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L'ottantesimo anniversario della nascita 
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La viadi 
Majakovskij 

Una serie di contributi della critica sovietica dai quali emerge, pur tra 
limiti e contraddizloni, un piu articolato tentativo di definire il rap-
porto del poeta e della sua opera con la complessa realta del socialismo 

Oggi Vladimir Vladimiro-
vic Majakosvkij avrebbe ot-
tant'anni. E' difficile imma-
ginarsi l'autore della Nuvo-
la in pantaloni vecchio co-
si come non e facile imma-
ginarsi giovane l'autore di 
Guerra e pace. Eppure sulla 
giovinezza perenne di Maja
kosvkij passa l'ombra del 
suicidio, mentre la fuga di 
Tolstoj da Jasnaja Poljana 
non da un analogo senso di 
tragedia. Non 6 cinismo af-
fermarc che Majakovskij mo-
ri tempestivamente, evitan-
do ogni deterioramento sto-
rico e suggellando un'esi-
stenza coerente fino all'estre-
nio. Sarebbe retorica dire il 
contrario e accusare di de-
bolezza il poeta, come fecero 
molti al tempo della sua 
morte, o cercare meschine 
«attenuanti », come si fa 
ancora oggi. 

Tra le testimonianze del 
suicidio di Majakovskij si 
stacca quella di Maksim 
Gor'kij. Sono poche righe 
di un suo libro di appunti, 
datate «seconda meta di 
aprile-maggio 1930», quin-
di scritte sotto l'immediata 
impressione di quell'avve-
nimento, e pubblicate per la 
prima volta pochi anni fa 
nel dodicesimo volume del-
YArchiv A.M. Gor'kogo (Ar-
chivio di A.M. Gor'kij) a cu-
ra dell'Istituto Gor'kij di 
Mosca. 

Nella prima annotazione 
Gor'kij ricorda per rapidis-
simi cenni un suo incontro 
con Majakovskij nel luglio 
del 1915 a Mustamjaki, cen-
tro di villeggiatura presso 
Pietrogrado. dove allora ri-
siedeva l'autore della Madre. 
Nella sua telegrafica auto-
biografia Io in persona Ma
jakovskij ricorda cosi quel 
giorno: « Sono andato a Mu
stamjaki. M. Gor'kij. Gli ho 
letto parti della Nuvola. L'ho 
commosso coi miei versi. 
Me ne sono un po' inorgo-
glito >. 

i 

Un appunto 
di Gor'kij 

II ricordo che nel 1930 
Gor'kij ha di quelPincontro 
e assai acrimonioso: < Cio 
suscito in me un'impresslo-
ne per lui sfavorevole: sem-
brava che egli cercasse di 
convincere se stesso del . 
proprio spirito rivoluziona-
rio ». Degno di nota e di sor-
presa e questo secondo ap
punto: «La morte di V.V. 
Majakovskij non mi ha stu-
pito. Fin dal primo incon
tro suscito in me l'impres-
sione nettissima di un uomo 
sfibrato, e subito allora io 
dissi a qualcuno che quel 
giovanotto presto si sarebbe 
sfibrato del tutto. da solo o 
per opera di un altro; pro-
babilmente una donna >. 
Questo interessante ricordo 
privato di Gor'kij non vale 
tan to, naturalmente, per la 
sua verosimiglianza quanto 
per l'espressione di un atteg-
giamento verso il poeta che 
si era allora suicidato. 

Sui rapporti complessi tra 
Gor'kij e Majakovskij l'au
tore di queste righe ebbe an
ni fa una polemica con stu-
diosi sovictici, inclini ad af-
fermare fermamente l'unita 
di Gor'kij e Majakovskij co
me fondamenti granitici del 
« realismo socialista >. Non e 
questo il luogo per ritorna-
re sull'argomento anche alia 
luce delle testimonianze so-
pra riportate. Piuttosto va
le la pena di segnalare una 
raccolta di saggi majakovs-
kiani uscita nel 1971 a Mo-
sea presso PAccademia del
le scienze col titolo Poet i 
sotsinlizni (II poeta e il so
cialismo). Nel volume, tra gli 
altri contributi di vari auto-
ri, e pubblicato un ampio 
studio di V. Pertsov su 
Gor'kij e Majakovskij ap
punto. 

