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Dopo died anni, per un bilancio reale 

LA NEOAVANGUARDIA, 
OGGI 

La sua ideologia sopravvive ancora, nella misura in 
cui conserva e perpetua il suo originario carattere di 
ultima incarnazione della separazione dell'intellettuale 

Sono oggi mature, credia-
mo, le condizioni oggettive 
per un bilancio autentica-
mente storico dell'esperien-
2a teorico-letteraria della 
neoavanguardia italiana, del
la funzione reale della sua 
ideologia entro il contesto 
complessivo di contraddizio-
ni che la alimentavano: nel
la misura in cui e oggi pos-
sibile ricavare dalle dimen-
sioni oggettive della dialet-
tica sociale gli strumenti e 
le prospettive di un'analisi 
strutturale della storia degli 
intellettuali negli anni Ses-
santa, e cioe delle forme di 
coscienza con cui' essi ri-

•pondevano alle profonde 
modificazioni del proprio 
ruolo. 

SuU'emergenza, ora tutta 
visibile, di questi processi 
reali (massificazione e ten-
denziale proletarizzazione 
del lavoro intellettuale) e 
sulla conseguente riduzione 
ormai : irreversibile . dello 
spazio d'autonomia e di 
« egemonia ideologica » del
la figura sociale dell'opera-
tore culturale, l'accordo 
sembra essere totale, alme-
no tra gli intellettuali di si
nistra. Ma e invece un ac-
cordo bisognoso di verifi-
che, se accade ad esempio 
che alcune recenti testimo 
nianze sulla neoavanguardia 
(A. Guglielmi, La letteratu
ra del rtsparmio, Bompiani, 
1973; « Quademi di critica», 
n. 1, 1973, intitolato « Della 
neoavanguardia») offrono 
un recupero sovrastruttura-
le, non gia una prospet-
tiva critico - sociale, delle 
esperienze di dieci anni pri
ma. E' un aocordo apparen-
te, se e vero che molti di 
questi autori, accettando in 
senso sociologico la realta 
sociale del lavoro intellet
tuale, continuano a credere 
che ci sia qualcosa di quel 
lavoro che non e sociale, 
che e specifico in quanto 
estraneo al sociale, e che e 
dunque gestibile e progetta-
bile in altra (tutta soggetti-
va) dimensione. ._..,. 

Tutto questo significa che 
e scorretto parlare di morte 
deila neo avanguardia, per
che la sua ideologia soprav
vive ancora nella misura in 
cui conserva e perpetua il 
suo originario carattere di 
ultima incarnazione ' della 
separazione dell'intellettua
le: attraverso il mito della 
€ neutrality a-ideologica » e 
del primato della «ragion 
pura». Se si badi a questo, 
non sembrera fazioso o sem-
plicistico affermare che 
l'idealismo era il dio incon-
sapevole della neoavanguar
dia e che la fenomenologia 
era la riduzione democrati-
co-tecnologica di quel dio. 
II ceto intellettuale precipi-
tava nella stretta superindur 
striate della produzione, tra 
gli ingranaggi e le contrad-
dizioni della societa di mas-
sa, diventando inconsapevol-
mente forza produttiva, ter-
rorizzato dal volto automa-
tizzato del vecchio commit-
tente e dal richiamo non 
perentorio e non identifica-
to del nuovo. Se non c'e 
dubbio che la polemica, pro
prio dalla neoavanguardia 
inaugurate, contro tutte le 
ideologie, e la ricerca della 
realta al suo <grado zero», 
significavano la rivolta in 
varie misure drammatica 
contro l'alienazione capitali-
stica e la mercificazione dei 
vecchi valori, e altrettanto 
certo che quella polemica 
signified anche il rifiuto, o 
l'incapacita di visualizzare o 
•ccettare o contribuire a co-
struire, il nuovo riferimento 
complessivo, la contraddizio-
ne reale. 

II « grande 
rifiuto » 

Per la morte delle ideolo
gie passava non solo il rifiu
to di un ruolo degradato, ma 
anche la difficolta di co-
glierne il potenziale dialet-
tico, di sperimentare la tra-
sformazione collettiva della 

• coscienza. Tutte le ideologie 
tnorivano, tranne quella che 
aveva garantito il privilegio 
e la disperazione deirintel
lettuale borghese della de-

; cadenza, l'ideologia di un 
'. mandato che si difende ad 
' oltranza, quali che siano le 
dimensioni • offensive • del-

; la socialita e i « ricatti > del-
• la storia. Nel grande rifiuto, 

quanto piu si coinvolgeva 
negativamente ogni possibi-
le alternativa, tanto piu ov-

[ viamente si restauravano i 
' frammenti di una -totalita 

non visibile ad occhio nudo, 
ma operante al di la delle 
intenzioni blasfeme e dissa-
cratrici: la totalita della 
scienza come formalizzazio-
Be astrattamente aggiornata 
€i un vecchio modello di 
produzione e di rapporti 
teali. 

