pe-
ro a cercare fuori della scuo-
la i necessari strumenti di co
noscenza e di approfondimen
to. L'elemento positivo sta, al 
contrario. proprio nel fervore 
con il quale le nuove genera
zioni, hanno « scoperto » 1'in-
teresse e la stimolante com-
plessita della storia d'ltalia 
nel periodo fascista: e sem-
pre azzardato fare valutazio-
ni « a occhio J>, ma probabil-
mente non si va troppo lontani 
dalla realta se si afferma che 
una meta dei lettori dei volu
mi di Spriano, dei ricordi del
la Ravera — per citare libri 
di questo genere — sono gio
vani e anche giovanissimi. 

Un ruolo non secondario e 
stato assolto in questo campo 
da numerosi libri « giornalisti-
ci» — cioe scritti da giorna-
listi e con un taglio giornalisti-
co — che, pur senza pretese di 
approfondimento storico, han
no spesso ricostruito atmosfe-
re. particolari. episodi e cir-
costanze significativi della 
realta fascista. mettendo a di-
sposizione di un pubblico an
che « disimpegnato » elementi 
di valutazione e di giudizio 
piu complessivi e stimolando 
nello stesso tempo lo studio e 
la conoscenza di quei pro-
blemi. 

Esempi di questo « filone » 
sono i volumetti che Paolo Pa-
volini ha scritto per la colla
na « Sottaccusa » dei Fratelli 
Fabbri (una collana assai po-
polare, a grande diffusione. e 
nella quale, a conferma della 
vastita della richiesta di co
noscenza sul fascismo, gia fu-
rono pubblicati «La condan-
na di Mussolini » di Gianfran-
co Vene ed il convincente « Gli 
anni del manganello » di Wal
ter Tobagi). Questi libri, dai 
titoli « Badoglio e C. strateghi 
della disfatta J>. e < La fuga 
dei Savoia > (la cui parte fi
nale, contenente un giudizio 
sulla politica del PCI e da re-
spingere) sono una ricostru-
zione della caduta del fasci
smo. nella quale Paolo Pavo-
lini tende a mettere in eviden-
za il ruolo pesantemente nega
tivo svolto dalla monarchia e 
da Badoglio. gli intrighi di cor-
te. le rivalita e le meschinerie 
dei responsabili della condotta 
delta guerra. il tutto nel qua-
dro del disfacimento del re
gime. Una ricostruzione effet-
tuata con passione e ricca di 
dati e di spunti poco conosciu-
ti di elementi spesso contra-
stanti di farsa e di tragedia 
che servono ad iUustrare la 
realta degli anni piu bui del-
l'esperienza fascista. 

Un periodo ancor piu ristret-
to, quello che va dal 25 luglio 
1943 alia formazione della RSI. 
e esaminato. anzi sviscerato. 
con grande abilita giornalisti-
ca da Arrigo Petacco e Ser
gio Zavoli (cDal Gran Con-
siglio al Gran Sasso >. Riz
zoli. 

Attraverso una tecnica che 
combina la c presa diretta > 
della cronaca con l'incalzare 
del romanzo. Petacco e Zavoli 
ricostruiscono i cinquatuno 
giorni della prigionia di Mus
solini con una ricerca minu-
ziosa di documenti e di testi
monianze. giungendo anche a 
rettificare alcune < verita ». 
come lo svolgimento deU'ope-
razione che libero Mussolini 
al Gran Sasso e il cui succes-
so — dimostrano — e da at
t r ibute non a Otto Skorzeny 
(che vi partecipo come osser-
vatore di polizia) ma al mag-

giore dei paracadutisti Harold 
Morse. 

Di Sergio Zavoli 6 intanto 
giunta alia quarta edizione 
«Nascita di una dittatura» 
che deriva direttamente dal
la inchiesta televisiva sulla 
quale « 1'Unita » aveva espres
so a suo tempo autorevoli cri 
tiche. Infine Giorgio Bocca ha 
fatto uscire presso Mondado 
ri, in una collana rivolta ai 
giovani, « L'ltalia fascista» 
una analisi puntuale, correda 
ta anche di una ricca biblio-
grafia di un «taglio » partico-
lare. su quello che e stato il 
fascismo, il clima in cui e na-
to. come si e sviluppato. II 
linguaggio estremamente ac
cessible rende il libro di fa
cile lettura, cosi come sono gli 
altri che abbiamo citato in 
questa panoramica che non 
pretende di essere esauriente. 

DISCUSSIONI SU 
UNA STRATEGIA 

Cuba 1964-70: 
gli anni caldi 

Tulino rievoca, in modo partecipe anche se in parte con-
Iraddillorio, il periodo in cui I'Avana lento di proiettare 
nell'America latina la propria esperienza guerrigliera 

SE\XySMANQ! TROPPO 
OERUBi LA PATRIA 

^ ^ ^ * ^ « 

FabriZIO CoiSSOn Un esemplare manifesto della becera propaganda fascista 

« Attacco al 
Moncada » di 
Robert Merle 

ROBERT MERLE, « At
tacco al Moncada », Edi
tor! Rlunltl, pp. 3 1 1 , 
L. 1.800. 