Pertsov e autore del mag-
gior studio critico-biografico 
su Majakovskij, un'opera in 
tre volumi di cui e uscita 
da poco la seconda edizio-
ne. Poiche ora c impossi-
bile discutcre la sua inter-
pretazione globale di Ma
jakovskij, ci limiteremo a 
un punto, dove lo studioso 
sovietico si rifa al nostro ar-
ticolo, apparso originana-
mente su • Ri nascita », che, 
come si e detto, provocd sen-
tite polemiche. A proposito 
della tesi, da noi sostenuta, 
secondo cui le idee e i me-
todi dei due scrittori russi 
erano profondamente diver-
si, Pertsov commenta: • Ten-
dendo a separare cosi radi-
calmcnte in direzioni oppo-
ste gli iniziatori della lette 
ratura sovietica, non credo 
che il nostro contraddittore 
non ammetta che entrambi 
erano e restano fr-rvidi mi-
litanti delta lotta conlro il 
capitalismo e per :l trionfo 
del socialismo Allora i |oro 
mctodi e le loro idee saran 
no different! in un altro pia
no, probabilmente poetico?*. 

La domanda di Pertsov e 
legittima e il suo lono di di-
•cussionc invita a rispondcre 

senza note polemiche. Certa-
mente, l'unita di cui parla 
Pertsov, l'anticapitalismo e 
il socialismo. e comune a 
Gor'kij e a Majakovskij ed 
io, come ben intuisce lo stu
dioso sovietico, non ho mai 
pensato di negarlo. Anzi, si 
pud dire che sotto quella 
formula politica cosi impor-
tante e cosi generate si 
possono riunire non soltan-
to il poeta e il narratore 
russo, ma una quantita as
sai rilevante di altri artisti 
e poeti di varia generazione, 
tendenza, paese. II che vuoi 
dire che quella formula ha, 
si, un suo evidente signifi-
cato storico universale, ma, 
prima di tutto, non pud ser-
vire come categoria estetica 
caratterizzante e chiarifica-
trice se non in opposizione 
a un'arte programmatica-
mente filocapitalistica e an-
tisocialistica, arte che, a me-
no di tornare a certe clas-
sificazioni di tipo «zhdano-
viano », e scarsamente re-
peribile. 

Estetica 
e politica 

Ma quel che piu conta e 
che la base comune genera-
le (l'anticapitalismo) pre-
senta una gamma assai va-
sta di posizioni, che si qua-
lificano sia nel modo di ri-
fiutare la societa borghese 
sia nel modo di concepire la 
societa socialista o la socie
ta, comunque la si chiami, 
che si pretende metaborghe-
se. Se questo e vero, come' 
ci sembra innegabile, da un 
punto di vista politico gene-
rale. non meno vero e che la 
situazione si complica sul 
piano artistico, dove le po
sizioni generali non conta-
no di piii delle concrete pro-
posizioni estetiche, sia di-
chiarative sia creative, in cui 
quelle posizioni politiche si 
realizzano attraverso una 
miriade di commistioni e di 
linguaggi. Per il pensiero 
critico, marxista o no, il pro-
blema e quello di districa-
re questo rapporto comples-
so di < estetica > e < politi
ca », anzi che ridurre a un 
astratto comun denominato-
re posizioni intellettuali co-
struttivamente diverse, vuoi 
individual! vuoi aggruppate. 
Contrapponendo, vari anni 
fa, per la prima volta Gor'kij 
e Majakovskij, mi propone-
vo e suggerivo un lavoro in 
tale direzione. Direzione che, 
evidentemente, e diversa da 
quella del mio contraddit
tore. 

Pertsov continua: « Vitto-
rio Strada, parlando di una 
radicale differenza di due 
artisti che hanno posto le 
fondamenta della letteratu-
ra sovietica, non solo rileva 
la loro sorprendente origina-
lita e quindi la possibilissi-
ma reciproca incompatibility 
poetica: Strada li vuole con-
trapporre ». Dunque la « re

ciproca incompatibilita > tra 
Gor'kij e Majakovskij sul 
piano artistico e < possibi-
lissima». A Pertsov vorrei 
strappare un riconoscimen-
to piu grande: tale « reci
proca incompatibilita • e 
reale. 