Quella totalita pratico-teo-

rica era d'altronde fruita in 
frammenti, e dunque anche 
nelle sue dimensioni con-
traddittorie. II che evidente-
mente richiede tutt'altro 
che una condanna somma-
ria della neoavanguardia e 
della cultura « scientifica ». 
Suggerisce invece un'analisi 
sociale che illumini le con
dizioni oggettive di quella 
rivolta intenzionale e insie-
me il significato reale di 
quel suo formalizzare a un 
livello di sperimentazione 
tutta ideologica la conflit-
tualita emergente del lavo

ro intellettuale di massa 
nella fase tecnologica della 
restaurazione capitalistica. 
Non si tratta percio, e non 
si e mai trattato, di liquida-
re senz'altro un'esperienza 
di gruppo, che fu sostanzial-
mente elitaria, ma forte-
mente rappresentativa di 
una crisi generate dell'tn-
tellighentia avanzata: e cioe 
portatrice di una domanda 
di nuova oggettivita dopo la 
crisi dell'unitatotalita del 
campo marxista. Ma proprio 
per questo neanche si pu6 
trattare di esaltare ridutti-
vamente come risultato po-
sitivo della polemica speri-
mentale quello che i suoi 

. protagonisti hanno sempre 
sostenuto, e cioe la vincen-
te liquidazione dell'ideologia 
neorealista e dell'ideologia 
consolatoria degli scrittori 
« elegiac! ». Oltre tutto e fal-
so. L'una e l'altra ideologia 
erano state abbondantemen-
te «demistificate» (quale 
che fosse la correttezza di 
tale operazione) assai pri
ma che la neoavanguardia 
ammantasse la sua battaglia 
di gusto, novecentista ed 
« europea », con argomentl 
politici; e inoltre ancora og
gi, se di vittoria si deve par
lare, e evidente che la no
stra stanca e artificiale pro
duzione narrativa tranquil-
lamente si fonda sulla con
tinuity egemonica del «ro-
manzo ben fatto »: come se 
nulla fosse accaduto, meno 
che mai una frattura speri-
mentale. 

Cultura 
e politica 

n problema e un altro. E, 
di fatto, la portata e il se
gno della polemica erano 
ben altri. Proprio come di 
recente e stato affermato, a 
un generico intento di spro-
vincializzazione che gia al
cune riviste avevano awiato 
intorno alia meta degli anni 
Cinquanta, e che conteneva 
in se il bisogno di una pro-
mozione teorica e culturale 
da opporre alia promozione 
politica non riuscita deirin
tellettuale democratico (la 
linea Vittorini-Fortini — 
marxisBio critico — «Ver-
ri > e piu idealisticamente 
unitaria delle sue articola-
zioni effettive), a questo in
tento di fondo la neoavan
guardia aggiungeva la « con-
sapevolezza costante di una 
specificita da salvare». Se-
nonche si trattava soltanto 
della specificazione lettera-
ria di quella rivolta cul
turale alia politica, e cioe 
deH'accettazione subalterna 
della vecchia alternativa 
ontologica (cultura-politi-
ca): una specificazione di-
fensiva storicamente tnoti-
vata dalla evidente schema-
ticita ideologica dello zda-
novismo e delle sue pur in-
quiete varianti italiane, ma 
metastoricamente elevata al 
rango di un'autonomia asso-
luta del « grado zero > della 
letteratura. della mistica 
del linguaggio in quanto co-
dice primario del mondo. 

Dietro la generosa vellei-
ta della rivolta globale con
tro tutte le istituzioni, di 
fatto il nemico privilegiato 
restava 1'invadenza della po
litica: sia che si dichiarasse 
la morte di tutte le ideolo
gie e quindi la scelta della 
tabula rasa (il primitivo, 
l'onirico, il buon selvaggio, 
il pre-storico, da De Maistre 
a Levy-Strauss), sia che si 
riproponesse l'urgenza di 
trasferire i codici e i dati 
analitici dell'operarione let-
teraria alia prassi politica 
(il vecchio sogno di restau
razione illuministica deirin
tellettuale licenziato), sia 
che si proponesse dichia-
ratamente la cultura co
me coscienza della politi
ca (nominata esplicitamente 
• marxismo >). 