« II prlmo giorno della ri-
voluzione cubana ». e il sot-
totitolo di questo libro di 
Merle che, opparso in Fran-
cia nel 1965, vede ora la sua 
seconda edizione presso gli 
Editori Riuniti, a un prezzo 
accessibile. II libro, narrato 
con piglio giornalistico, con 
intensa partecipazione politica 
e di simpatia umana per I 
c rivoltosl », e gia conosciuto 
certamente da una parte dei 
nostri lettori: questa seconda 
edizione, che esce a 5 anni 
dalla prima, e rivolta a) gio
vani. Completano il volume una 
bibliogralia (che avrebbe po-
tuto essere aggiornata) e al-
cunl frammenti di lettere ine-
dito di Fidel Castro. 

NARRATORI E POETI CONTEMPORANEI ITALIANI 

Camon: tragico 
mondo contadino 

Anche in quesle poesie di«Liberare I'animale»la voce e 
plurale e ha incandescenfe emozione e razionalifa politica 

FERDINANDO CAMON, 
« Liberare I'animale », Gar-
zanti. pp. 116. L. 2.000. 

Col titolo molto volponla-
no di Liberare I'animale Per-
dinando Camon ha raccolto 
la sua produzione poetica dal 
'67 ad oggi. La prima sezione 
del volume, «Fuori storia». 
ora ritoccata, apparve a suo 
tempo in un libretto omoni-
mo che rappresento la prima 
uscita di Camon come autore 
in proprio, mentre le altre 
(quella che intitola la raccol-
ta, e poi aCartina topografi-
ca», « Kennedy » e « Posse-
dere ideologia») comprendo-
no testi alcuni dei quali han
no gia visto la luce in rivista 
o in antologia. Arbitrarieta 
miscellanea? Decisamente no: 
perche il libro sta 11, compat-
to come un sasso, pieno di 
sangue e di verita. 

A ribadire che Camon, sla 
in prosa che in poesia, lavo-
ra su un nucleo di motivl 
estremamente serrato, che 
ammette rarissime dispersio-
ni al suo procedere in vertl-
cale. Anche in questo caso, 
la voce del libro e plurale: 
l'ansimante e sorda voce anal-
fabeta di una civilta che si 
spegne sulle sue braci con-
tadine, di cui il poeta si fa 
carico, quasi traducendone in 
formule di secca evidenza ra-
gionativa e metaforica 11 di-
sperato silenzio. A questo 
«Terzo Mondo» veneto, di 
cui in qualche modo si rico-
nosce 1*« intellettuale organl-
co», Camon aderis:e con in-
candescente emozione visce
rate e al contempo ne misu-
ra la sconfitta in termini dl 
razionallta politica. 

E' lo stesso universo con-
dannato che abbiamo cono
sciuto nel Quinto stato e ne 
La vita eterna, lo stesso sot 
romondo che as'afferra a un 
feticcio / piu pagano / che 
cristiano », e il cui feticismo 
a con assurda logicita / si spo 
sa al nuovo verbo del Comu 
nismo: / ne nasce 1'uomo sen-
za qualita / che spera nella 
Rivoluzlone / ma non la fa» 

II poeta ne accoglie 1'esa 
sperazione e la tragedia sen
za sbocco: e a questo punto 
l'impatto deU'autobiografla 
rende uno schianto violento. 
un rimbombo di sonorita me-
tallica e crudele. II maglio 

che colpisce la fatica della 
sua razza contadina e lo stes
so che ha frantumato le ossa 
dello scrittore. Ed ecco che la 
testimonianza del singolo si 
dilata ad emblema vivente di 
una condizione collettiva: 
«L*ultima volta che ti vidi / 
ti portavano appeso / ad un 
bastone / con una corda pas-
sata / sotto le ascelle, / con 
le mani penzolonl / reggevl 
forate le budelle / pendule 
sui coglioni». Cosl, fulminea-
mente, si accampa nello spazio 
di una memoria presente, 
non elegiaca ma diremmo 
piuttosto militante, la rtgura 
del fratello assassinato dai na-
zifascisti. II rovello non si ac-
quieta, la disperazione non si 
sublima nella caima liquida 
del ricordo. Anche su una 
morte si pub costruire la ra-
gione di un essere e di un 
fare antagonistic!, irriducibil-
mente refrattari al consenso. 
alia quiete del potere: a Della 
vita che ci hai lasciato / non 
ti ringrazio ne ti perdono. / 
Noi dobbiamo contentarci di 
esistere. / La nostra miseria 
e folklore, / e proprio della 
bestia il nostro dolore. / Non 
posslamo ancora reagire al 
male: / occorrono interi mll-
lenni / per liberare da noi lo 
animate ». 