Ma seguiamo il critico so
vietico. Egli afferma che 
con tale contrapposizione io 
manifesterei il « carattere li-
mitato delle (mie) idee sul
la varieta dell'arte e la ge-
nesi di questa varieta >. In-
fatti, prosegue Pertsov, «nel
la loro arte questi artisti si 
sono mossi lungo vie diver
se, ma sempre hanno dife-
so la vita contro la decaden-
za, la verita contro la men-
zogna, il realismo contro il 
modernismo». Dove con 
« modernismo » non s'inten-
de, naturalmente. il movi-
mento rinnovatore che tra 
Otto e Novecento travaglid 
la Chiesa cattolica, ma Par
te d'avanguardia, per cui 
Majakovskij sarebbe stato 
un c realista », Hero awersa-
rio del futurismo, cubismo, 
ecc. Ecco che cosi Pertsov, 
dopo aver aperto i) rinfre-
scante spiraglio di una • pos-
sibilissima • * inrompatibili 
ta • almeno sul piano esteti 
co tra i due scrittori. di nua 
vo chiudc quello spiraglio 
e salda rimmaaine monu 
mentale di Gor'kij e Maja
kovskij uniti non solo con
tro il capitalismo, ma anche 
contro quel • modernismo » 
artistico contro il quale la 
critica sovietica non e meno 
agguerrita di quanto non lo 
sia stato la Chiesa cattolica, 
a suo tempo, contro l'altro 
modernismo che la volcva 
rinnovare. 

II volume // poeta e il so
cialismo comprende studi in-
teressanti, su cui non possia-
mo fcrmarci Segnaliamo al
meno il bel saggio di Z S 
Papernyj Majnkovski) e la 
• rivolnzione della parola » 
che e un contrihuto a com-
prendere la posizione di Ma 
jakovskij nella poesia d'avan
guardia del suo tempo, da 
Chlebnikov a Pasternak. Pa
pernyj, autore di un'acuta 
monografia su Majakovskij, 

scrive a conclusione di que
sto suo saggio: « La tragici-
ta di Majakovskij sta in una 
impavida affermazione di 
tutto 'il nuovo soltanto', af
fermazione che portava il 
poeta molto avanti, antici-
pando il tempo (...) Ma il 
tempo non si puo arbitraria-
mente accelerare: la sua re-
sistenza e una cosa piu com
plessa di ogni resistenza dei 
materiali». 

Sui rapporti tra Majakov
skij e Pasternak ha osser-
vazioni penetranti e interes-
santi il critico georgiano 
Georgij Margvelascvili in un 
articolo, purtroppo interrot-
to dopo la prima puntata, 
apparso l'anno scorso nella 
rivista «Literaturnaja Gru-
zija » (Georgia letteraria). 
Margvelascvili, che mi per-
metto di ringraziare per 
1'uso corretto e non defor-
mato di un mio scritto su 
Pasternak, scrive, a proposi
to del Dottor Zivago, che 
attorno al mondo spirituale 
di Boris Pasternak « grazie 
ai lunghi sforzi dei nemici 
esteri e dei filistei politici 
caserecci e stato creato un 
fitto velo di menzogna, ba-
nalita e diffamazione. Non e 
un segreto che la pubblica-
zione del romanzo di Boris 
Pasternak e stato, il pretesto 
per una precisa campaana 
politica nella stampa borghe 
se, mentre nelle condizioni 
create dagli zigzae volontari 
stici la sua pubblicazione 
non pote essere valutata 
con sufficiente profondita e 
serieta anche da certi gior-
nalisti e letterati di casa 
nostra ». 

Se si valuta anche il ro
manzo pasternakiano, come 
tutta l'opera di questo poe
ta, con « sufficiente profon
dita e serieta », fuori quin
di degli « zigzag volontaristi-
ci», e impossibile negare 
che anche Pasternak sia 
< anticapitalista » e professi 
un suo < socialismo » di to-
no etico-religioso. Cio non 
toglie che la differenza tra 
Pasternak e Majakovskij sia 
profonda e si radichi in un 
diverso modo di vedere e,yv\-
vere il proprio tempo, le 
sue contraddizioni, il suo fu
ture (ma non si dimentichi 
che il romanzo di Pasternak 
e « post-majakovskiano »). 
Le pagine di Margvelascvili 
andrebbero prese in attenta 
considerazione e discusse 
con la passione e la penetra-
zione con cui sono state 
scritte. 