Nei confronti di tutto que
sto, che segnava un momen-
to acuto della crisi intellet
tuale nell'area democratica, 
non poteva essere una invec-
chiata idea di < realismo > a 
fornire strumenti adeguati 
di analisi sociale e di conse
guente risposta politica al 
livello piu alto, di sintesi 
delle contraddizioni e di ri-
qualificazione del ruolo. 
Una analisi e una risposta 
del genere forse non erano 

possibili allora: perche la 
crisi del ruolo era anche ca-
renza di strumenti teorici, e 
perche solo i processi socia-
li a partire dal '68 hanno 
reso visibile l'emergenza di 
massa di questa crisi socia
le e la portata effettivamen-
te anticapitalistica della do
manda che quelle forme di 
coscienza rovesciavano in ri-
sposte autarchiche, non cri-
tiche e non socializzate. Ma, 
se questo e vero, e dunque 
anche vero che il bilancio 
oggi possibile della neoavan
guardia deve fondarsi su ba-
si nuove, cioe in un incon-
tro-valutazione che non sia 
piu lo scontro inerte ed 
estrinseco di due ottiche 
consanguinee e sovrastruttu-
rali: cioe di un'ottiea che si 
autodefinisce culturale per
che rimuove la prassi come 
suo rischio di degradazione, 
e di un'altra la cui politici-
ta sembri consistere nell'ap-
proccio subalterno alia Cul
tura, come diversita da al-
leare o strumento da usare. 
Oggi torna comodo alia neo
avanguardia residua conti-
nuare a vedere nell'organiz-
zazione politica una prigiono 
da cui salvarsi, e a rifiutare 
Tanalisi delle sue contrad
dizioni di allora come se 
l'analisi fosse repressione e 
censura. Se la neoavanguar
dia cerca ancora una totali
ta di segno opposto alia to
talita capitalistica che di-
chiara di combattere, e for-
se sintomo di infanzia osti-
nata continuare a cercarla 
nella < zona del comico >, 
nel < linguaggio non inte-
grato », inteso « come im-
patto idiota, gratuito, insen-
sato >, come . < presenza di 
controrealta >. Ed e abbon-
dantemente provato che non 
possa U'ovai'la nella ' elabo-
razione teorica di generose 
riviste della separatezza, do
ve il leninismo < Che fare? > 
e un imperativo solitario di 
poehi irriducibili intellet
tuali; o nella autorganizza-
zione di gruppi che, in quan
to intellettuali e «indipen-
dentemente. dalla loro mi-
lizia, svolgano una funzione 
rivoluzionaria. 

Queste soluzioni non solo 
sembrano teoricamente e po-
liticamente scorrette, ma 
Inoltre sono rese impratica-
bili da almeno vent'anni di 
fallimenti ininterrotti. La 
totalita alternativa pud tro-
varsi, crediamo, solo la do
ve storicamente esiste, o 
cresce, o si forma: una real
ta da organlzzare anche col 
contributo dello specifico 
culturale, purche esso sap-
pia di essere lo specifico 
di una complessivita, che, 
lungi dall'annullarlo, pud 
conferirgli una nuova neces-
sita e un ruolo autentica-
mente rivoluzionario. 

A. Leone de Castris 

OMBRE NERE SUL CINEMA AMERICANO 

Negli anni Trenta, mentre Findustria cinematografica si concentra, diventa sempre piu pe-
sante la subordinazione di Hollywood agli strati piu reazionari della grande borghesia sta-
tunitense - Dalla «svolta» del New Deal alia repressione condotta dal Comitato per le 
attivita antiamericane - Le persecuzioni contro Chaplin, Luis Bufiuel Lillian Hellman 

1 Col film parlato e cambla-
ta anche la strategia della 
produzione, che ha rinuncia-
to alio spirito concorrenzia-
le dei vecchi tempi (magari 
appoggiato da pistole e man-
ganelH) e tende al controllo 
monopolistico del local! : di 
proiezione. Tutto l'esercizio 
dei 48 Stati dlpende In so-
stanza da tare Case produttri-
oi, la Fox la Metro e la Pa
ramount: chi - non possiede 
circuit! dl cinematografi e fuo-
ri gioco. II gruppo flnanaio-
rio Rockefeller coire alia ri-
scossa fondando una nuova 
societa, la R.K.O., che sfrut-
ta la Path6, la Mutual e la 
Triangle" andate in rovina e 
le fonde con una catena di 
local! di varieta trasformati 
in cinema. E" la cosiddetta 
guerra delle sale, e mette il 
novantanove per cento deU'in-
dustria del film • nelle man! 
di pqchi potenti. 