Lo scampo, e Camon lo sa 
bene, non risiede nella poe
sia ma nella permanenza del 
conflitto di cui anche la poe
sia partecipa. Non si pud re-
cidere 11 nodo scorsoio con 
una forbiclata individuate, ma 
e certo che ogni specifico pud 
diventare una lama, purche 
usato secondo acosclenzas e 
secondo «storia w. Si veda al-
lora, in questo libro, cosa si-
gnifichi a possedere ideolo-
gia »: ierl e oggi. E come, an
che in termini stilistici. 11 di-
scorso di Pasolini (di cui qua 
e la s'avverte rombra. non 
solo nella icastica serie degli 
epigrammi a Fortini. a Ro
vers!. a Laurenzi e altri) ven-
ga fissato e spogliato di ogni 
ansia metafisica di riscatto. 
per farsi lancinante dichiara-
zione. negazione positiva del 
presente II resto vada pure 
ad arricchire la miseria car-
cadican e «bucolica» della 
Letteratura. ma certo Camon 
non versera il suo obolo. 

Mario Lunetta 

TESTI DI SOCIOLOGIA POLITICA 

Critica delFideologia meridionalista 
Bersaglio principale del libro dl Piero Bevilacqua h Gramsci, d i cui I'autore non ha voluto comprendere 
la grande portata dell'intuizione sul rapporto nord-sud 

PIERO BEVILACQUA, .Cri
tica deU'ideologia meridio
nalista », MarMho Editori. 
pp 124. L. 1 500 

Bersaglio principale di que-
eto libro e relaboraztone me
ridionalista di Gramsci che, 
secondo l'au tore, non presen-
ta alcuna soluzione di conti-
nuita rispetlo ai democratiri 
dell'Italia liberale che vede 
vano nella arretratezza me 
ridionale post-risorgimentale 
solo una «questione socialeo. 
Una questione. cioe, determi-
nata da un « residuo » di ar
retratezza all'intemo dello 
stato borghese unitario Bevi
lacqua accusa Gramsci di non 
aver capito la Iezione del 
I libro del Capitate e la teo-
ria della « accumulazione pii-
mitivan; di non aver capito 
cioe il Marx che indica nel 
processo capitalistico non solo 
la linea di sviluppo vincen-
te ed irreversibile del mondo 
modemo borghese, ma anche 
la formazione economlco-so-
ciale all'interno della quale 
solo 1 diretti antagonist! del 
eapitale (cioe i proletari) so-
HO portatori delle istanze ri-
fttaiion&rte. 

Gramsci, dunque, elaboran-
do la teoria della alleanza 
operai-contadini e non com-
orendendo che la «arretra
tezza » meridionale era un 
« residuo » destinato a scom-
parire, faceva leva su una 
• incompiutezza» della rivo-
Iuzione borghese (che il suc
cessive sviluppo capitalistico. 
secondo Bevilacqua, avrebbe 
absorb!to), per fondare su di 
essa la lpotest di trasforma 
zione rivoluzionaria in senso 
gocialista della societa italiana. 

Anzi. ponendost dal punto 
di vista contadino, cioe della 
classe sociale sulla cut scon
fitta storica si awiava anche 
in Italia il processo di «accu
mulazione primitivao. Gram
sci veniva a porsi al di fuo
ri di ogni possibilita di com-
prenstone del processo capi
talistico, commettendo Terro-
re di ritenere «immutabile» 
una situazione (il Mezzogiomo 
arretrato) invece temporal-
mente ben delimitata, e dl 
puntare, per la rivoluzlone, 
non sulle forze antagoniste 
del eapitale (il proletariato), 
bensl sulle forze sconfitte e 
destinate alia progressiva 
scomparsa, 

Restando quindi sostanzial-
mente all'interno della «ideo-
logia » borghese. la linea me
ridionalista di Gramsci, se
condo Bevilacqua, non solo 
avrebbe disarmato la classe 
operaia del nord annacquan-
do la purezza delta sua con 
notazione rivoluzionaria, ma s! 
sarebbe rivelata sostanzial-
mente impotente, e oggi non 
sarebbe altro che la testimo
nianza. arcaica, di una Incom-
prensione di fondo. da parte 
del marxismo italiano. delle U-
nee di sviluppo del processo 
capitalistico. 

In realta cI6 che sfugge al 
Bevilacqua, incapace di so-
stanziare storicamente l'invo-
lucro della sua critica pura-
mente ideologica alle ideolo
gic altrul (peraltro arbitra-
riamente definite), e invece 
la portata della Intuizione 
gramsciana sul rapporto 
nord-sud (quindi operai con-
tad ini) come feconda intuizio
ne, politica e teorlca, sulle 
caratteristlche della forma
zione economlco-sociale capl-
talistica, quale specificamen-
te si e venuta determinando 
nel nostro paeae. 

Ed b slgnflcatlvo che per 

i tnseguire l'ideale del «puro» 
processo capitalistico (identi 
ficato tout court con il rap
porto In fabbrica), Bevilac
qua finisca, per parte sua, 
per giustificare il modo co
me concretamente questo 
processo e andato avanti in 
Italia; finisca cioe per giusti
ficare remigrazione e la di-
sgregazione del sud. 