Per tornare a Pertsov, e 
per concludere, si potra di
re che anche nella lettera-
tura si pone il problema 
dell'unita nella molteplici-
ta e della molteplicita nella 
unita: e un problema costan-
te e centrale di ogni espe-
rienza intellettuale e di vol
ta in volta va risolto concre-
tamente. facendo cadere - lo 
accento ora sull'uno ora sul-
1'altro dei due termini 6, 
soprattutto, aprendo alio 
sguardo nuovi strati di ma-
teriale fecondo e schiuden-
do ulteriori prospettive pro-
blematiche. Altrimenti i fe-
nomeni considerati restano 
atomisticamente distinti, 
senza quell'intima tensione 
che li connette tra loro. op-
pure si perdono nella fa-
mosa notte dove tutti i gat-
ti sono bigi (e tutti i Gor'kij 
e i Majakovskij sono « reali-
sti socialist • ) . 

Viftorio Strada 

UNA LEZIONE DA RIMEDITARE 

IL CINEMA DELLA RESISTENZA 
Una,nascita difficile e avventurosa che ha in se tutta la felicita dei momenti di liberta e la vitalita di un 
rapporto immediato con la storia — Un giudizio di Luchino Visconti — L'epica della guerra di popolo — I ten-
tativi di liquidazione e di riassorbimento condotti dalle forze moderate — II rapporto fra cattolici e comunisti 

Durante i mesi di Roma 
«citta aperta» Luchino Vi
sconti viene rinchiuso per un 
certo periodo nei sotterranei 
della pensione Jaccarino, co-
vo dei torturatori fascisti. La 
cella e un metro per un me
tro. Sopra la testa dei prigio-
nieri echeggiano la notte i pas-
si delle ronde naziste, come 
nel film di Roberto Rossellini 
che gia si sta maturando e 
che s'intitolera appunto Roma 
citta aperta. Visconti a sua 
volta racconliera i propri ri-
cordi, insieme a tre compagni 
di quelle giornate, Mario Chia-
ri. Franco Ferri, Rinaldo Ric-
ci. in un soggetto che si chia-
mera Pensione Oltremare, pri
ma ancora che la guerra sia 
finita. 

La casa in cui si preparano 
giorno per giorno le esperien-
ze di Roma citta aperta e 
quella dello sceneggiatore trle-
stino Sergio Amidei in piazza 
di Spagna, ed e la medesima 
che vediamo nella prima parte 
del film: I'abitazione dell'in-
gegnere comunista (Marcello 
Pagliero). La padrona dell'dl-
loggio e la cameriera inter-
pretano il personaggio di se 
stesse, forse sono le primis-
sime figure «prese dalla vi
ta* — dalla loro vita — di 
tutto il neorealismo italiano. 
E i comunisti, non nella fin-
zione cinematografica ma au-
tentici, conoscono bene quel-
Vindirizzo. Durante Voccupa-
zione vi passano Giorgio Amen-
dola e Renato Guttuso, Mario 
Alicata che viene a correggere 
le bozze deZ/'Unita clandesti-
na. Celeste Negarville, sulle vi-
cende del quale — scrive Ver
non Jarrat nel suo libro sul 
cinema italiano — Amidei, 
Rossellini, Consiglio e Fellini 
avrebbero creato Vingegnere 
del film. Togliatti stesso, al-
lorche giunge a Roma per il 
suo primo discorso al Bran-
caccio, fa capo al quartierino 
di Amidei. Ogni presenza e 
un apporto al film. Quando 
vediamo Pagliero fuggire ai 
poliziotti fascisti scavalcando 
la terrazza, e un frammento 
di vita dello stesso Amidei 
che viene rievocato. Pina. la 
popolana uccisa in viale Giu-
lio Cesare, sara impersonata 
da Anna Magnani. 

Per cio che riguarda il ruo-
lo di Don Pietro, parroco di 
Clemente (Aldo Fabrizi), si 
tratta proprio dello spunto mo-
tore della realizzazione. Una 
anziana signora sarebbe dispo-
sta a finanziare un documen-
tario su Don Morosini, prete 
partigiano trucidato dai nazi-
fascisti Rossellini e i suoi 
amid sono senza una lira, im 
pianli e apparecchiature tec-
niche non esistono. Cinecitta 
gia messa a terra dai bombar-
damenti e poi saccheggiata dai 
tedeschi e centra di raccolta 
profughi. al Quadraro ci so 
no gli sfollati. 