T film ne risentono, perche 
in tale situazione i reglsti sc-
no semplici vassalli del pro-
duttore. Tiplcamente. i regl
sti di maggior successo sono 
quelli ' che si sottomettono 
per primi, lntensificando le 
pellicole di evasione o affian-
cahdo i padroni- nella politi
cs, reazionaria. In cio si rive-
la utMe it fiilone dei film gang. 
ster, allora di gran moda. Co
me accade di nuovo in que
sti anni, sotto 11 pretesto del
la criminafHta da stroncaie, si 
auspica un pericoloso aordi-
ne» volontarlstioo e brutate, 
si esorta la «sana gioventUa 
a scendere in piazza per so-
stituiisi alia legge, si sugge-
riscono soluziond da golpe 
contro it fenomeno della di 
soccupazione e del bandi-
tismo. i . ' . 

Nell'armo 1933. Cecil B. De 
Mille, uscendo dat suo predi-
letto caroseHo biblicc-storico. 
presenta in coincidenza con la 
Setbtmana Nazlonale del Ra-
gazzo Americano, il film La 
nuova ora, in cui squadrac-
ce di adolescentl catturano 
un sindacalista cattivo e lo 
faraio sbattere in prigione, 
dopo averlo teouto avpeso. 
per ammoniroento, sopra una 
fossa plena di topi affamati. 
La nuova ora (ii capo della 
squadra era Richard Crom-
wetl, l'agitatore Charles Bick-
ford) venne anche in Italia, 
em per i fascist! un'occasio-
ne troppo bella per lasciar-
sela scappase. La censura 
mussoHniana prudentemente 
vieto un altro film dello stes-
BO anno, foxse troppo fasci-
eta perfino per i suoi fcusti. 
Si intitolava Gabriele sopra 
la Casa Bianca ed era di Gre
gory La Cava, protagonisti 
Walter Huston e Pranchot 
Tone. «Un nuovo Presidente. 
dopo un incidente automobi. 
listico, ha una vlsione, licen 
zia it GabKnetto e diviene dit 
tatore. Organizza i djsoocupa-
ti in un esercito, risolvendo 
cosi it problema della disoc 
cupazione; porta i gangsters 
nella Governor's Island e li 
fucila, risolvendo cbsl it pro
blema del banditismo; porta 
in giro i delegati stranierl 
della conferenza econontica 
e mostra loro la flotta nava-
le e aerea, risolvendo cosi 
la questione del debiti con 
l'estero. II fHm, mostrando i 
vantaggi d'una dittatura o di 

Da «l l grande dittatore». II film, che Charles Chaplin fu costretto a realizzare nella semiclandestinita, procurd al grande 
artista I'ostilita degli ambient! reazionari degli Stati Uniti, con alia testa il famigerato « comitato per le attivita antiamericane » 

una analoga forma di gover-
na era significativo in un mo-
mento cosi critico» (Lewis 
Jacobs). • - ' 

Era l'aimo in cui Hitler 
saliva al potere in Germania. 

Le bande 
deifmcisti 

II nazionalsocialismo perd 
vantava gia negli Stati Uniti 
associazioni, campeggi, unifor-
mi, adunate di massa, con gli 
stessi riti deile Sturm-Abtei-
lungen. Aveva i sued giomali, 
tipo Nuova Teutonia o Amid 
della Nuova Germania. Hitler 
non era - ancora canceHiere 
quando William Dudley Pee-
ley istituiva — con i crismi 
delta legaiita — il movimento 
paramilitaire statunitense del
le Camicie d'Argento. a imita-
zione delle Camicie Bnme. In 
linea - antiebraica era motto 
forte anche l'associazione dei 
Cavalieri della Camelia Bian
ca, diretta da George Dea-
therage, che riprendeva sot-
to altra denominazione le re-
gole del Ku Klux Klan. 

Si trattava evidentemente 
di fascism! di minoranza, ma 
il loro influsso sail no 
tevolmente quando venne a 
schieraxsi dalla kxro par

te, con quasi fanatica deter-
minazione, un eroe naziona-
le amatissimo dal Paese e 
ammirato in tutto il mondo. 
il transvotatoxe dell'Atlantioo. 
Charles Lindbergh. Nel film 
che Bitty Wilder gli ha dedi-
cato nel 1957, L'aquila soli-
taria, la sua vicenda si chiu-
de sul trionfo all'aeroporto di 
Le Bourget .e non dice jt re- ^ 