Ecco infatti come termlna 
la sua « demistificazione » del 
meridionalismo di Gramsci: 
«1'arretratezza contadina del 
Mezzogiomo non poteva non 
essere, per il futuro. gia tutta 
dentro il prosslmo salto del
lo sviluppo capitalistico: sotto 
la forma della migrazione del
la forza lavoro che. tempora-
neamente e forzatamente fis-
sata nelle forme ancora ar-
caiche della piccola propriety 
contadina, poteva finalmente 
entrare, oramai liberata da 
uno stallo artificiale, nella 
sua nuova qualita di merce 
e grazie alia propria mobili
ty nel nuovo modo di pro
duzione capitalistico, che si 
sarebbe esteso secondo la 
sua piu intima logical. 

Lina Tamburrino 

Chiara: pretore 
tutto erotico 

Una groftesca rappresenfazione quotidiana con personag-
gi alia perpefua ricerca di una magari meschina felicita 

PIETRO CHIARA, < II pre
tore di Cuvlo», Mondadori. 
pp. 136. L. 2.000. 

AH'insegna di un'eplgrafe 
dalla quinta novella della gior-
nata ottava del Decameron 
(nella quale «si ragiona di 
quelle beffe che tutto il gior
no o donna ad uomo o uomo 
a donna o l'uno uomo all'altro 
si fanno ») — « io vi voglio mo-
strare il piu nuovo squasimo-
deo (cioe sciocco, babbeo) che 
voi vedeste mai» — inlzia 
questo nuovo racconto di 
Pietro Chiara, protagonlsta 
del quale (lo « squasimodeo » 
in questione) e certo dotto'r 
Augusto Vanghetta, pretore 
di Cuvio negli anni trenta. 

Lo « squasimodeo » del Boc
caccio, come si ricordera, era 
un giudice marchigiano capi-
tato a Firenze, al quale «tre 
giovani traggono le brache 
(...) mentre che egli, sedendo 
al banco, teneva ragione», 
quello di Chiara e un pretore 
lombardo. di mediocrl capaci
ta professionali; non solo as-
solutamente privo. come del 
resto il proprio antenato me-
dioevale, del physique du rdle 
confacentesi a cosl grave uf-
ficio (aRiformato alia vlsita 
militare, piccolo, tozzo. gras-
so, un po* gobbo, con una bar-
betta color sale e pepe, e 11 
viso quasi interamente coper-
to dalle due grandi lenti dei 
suoi occhiali da astigmatico 
congenito e presbite precoce, 
pareva un negoziante di gra-
naglie»), ma anche affetto da 
una insaziabile e incontenibi-
le satiriasi che finira per con-
durlo alia rovina. 

L'impreteribile necessita dl 
soddisfare a questa tendenza 
psicopatologica condiziona tut
ta la camera e la vita del 
pretore che continuamente, 
nell'esercizio dell' ufficio di 
magistrato. come nel corso 
della vita familiare, condot
ta accanto ad una donna gia 
bella presto malinconicamen-
te e misteriosamente sfiorita 
vicino al faunesco marito. rie-
sce a creare altrettante occa
sion! per dare sfogo alia pro
pria inclinazione: non sono 
certo la sfida esistenziale di 
Don Juan, ne il gusto per la 
awentura di Casanova a so-
stenere il dottor Vanghetta 
nelle proprie imprese, ma una 
indubbia capacita di calcoli e 
compromessi meschuii che gli 
consentono di get tare quella 
rete vischiosa nella quale al
ia fine anch'egli restera im-
pigliato. 

H tentativo di "sublimare" 
addirittura in un dramma le 
proprie tendenze e convinzio-
ni suU'eros segna infatti l'ini-
zio della sua rovina per la 
coincidenza di due aweni-
menti: il crollo del teatro 
ove si svolge la rappresenta-
zione e la possibilita che l'in-
cidente offre ad un giovine 
aiutante del pretore di incon-
trarne la moglie in circostan-
ze fortunose. Da questo mo
mento la normalita deU'amo-
re fra 1 due giovani, destina
to a sfociare nella nascita di 
un figlio, prende progressiva-
mente il soprawento sull'ero-
tismo esasperato del pretore. 
fino ad incrinare la certezza 
di questi nella propria capa
cita di continuare a tessere 
la tela dei suoi intrighi amo-
rosi: di qui la decisione di 
cambiare vita e di dedicarsi 
alia libera professione. matu-
rata nella speranza di rica-
vame tanto da poter soddi
sfare 1 tuttora inesaustl desi-
deri. e, dopo la morte della 
moglie in seguito al parto, la 
degradazione fisica e psico-
logica dell'uomo, finche una 
prowidenziale vettura tram-
viaria non mette fine ai suoi 
giorni. 