.jsto della;sliestjiste pamabgda^ 
"Lindbergh, nei viaggi in Eu-' 
ropa dopo il grande volo, fe-
ce proprie le teorie naaiste 
e le oaldeggid in patria tanto 
fervorosamente da meritaa-si 
da Hitler 1'appeHativo di ate-
desco d'America» e da Goe-
ring l'aquila d'oro della Luft
waffe. negli stessi anni in cui 
gli Stukas infuriavano sulla 
terra di Spagna. Quando, al
ia vigMia di Pearl Harbour. 
Lindbergh parla a Des Moines 
nelto Jowa a diecimila non ta-
terventisti. denuncia gli ebrei 
statunitensi di cospirazione 
bellicista e mette fra l'altro 
sotto accusa il cinema, a sua 
volta «asservito» agli ebrei. 

Tuttavia con la gestione 
Roosevelt, specie dopo la se-
conda elezione (1936), it ci
nema registra un migliora-
mento. II New Deal infatti 
consente al mezzi di spetta-
colo maggiore autonomia, piu 
articolata cooperazione fiman-
ziaria e anche piu esplicita 

Presentato in una sezione romana il libro di Camilla Ravera 

II racconto della compagna Silvia» 
Dibattito sol « Diario di trent'anni », present! l'autrice e il compagno Gian 
Carlo Pajetta - Una vita militante che illustra la storia di nn partito « diverso » 

Due generazioni a fianco: 
Camilla Ravera, la compagna 
s Silvia », e Giancarlo Pajetta, 
il compagno «Nullo». Merco-
ledi in una sezione comunl-
sta della vecchia Roma all'an-
golo di piazza Lovatelli, e 
stato presentato il libro — ap-
punto — della compagna Rave
ra: a Diario di trent'anni. 1913-
1943». Un diario molto pre-
zioso, come ha spiegato Pajet
ta introducendo il dibattito 
che si e svolto fra I compa-
gni e amici — moltissimi-i 
giovani — che gremivano la 
sala della sezione. 

Tutta la manifestazione si 
e svolta in un clima che non 
aveva nulla di fonnalistico. 
di cerimonioso- Anche se Pa
jetta a un certo punto ha 
potuto dire che noi siamo 
«quegli inguaribili burocrati 
che hanno fatto questo gran
de partito rivoluzionario ». Lo 
ha detto proprio ricordando 
un brano del lungo libro — 
«sono 700 pagine e fa fatica 
leggerle, ma pansate quanta 
fatica e costato viverle le co
se raccontate*. ha detto Pa

jetta — della a compagna Sil
via », Camilla Ravera . 

Una «burocrate» terribile 
se nella lettera inviata a To-
gliatti, a Mosca, trascriveva 
un dettagliato e freddo elen-
co di centinaia dl arrestati. 
di - militanti uccisi. di deva-
stazioni e spedizioni puniti
ve compiute dai fascist!. In 
quel momento — quando ap̂  
punto scriveva la lettera a 
Togliatti — la compagna Ra
vera era l'unica superstite del
la Segreteria del PCL era 
praticamente U Segretario del 
partito. Non batte ciglio, al
lots, e lavoro con coscienzio-
sa «burocrazia», appunto. 
Concludendo quella lettera 
scriveva che si sarebbe invia-
to a Mosca il compagno Ger-
manetto perche sarebbe stato 
utile per «curare 1'archivio 
del Partito ». 

Ecco la differenza, ha det
to Pajetta: cNoi pensavamo 
aU'archivio. alia storia, men
tre altri, che pure erano an
tifascist! e perseguitati, spes-
so archiviavano se stessi ri 
spetto alia realta storica de) 

La quinta Biennale delle 
fortne spaziali in Polonia 

. ' „ . „ ' VARSAVIA. giugno. 
Lageruaa PAP informa che piu di un centinaio di artisti po 

lacchi. sovielici. cecoslovacchi. ungheresi. jugoslavi, olandesi. spa 
gnoli e marocchini hanno partectpato alia V Biennale di forme 
spaziali conclusasi a Elblag, con opere rappresentative dell'arte. 
della musica. del cinema, della radio e della letteratura. 

La Biennale. fondata dieci anni fa ad un convegno internazio-
nale di scultori. autori di sculture spaziali roonomentali in me-
tallo. si e trasformata quest'anno in un simposio artistico domi-
nato dal settore del cinema. I film proiettati sono stati presentati 
dagli Studt di Lodz, dal «Bela Balazs> ungherese e dai cineasti 
olandesi e americani, che banno mostrato esperimenU visivi re-
gistntl *u videocaasette. 

paese ». - Nessun settarismo, 
sia chiaro, ma il libro della 
Ravera dimostra veramente 
che il nostro e un partito « di
verso » (aE per essere diver-
si occorrono gli altri, per que 

sto siamo oggi dei convinti plu
ral isti » ) . - • - • 

Un partito che sa vivere nel 
ta clandestinita come dimo
stra la vita della Ravera, la 
militante che in assoluto e 
riuscita per piu lungo tempo 
a vivere nel regime fascista 
con nome falso. tenendo atti 
vi contatti politici. E anche 
il partito che piu ha discusso: 
qui le vicende di a Silvia» in-
segnano. Discussione sempre 
— come emerge dalle pagi
ne del libro — ma po! uni-
ta nel lavoro politico. Rugge-
ro Grieco votava contro il 
gruppo dell'Ordine Nuovo al 
la Capanna Amara, nel conve 
gno dei Segretari interregio 
nali del neonato PCI, eppure 
fu po! il dirigente comuni-
sta che fu. E Togliatti? Un 
compagno — dopo il discorso 
di Pajetta — e intervenuto 
per dire che lui, iscritto nel 
1948. era rimasto male a sco 
prire dal libro della Ravera 
che Gramsci e Togliatti non 
erano poi fin dall'inizio quel 
binomio a carismatico» che 
fu presentato al partito, e che 
anzi Togliatti voto anche con 
tro Gramsci una volta. 

A quel punto la compagna 
Ravera si e alzata in piedi e 
invece di una vocina flebile 
e uscita una voce forte, du 
ra, «per mettere in chiaro o 
bene tutto, caro compagno*. 
Ha spiegato Camilla Ravera 
che lei, Gramsci, Togliatti, 
Terracini, Tasca erano tutti 
semplici e giovanissimi mili
tanti della sezione torlnese 

del PSI. Punto e basta. Togliat
ti era molto lntelligente, e an
che molto tlmido e chiuso. H 
«letder» era dlventato pre

sto, Indiscutibilmente, Gramsci 
e Togliatti si confondeva con 
gli altri. Pol successe quello 
che successe e Togliatti di 
venne un «leader» altrettan 
to indiscutibile nella situazio 
ne nuova della clandestinita 
e soprattutto nel dopoguerra 
Ma che sia chiaro: erano tut 
ti insieme fin dall'inizio. 
- Ecco una prova' di quello 
che Pajetta aveva appena fi 
nito di dire. Un partito «di 
verso » ancora oggi, il nostro 
« Mettiamo in un libro la bio 
grafia di un democristiano 
come Petrucci e di tanti co 
me lui: non ne uscira mai la 
fisionomia della Democrazia 
cristiana. Le biografie dei no 
stri militanti invece sono il 
volto del partito comunista 
Mattoni essenziali dello stesso 
edifirIo», ha ancora detto 
Pajetta. La storia che Camil 
la Ravera racconta e «quel
la dell'eta del ferro » del PCI, 
con tanti errori. un'eta In cui 
i Pajetta avevano vent'anni 
(is Camilla Ravera gli da dei 
colpetti affettuos! sulla spal-
la, da vecchio dirigente in 
dulgente quando lui lancia a 
raffica le battute). In quel 
I'epoca nacque questo partito 
di massa -di oggi. un lavoro 
di tessitura e ri tessitura sen 
za fine: alia Capanna Amara 
la posizionc di Gramsci ebbe 
meno di dieci voti, quella dl 
Tasca 108, quella di Bordiga 
45. Ma Gramsci non si sco 
raggid. . . 
' E' stato un incontro vivo 
non soltanto con Camilla Ra
vera, non soltanto con Gian-
Carlo Pajetta (e Insieme som-
mavano decine di anni dl car-

cere), ma con la radice e il nu-
cleo vitale del Partito quale 
fu leri e quale e — dopo 
tanto cammlno — oggi. 

Ugo Baduel 

critica sociale. Ma anche qui 
occorrono alcune precisazio-
ni. Tra gli intellettuali di New 
York accorsi a Hollywood in 
quelt'epoca, gii awersarl di 
Roosevelt soverchiavano i so-
stenitori, mentre il rozzo TOO-
seveltismo degli hollywoodia-
ni di vecchia data aveva 
scarsa tenuta e anche ptti 
scairsa conviivzionc.(vedi.i.f.ilm. 
dSjFfcank Oapta0.*'l;^ eomine^-. 
diografi mondaJhi e 1 noveUi-
stl borghesi della Costa 
Orientate recavano per lo piu 
ricette a doppto taglio: cos! 
Vdquipe del Saturday Evening 
Post, capeggiata da Clarence 
Budington KcHand e Damon 
Runyon; ed e caaatteristico 
che proprio suite colonne 
di quella rivista Capra 
andasse a cercasre i suoi sog-
gettL 