La storia grottesca dl un 
piccolo-borghese degli anni 
trenta, se offre quindi a Chia
ra la possibilita di una sa-
pida rappresentazione di scor-
ckj dl vita provinciate lorn-
barda durante 11 fascismo (il 
priaplsmo dello squallido pre
tore non e una personifica-
zione del apriapo* fascista 
di Gadda?). ripropone cosl 
un autore che riesce. traendo 
le «brache» al dottor Van

ghetta, — nella stagnante e 
ambigua atmosfera letteraria 
nella quale siamo immersi, 
ancora tutto sommato sover-
chiata dall'ombra del "gatto-
pardo" e dal rinnovato favo-
re per 11 "romanzo storico", 
e qua e la illuminata fioca-
mente dai residui fuochi fa-
tui dell'avanguardia (ma e 
questo discorso a parte che 
si dovra riprendere) — a far 
rivivere, lungo la linea di 
una robusta tradizione narra-
tiva che dai suggerimenti 
(anche linguistic!) dal Boc
caccio arriva a Maupassant e 
alia narrativa lombarda del-
l'ultimo ottocento, un gusto 
di'raccontare che non e solo 
regressione all' "intreccio", 
ma possibilita di recuperare, 
attraverso la lente deforman-
te deH'espressionismo, la ca-
rica di realta di un grottesco 
teatro quotidiano affollato di 
personaggi stravolti. a una di-
mensione, alia ricerca perpe-
tua e vana di una magari me
schina felicita, come il "pat-
tavuncia" pretore di Cuvio. 

Enrico Ghidetti 

L'elegia 
ironica 

di Ricchi 
RENZO RICCHI, « La storia 
ha tempi lunghi», Vallec-
chi. pp. 72. L. 1.000. 

ff.mj — Elegia, ironia e 
« prosa » sono gli ingredienti 
fondamentali del discorso di 
Ricchi. Nell'elegia sono leggi-
bili istanze liriche. gnomiche 
e naturalistiche fuse sotto il 
segno di un mlsurato ottimi-
smo; 1'ironia scaturisce dalla 
contestazione dei miti super-
ficiali della civilta del benes-
sere formatasi negl! anni ses-
santa; la « prosa » e il dato di 
fondo. diremmo il connettivo, 
della quotidianita a cui Ric
chi continuamente ricorre con 
uno spiccato gusto delle cose 
e delle figure. 

Ma col trascorrere degli an
ni e con l'afTinarnento ideolo-
gico e stilistico Ricchi ha sem-
pre piu recepito la «prosa» 
come coralita di eventi da 
trascrivere con tecnica elen-
cativa che non disdegna la 
commistione del neosimboli-
smo luziano (owero la poesia 
per immagini figurali) con 
certe frantumazioni futuristi-
che. In questa struttura a 
poemetto Ricchi ha sviluppa
to i teml di fondo di un im-
pegno prevalentemente uma-
nistico, come la problematica 
del terzo mondo, dellliabitat 
popolare, del disamore, ecc. 
Per vincere il rischio di que
sta operazione, che consiste 
nell'incrostarsi di un discor
so di testa, sociologico e sen
za slanci radicali, lo scrittore 
concede largo spazio all'inter-
vento ironico che tinge il det-
tato di riflessi amari ed in-
ventivi. Non si tratta dunque 
di un'ironia crepuscolare, ne-
gativa. ma di una presa di 
coscienza civile che spesso 
sfiora i ton! di una cauta ma-
Iinconia arricchita anche da 
un non risolto plafond meta-
fisico. 

Insomma. la poesia di Ric
chi nasce da una chiara fidu-
cia nel discorso, da un sog-
gettivo ripensamento sulla 
realta nei suoi aspetti piu 
general mente umani messa a 
fuoco in un solido impianto 
letterario. In un impianto in 
cui rammutolirsi del grido si 
effonde nei molteplici ma fe-
condi risvolti del parlato. del 
dicibile. 

Perci6. dalllncantata elegia 
iniziale, costruita per imma
gini rondiste. al successivo ri-
piegamento conversazionale, 
questo discorso si svolge sen
za scosse fra i poll deU'ironia, 
del «canton e dl una smus-
sat* retorica, 

SAVERIO TUTINO, i Gil 
anni di Cuba », Maz/otta, 
pp. 367. L. 1.900. 

Sono gli anni dal 1964 al 
1970, in cui il gruppo dirigente 
cubano — scrive I'autore — ha 
tentato di costruire una stra-
tegia dei « piccoli paesi », che 
aveva come asse la promozio-
ne, soprattuto in America La
tina, ma anche in altre parti 
del cosiddetto Terzo Mondo 
(come per e3empio l'Africa a 
sud del Sahara), di nuovi fe-
nomeni rivoluzionari attraver
so il « detonatore » del « fo-
co » guerrigliero, teorizzato da 
Regis Debray sulla base delle 
idee prevalent! in quel mo
mento all'Avana. Anni di par-
ticolare tensione per l'isola ca-
raibica: quando Cuba, al giu-
sto rifiuto di ogni chiuso ar-
roccamento e alia giusta dife-
sa di un proprio ruolo auto-
nomo, tendeva a conferire una 
sottolineatura polemica nei 
confront! dell'URSS e in ge
nere dei paesi soclalisti. In 
realta il legame politico ed 
economico col campo sociali-
sta venne sempre saldamente 
mantenuto. Ma in questo qua-
dro Cuba si sforzava di proiet
tare all'esterno una rivoluzio-
ne che nella stessa « madrepa-
tr ia» non si era ancora con-
solidata, con la tenace convin-
zione (destinata pero a non 
trovare conferma diretta nella 
realta) di rappresentare un 
nuovo «modello» di lotta an-
timperialista applicabile e ri-
petibile altrove. 