I > migliori esponenti del 
New Deal in campo cinema-
tografico sono da individuar-
si a quel tempo nelle file del
la Warner Bros., che reatizza 
un vigoroso gruppo di fitm 
sociali. Soggettisti, sceneggia-
tori, giornalisti e studiosi del 
cinema quali John Howard 
Lawson, Albert Mattz, Lester 
Cole ecc. Li ritroveremo pun-
tuatmente sul banco degU ac-
cusati per attivita antiame
ricane negli anni della guerra 
fredda e del senatore McCar
thy. Ma grazie a loro nasco-
no del fitm storici che sono 
anche film politici (II congui-
statore del Messico, 1938, di 
William Dietexle), fUm ope-
rai, film sui sindacati. Ora 
a la battaglia delle idee» (la 
definizione e, appunto, di 
Lawson) e possibile. Se da 
un lato la Metro Goldwyn 
Mayer presenta la Taxi War 
(la guerra dei taxisti di New 
York) risodvibile grazie ad 
una beila scazzottatura, cui 
prendono di buon grado par
te sindaco e vioesindaco do
po aver messo via gli occhia-
li, come si vede net frlm La 
grande citta con Spencer Tra
cy (1937), e la United Artists 
produce Accadde una volta 
(1933) in cui la giovane in
tellettuale caccia it sowersivo 
per sposare il buon sotdatino, 
dall'altro lato escono i film 
sulla occupazione deHe offi-
cine, condotte nei centri me-
taUurgici sul modeHo del 
Fronte Popolare francese, si 
analizzano i torbidi ' e le 
societa segrete fasciste di De
troit e le quinte colonne na-
ziste gia operanti tra ie file 
dei lavoratori: La legume del 
terrore (1936) di Charles Co
leman jr., Legione nera (1937) 
di Archie Mayo, Alta tensio-
ne (1937) di Ray Enright, 
Confessioni di una spia nasi-
sia (1938) di Anatofe Lit-
vak, ecc. 

Tra moite difficolta Dieter-
le, su copione di Lawson, rie-
sce a girare uno del pochis-
simi film a soggetto a favore 
dei repubbHcani della guerra 
di Spagna: Marco il ribeUe 
(1938) con Henry Fonda. II 
tenia e ripreso invece ampia-
mente dai documentaristi e 
dagh' indipendenti. da Paul 
Strand a Joris Ivens. Ma la 
posiziooe scelta allora funge-
ra da parametro severissimo, 
negli anni del dopoguerra, per 
la discriminazione dei cittadi-
ni aroerkaoi «buoni» o «cat-
tivi». nel campo del cinema 
e in tutU i campi. Rteordia-
mo, un esempio per mcto, 
Tempesta su Washington 
(1962) di Otto Preminger. che 
rievocando la guerra fredda 
mostra quanto infhusca suUa 
carriera di un uomo politi
co l'avere oontribuito net "37 
anche solo a una raccolta di 
fondi per kt causa deila re-
pubhtica spagnota. Vedi caso, 
1'aUore che incatna It perao-
nacgio aocueaio e proprto 
Henry Fonda. 

I fikn piugremau ens ab-
Uafno citato piu aopra non 
sono atatl accettatt, fci •enere, 

con procedimento ancora piu 
turpe, venivano immessi sul 
nostro mercato dopo essere 
stati sottoposti a un doppiag-
gio manicomiaie, che ne sna-v 

turava il senso e li rendeva 
contenutisticamente incom-
prensibiti. E' it caso di Alta 
tensione. Ma it fondo si toc-
ca precisamente con Marco il 
ribeUe;- che varriva in Italia 
n<JAl19i8, a'tfascismo finito, 
eppure viene tatmene matme-
nato nei diatoghi da non far 
capire piu ne di che guerra 
ne di che nazione si parli. 

Durante 
la guerra 

1 giri di vite continuano 
nel periodo tra Danzica e 
Pearl Harbour. Si passa daMa 
retorica isolazionista alta re-
torica militarista, di rado ap-
profondendo le ragioni poll-
tiche di ci6 che sta acca-
dendo in Europa, piii spesso 
lasciando mano libera at acon-

6ulenti» del ministero della 
guerra. Net 1938 viene realiz-
zato it film Vomini alati che 
esalta l'aviazione miiitare ma 
ha un finale pacifista. Su con-
siglio del ministero questo 
finale viene frettolosamente 
cambiato in un'apoteos! della 
effidenza bellica americana 
e dei costruttori di bombar-
dieri. E intanto. nelto stesso 
anno, Chaplin che sta ini-
ziando 11 grande dittatore, de
ve mascherare il fitm sotto la 
sigla - «Produzione Numero 
Sei» e isolarsi in un portic-
ciolo califomiano, Carmel-by-
the-Sea, per poterlo contanua-
re. La clandestinita non lo sal-
vera net "39 da una accusa 
del Comitato per Ie attivita 
antiamericane. E* il colmo 
del grottesco. II Comitato era 
stato istituito per indagare 
sulle organizzazion! fHonazi-

ste negll Stati Uniti. Stanno 
rinascendo i gruppi del Ku 
Klux Klan, rofforzati dafit'ail-
leanza con la German Ame
rican Bund, dichiaxatamente 
nazista (se ne parla in un 
interessante film del 1962: La 
scuola dell'odio, di Hubert 
Cornfield). Lindbergh incita 
pubbldcamente al colpo di sta
to nella Washington Avenue. 
Ma e 11 grande dittatore, uno 
dei capolavori chapliniani, a 
dar ombra al deputato Dies, 
presldente del Comi.tato «per 
le attivita antiamericane », de-
gno precursore del senatore 
McCarthy. 

In questo clima . scoppia 
la guerra. I ragazzi stattuni-
tensi vanno al fronte scopren-
do a volte una seconda guer
ra dentro la prima. GU ebrei 
per esempio, come illustra il 
film (e piu il libro) I giovani 
leoni (1958) di Edward Dmy-
tryk. Ma 11 cinema del tempo 
attenua owiamente le disctri-
n^nazioni: sul campo dl bat
taglia la miscegenation diven
ta lecita, anzi gloriosa. Le as
sociazioni cattoliche scopro-
no che «c'e qualcosa di buo-
no nei negri». In Sahara 
(1943) si ammette che sia 
11 soldato di colore ad ab-
battere — supremo contrap-
passo — it biondo condottie-
ro tedesco. . rappresentante N 
della «razza superiore». In 
Casablanca (1943) e il piani-
sta negro Dooley Wilson a 
suonare la Marsigliese in ri
sposta atie provocatorie can-
zoni di guerra naziste. D'ai-
tronde nazionalismo e xeno-
fobia dominano it fronte in-
tcrno. • 

E' I'epoca in cui Luis Bu-
fiuel viene licenziato in 
tronco dall'ufficio da travet 
in cui lavorava alia Pitm Li
brary, a New " York, perche 
scoperto autore del piu raa-
ledetto dei film. L'age d'or. 
La scrittrice e commediogra-
fa radicate Lillian HeMman 
introduce nella sceneggiatura 
di Fuoco a Oriente (1943), 
sulla resistenza sovietica ai 
nazisti invasori, le note d.el-
rinternazionale. Al momento 
nessuno protesta. perch6 i so-
vietici — anzi «i russi», come 
dicono negli Stati Uniti — 
sono atleati. Cinque anni do
po la Hellman 6 accusata for-
matmente dat solito. Comitato 
per le ^attiy^t ant^aanericane. 
Le chiedono se e ancora co
munista. Risponde: « lo non 
camblo la _mia. coscienza se-
condo la • moda »..-; •.-, 

Molte -cose -sono mutate 
nelt'animo del reduci, infini<te 
cose sono cambiate dopo il 
'45 in America e nel mondo. 
Solo a Washington it Comi
tato, . imperterrito, continua 
nelle sue ridicole indagini. 
L'atmosfera di sospetto si fa 
irresptrabite. Nel 1947. in una 
riunione democratica al Ma
dison Square Garden, l'attore 
Zero Mostel si presenta vesti-
to da Sherlock Holmes, una 
gigantesca lente d'ingrandi-
mento in mano, e canta da-
vanti a ' ventimita persone 
plaudenti la sarcastica Can
zone del Detective di Harold 
Rome: 

a Chi sara 1'uomo che inve-
stighera suH'uomo che inve-
stjga sull'uomo che investiga 
su dl me? 

Chi confcroltera i precedenti 
dell'uomo che controlla 1 
precedenti deU'uomo che con-
troila i miei precedenti? 

Fud daisi che sia di quel
li che pensano con la loro 
testa. 
< pud darsi che cerchi di usa

re a cervello, - •' 
puo darsi che gli piaccia la 

vodka. 
-pud darsi che 1 giobuli det 

suo sangue siano rossi: 
credi a me. fratelto, taglla-

mogli il collos. 

Tino Ranieri 
(3 - continua) 
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