Tutino e senza sottintesi un 
partlgiano di quegli anni eroi-
ci e «giacobini». Troppo in-
telligente e consapevole per 
cadere nell'errore di certi in-
tellettuali che, dopo aver cer-
cato invano, in questa o in 
quella zona «calda» del mon
do, sbrigativi e facili «surro-
gatiw o «risarcimenti» di ri-
voluzioni non fatte a casa pro
pria, delusi se ne ritraggono 
per inseguire altri miti, o 
chiudersi in se stessi, o abban-
donarsi alia demolizione nichi-
listica di cio che avevano trop
po amato e mal compreso, Tu
tino prende atto dell'impossi-
bilita pratica di «far "diven
tare internazionale" la rivolu-
zione cubana attraverso l'acce-
terazione delle guerriglie • in 
America Latina e dei movi-
menti dl liberazione nazionale 
nei tre continent!» del Ter
zo Mondo. Accetta qiiindi • e 
condivide l'autocritica. il «ri-
piegamento guerrigliero», il 
«raddrizzamento di rotta» 
(sono parole sue) a cui con 
franchezza e coraggio si sono 
dedicati, da un certo momen
to in poi, i dirigenti cubani. 

Accetta l'autocritica, ma non 
sconfessa queH'esperienza. Al 
contrario l'esalta. Afferma che 
«l'America Latina ha ricevu-
to dallo stimolo spesso improv-
visato e avventuroso dei pri-
mi castristi una splnta senza 
precedenti per uscire da un 
circolo vizioso nel quale ogni 
sforzo riformatore si perdeva 
nel riflusso della dipendenza » 
dagli Stati Unitl. La guerriglia 
sarebbe stata quindi non uno 
degli elementi della complessa, 
contraddittoria evoluzione po
litica latino-americana, ma lo 
elemento fondamentale, susci-
tatore quasi unico di quanto 
di positivo e venuto alia luce 
e si e affermato nel sub-conti-
nente: in Cite. Peru. Panama. 
Argentina, e cosi via. 

Ne consegue (e non credia-
mo ne di forzare. ne di inter-
pretare male il pensiero del-
l'A.) che non sarebbe stata 
tanto la rivoluzione cubana 
nel suo complesso a incidere 
profondamente nella realta 
del Nuovo Mondo. contribuen-
do a mettere in moto process! 
evolutivi forse irreversibili. 
quanto il suo tentativo (per 
esprimerci grossolanamente) 
di a esportarsi» in altri paesi, 
cioe quel particolare aspetto e 
momento della « via cubana » 
che e stato l'impulso dato alle 
guerriglie su scala continen-
tate e addirittura tri-continen-
tale. 

E' una tesi (a parer nostro) 
probabilmente non dimostra-
blle ne oggi, quando gli animi 
sono ancora scossi da emozio-
ni e polemiche, ne in quel fu
turo che dovrebbe consentire 
di guardare alle cose con mag
gior distacco, anche alia luce 
di consolidate esperienze suc
cessive. Certo, e forte l'impres-
sione che 1*A„ nello sforzo di 
mettere in primo piano sol-
tanto, o soprattutto, la guer
riglia, abbia lasciato in om-
bra, trascurato. spesso perfi-
no ignorato. altri aspetti del 
quadro gigantesco: il peso og-
gettivo della Cina e dell'URSS, 
e il ruolo eccezionalmente ri-
levante di quest'ultima: le con-
seguenze dello sviluppo eco
nomico (sia pure distorto dal-
rimperialismo) dl altri paesi 
Iatino-americani. che ha fatto 
sorgere o rafforzato nuove 
classi. provocate nuove con-
traddizioni. creato nuovi bloc-
chi d'interessi, e perci6 anche 
nuovi conflitti sia interni, sla 
fra i gruppi dirigenti di tali 
paesi. e Wall Street e Wa
shington; il successo, infine. 
di un'esperienza come quella 
citena, realizzatasi, almeno in 
parte, come altemativa alia 
declinante linea guerrigliera. 

Cid non toglie nulla all'inte-
resse del libro. che si offre al 
lettore come la ricostruzione 
«dall'lnterno» di un'epoca 
storica drammatica ed esal-
tante, fatta da un militante 
italiano politicamente sensl-
bile, insoddisfatto delle spie-
gazioni troppo facili e del 
«comodi» scheml, e che ha 
avuto la ventura di trovarsl 
per anni proprio nell'occhlo 
dl un furioso ciclone 

Arminio Savioli 

SCRITTI DI CINEMA 

Barbaro: Iezione 
sul film tedesco 

Alluali questi saggi inedifi che gli Editori Riuniti propon-
gono - Ridimensionamento del cinema «espressionista» 

UMBERTO BARBARO, « II 
cinema tedesco •, Editori 
Riuniti, pp. 183. L. 1.200. 

« Barbaro era uno scrittore 
incantevole, acuto e pungente. 
Riscoprirne la prosa elegante, 
soffusa di ironia e di garbo, 
e un piacere deH'intelletto»: 
dice assai bene Mino Argen-
tieri, nella sua prefazione a 
questo volume che recupera 
un'opera inedita del critlco e 
teorico marxista, scomparso in 
eta non grave nel 1959. 

Composto per una storia 
universale della clntmatogra-
fia (che prevedeva il contri-
buto di diversi specialist! per 
i suoi vari settor!, ma che 
non fu mal pubblicata), il sag-
gio postumo di Umberto Bar
baro non ha nulla del lavoro 
d'occasione: sbrigativo solo 
per quanto "oncerne 11 cinema 
del Terzo Reich, e accennan-
do appena, necessariamente, 
una prima analisi degli svl-
luppl della settima arte, nelle 
due Germanie, dopo l'ultima 
guerra, esso rlcostruisce e il-
lustra la vicenda della cinema-
tografia tedesca dagli esordi 
(1895) sino alle soglie del na-
zismo, secondo una prospetti-
va materialistica e dialettica, 
nella quale non v'e tuttavia 
traccia, o quasi, di quello 
schematlsmo che tanto spesso 
e tanto a torto fu rlmprove-
rato all'autore. Al contrario, 
Barbaro tiene ben presente 
la complessita e non mecca-
nicita del rapporto fra tes-
suto sociale, strutture econo-
miche, situazione politica ed 
espressione artistlca. E non 
perde mal dl vista la speci-
ficita del fenomeno filmico 
in relazione alle altre disci
pline. 

Cosl, il momento piu pole-
mico e originate della tratta-
zione e la dove Barbaro so-
stiene con dovizia di argo-
mentl un suo giudizio forte-
mente limitativo del cinema 
((cosiddetto espressionista »: 
1 film di solito assimilati a 
tale corrente, Caligan In te
sta, infatti, avrebbero in co-
mune con Tespressionismo 
«soltanto l'irrealismo: che. 
nel film, nasce dalla volonta 
di impressionare e di interes-
sare e nelle opere espressioni-
ste delle altre arti dal deside-
rio dl esprlmere una conce-
zione del mondo... I film ten-
dono aU'evasione dalla realta, 
le' opere espressioniste voglio-
n o , trgsmettere un messag-

gio » (ma anche in altri cam-
pi, osserva Barbaro, e s'in-
tuisce il riferimento al teatro 
soprattutto, gli artistt acade-
vano nell'astrazione e nella 
ridondante vuotezza», impe-
gnati come erano nel vellel-
tarlo sforzo dl «dar valore 
assoluto e non soltanto attua-
le e contingente al proprio 
messaggio, dl parlare non dl 
uomini, ma dell'Uomo»). 

Per contro, Barbaro sottrae 
all'eticnetta espressionista au-
tori e opere important!, che 
egli vede piuttosto collocati 
In una linea di tendenza ver
so il realismo. Quanto alle 
singole e spiccate personality 
della grande stagione del ci
nema tedesco, se potra ess«r 
discussa ad esempio la valuta
zione fortemente restrittiva dl 
un Fritz Lang, sara da apprei-
zare in modo particolare 11 
riscatto affettuoso e compren-
sivo d'un regista come Ewald 
Andreas Dupont, il creatore 
di Vari&ti e di Fortunate sul
la scogliera, i cui meriti non 
sembra siano stati sufficiente-
mente rlconosciuti. 
Punto di riferimento costan-

te, nello studio di Barbaro, 
e un duplice concetto, basl-
lare in lui: il cinema e arte 
che nasce dalla collaboraalo-
ne di molti elementi, ma il 
suo linguaggio risulta unitario 
e specifico. Donde l'attenslo-
ne che egli presta all'apporto 
di scenografi, direttorl della 
fotografia, attori (si leggano 
te splendide pagine dedicate 
ad Asta Nielsen) e anche pro 
duttori, oltre che dl registi 
e sceneggiatorl. Donde, pure. 
il rigore col quale egli guar-
da alia notevole esperienza 
del Kammerspielfilm. dove la 
conquista di una maggiore in-
cislviti figurativa (con la rl-
duzione o l'abolizione. tra l'al-
tro, delle dldascalie. poiche 
siamo all'epoca del « muto ») 
gli pare negativamente com-
pensata dalla diminulta rile-
vanza del montaggio « che e 
lo specifico cinematografico 
per eccellenza». 

Sempre. quantunque te sue 
opinionl su questo o quell'og-
getto possano essere non tutte 
o non del tutto condlvise. Bar
baro ci ammaestra a distin-
guere tra il vacuo virtuosismo 
tecnico e la forma vera, che 
fa corpo con il contenuto. Ec
co, tra te tante. una sua Ie
zione di viva attualita. 

o Savioli Agge< 

In libreria 
Monografia su Wittgenstein 

ALDO G. GARGANI, c In-
troduzione a Wittgenstein », 
Laterza. pp. 191. L. 1.200. 

(la.). Nella collana a I ii-
losofii), 1'editore Laterza pre-
senta una monografia su 
Wittgenstein. II libro di Gar-
gani prende le mosse dal 
Tractatus, inserito sullo sfon-
do del dibattito culturale ini-
ziato a partire dalla seconda 
meta del sec. XIX e nel cor
so del quale erano state esa-
minate te possib:l:ta di un 
fondamento teorico degli sche-
mi concettuali e delle proce
dure operative imptegate nel-
l'aritmetica e nell'analisi. II 
libro ripercorr; cosi gli anni 
della formazione di Wittgen
stein a Cambridge, in cui il 
filosofo assorbi 1'atmosfera 
culturale antivittoriana del 
periodo. La trattazione di 
Gargani continua poi con lo 
esame della fase coincidente 
con la revisione critica del 
Tractatus (in particolare vie-
ne esaminata l'influenza del 
Circolo di Vienna sull'evo-
luzione del f i l o s o f o ) 
che culminera nelle Philoso-
phische Untersuchuigen del 

'29'30. II libro si chiuae in 
fine con la trattazione dei 
problema dei giochi linguisti 
cl. Seguono, secondo il collau 
dato crlterio della collana, una 
breve cronologia della vita e 
delle opere, la storia della 
critica e un'esauriente biblio-
grafla. 

(a.b.). L'editore Sansonl ha 
fatto uscire in questi giorni 
nella sua collana aEnciclo 
pedie pratichen alcuni inte 
ressanti titoli. «L*anima!e e 
l'uomo » di J. Goldberg, e uno 
di questi. II suo scopo e 
quello di aiutare l'uomo a 
penetrare nel mondo psicoio 
gico degli animali. usando un 
metodo rigorosamente scien 
tifico. Di N. Marchetti e G 
Mascaro e invece un aUro 
testo di attualita: a IVA. che 
cos'e, come si caicola, come 
si versa». II libretto e ri 
volto soprattutto ai piccoli e 
medi operatori economici, aRii 
artigiani e ai commerewnti. 
Infine, per una lettura di 
svago «impegnato-j vi e. di 
Martin Gardner, a Enigml e 
giochi raatematici»: un pas-
satempo rompicapo. Ogni vo 
Iume costa appena 1C00 lire 

L'accerchiamento di Firenze 
«Metodologta del risana-
mento del centra storico di 
Firenze - Prov. di Firenze -
Collana di studi sui proble-
mi urbanistici del territorio 
fiorentino, N. 1. 

(Lb.) Questa pubblicazione 
— redatta da P. L. Bosi e 
C. Natali - e to sbocco del 
lavoro intrapreso da alcuni 
studenti della Facolta di Ar-
chitettura di Firenze durante 
la «sperimentazione» del 
1967-68. che introdusse nella 
ricerca temi nuovi, aderenti 
alia situazione territoriale ef-
fettiva, 

L'accerchiamento di Firen
ze e l'attacco al centro da 
parte della speculazione edi-
lizia — dopo le prove fatte 
alia fine dell'800 — si inten-
sificano dopo il 1950: inizia-
no altera le grosse operazio-
ni di o valorizzazione» e di 
espulsione dei ceti popolari 
dalle aree centrali. Tutti i 

pianl di a risanamento » pra 
posti, fino a quello di Michc-
lucci del 1968, si presentano 
come interventi dali'alto. ba-
sati sull'incremento del setto-
re terziario a spese della re-
sidenza. 

Gli autori cercano di rico-
struire il disegno capitalista 
di uso della citta attraverso 
ridentificazione delle sedi 
delle societa per azioni. e la 
posizione delle Iicenze edilizie 
relative aC alberghi, ufflci 
privati, edifici commerciali ri-
lasciate negli ultimi 20 arni : 
e confrontando dati elettora 
li e capacita di reazione delle 
classi popolari — misurmte 
dalla vitalita ed iniziativa dei 
centri cultural! associativi «d 
indirizzo popolare — identifi-
cano le forze in grado di or> 
porsi al disegno di espulslo 
ne dei ceti popolari dal cen 
tro, ed indicano nella «I«? 
ge per la casa* e nella pro 
prieta indivisa gli strument: 
da utilizzare nella lotta. 

II cinema di Warhol 
ADRIANO APRA', ENZO 
UNGARI, • I I cinema di An
dy Warhol», Arcana ed.. 
pp. 115. L. 1.800. 

(c.a\c.) Questo libro su War
hol e sui suoi film esce come 
«Quaderno del Filmstudio*. 
Dopo 11 libro di Alfredo Leo
nard! «Occhio mio dto, il 
new american cinema*, sul-
Vunderground americano. 11 
volume dl Apra e Ungari si 
pone come guida storico-cri-
tica del cinema di Warhol che 
proprio 11 «FUmstudk>» di 
Roma si e preoccupato di far 
conoscere al pubblico (le sue 
opere, di recente proiettate 
anche in una rassegna di au
tori del cinema underground 

americano, vengono dl tantr 
in tanto riproposte) 

Nella Introduzione al meto 
do di Andy Warhol, Apra t 
Ungari parlando dei rapporti 
tra pittura e cinema, tra 
Warhol e Hollywood, delk 
spazio del montaggio del tern 
po del piano-sequenza e del 
la narrativita (Warhol tra 
Hollywood e underground) 
fomiscono una trattazione 
esauriente del cinema del 
pittore • regista americano 
Completa 11 volume, riccamen 
te lllustrato, una filmografU 
aggiornata che ai dati aM 
tuali unlsce, per ciascun flbn. 
articoli, note, interviali. 