Con o senza 
regole 

II nostro cinema, per vivere. 
deve nascere. Cosi nasce, ne-
gli uomini e nelle cose, nelle 
stanze degli amid, nelle stro
de. nelle facce. nell'indisci-
plina e nella provnisorieta. 
smozzicato e dialettale. con le 
rime che non battono. come 
una grnssa canzone della Re
sistenza. e dentro ancora in-
tatla la felicita dei grandi mo 
menti di liberta, espansa ep-

Da « Roma citta aperta », di Roberto Rossellini 

pure inquieta, con tutti i suoi 
domani consapevolmente dif-
ficili. Si chiamera neoreali
smo. 11 cortometraggio su Don 
Morosini diventa un lungome-
traggio sulla lotta appena vin-
ta. Viene fatto di puntiglio. in-
ventando le regole o senza 
regole. Quando nel minuscolo 
teatro di posa di via degli 
Avignonesi manca Venergia 
elettrica, che e razionata, la 
si «ruba» ai vicini stabili-
menti tipografici. 

Poi Roma citta aperta esce 
e €ci fa tutti balzare dalle 
sedie » come ha detto Luchino 
Visconti. E' il momenta del-
I'entusiasmo irripetibile, della 
liberta da usare, dei fatti che 
finalmenle si possono narrare 
e discutere. 

A quasi trent'anni di distan 
za bisogna ancora riaccostar-
ci al cinema della Resistenza 
c a caldo » per un'analisi dei 
meriti e dei demeriti. per mi-
surare meglio la gittata delle 
idee e delle proposte Vi e or-
mai unintera generazione per 

cui Roma citta aperta. Pai-
sa ecc. sono tutt'al piu dei 
classici, come furono per noi 
Assunta Spina o 1860; e, giu-
stamente, questi giovani sono 
piu disposti a polemizzare che 
a storicizzare. Comunque, a 
porre delle domande drca i 
molti, moltissimi problemt in 
questo campo elusi o scorda-
ti. Perche, per esempio, il sog
getto di Visconti sulla pensione 
Jaccarino non fu mai realiz-
zato? Perche, in genere. tut
ta la filmografia sulla nostra 
Resistenza si riduce negli an
ni del dopoguerra a una de-
cina di titoli, e si deve atten-
dere il I960 per una seconda 
fase attiva? La lezione morale 
e la lezione storica si sono 
accompagnate col passar de
gli anni? Siamo sfuggiti alia 
tentazione tutta italiana del
la commemorazione? E an
che: ' sono stati sempre gli 
uomini giusti ad avvicinarsi ai 
temi resistenziali? 

B'sogna dire una cosa. II 
cinema di Resistenza e stato 

osteggiato presto, inquinato 
subito. Proprio il fatto che 
fosse « caldo », che usasse un 
nuovo linguaggio e tecniche 
diverse, che potesse apparire 
rivoluzionario e fin da prin-
cipio la preoccupazione dei 
produttori tradizionali e di va-
rie istituzioni conservatrici so-
pravvissute alia guerra. Non 
facciamone una disputa cro-
nologica, ma si sa che la Lux 
Film ha tentato in ogni modo 
che il suo Due lettere anonime 
diretto da Mario Comencini 
precedesse Vuscita di Roma 
citta aperta per essere il pri
mo film resistenziale, e per 
dare il via al «genere > col 
suo tono blandamente patriot-
tico e accenluatamente roman-
zesco: lo stessa Lux che nella 
persona di Carlo Ponti aveca 
gia rifiutato un copione pron
to prima di Roma citta aper
ta e scritto fin dal periodo 
cospirativo da una equipe di 
cineasti di sinistra: Giuseppe 
De Santis. Gianni Puccini, Al
do Scagnetti e Mario Socrate 

QUANTO COSTA LA CRISI DELL'AGRICOLTURA 

II problema delFalimentazione 
La produzione mondiale di derrate agricole & di molto inferiore al necessario — Particolarmente grave la 
carenza di proteine — Una tendenza distruttrva da arrestare, anche in Italia, attraverso un nuovo tipo di sviluppo 

Stanno venendo a I oettine 
in Italia le contradd.zioni ir 
nsolte di un modello di svi
luppo finalizzato al profit to 
monopol'stico e basato. da 
un lato. sulla concentrazio 
ne delle ricchezze in poche e 
!im:tate < aree forti > e dallo 
altro. sulk) sfnittamento se 
micoJoniale delle aree agrico
le E" stata proDrio questa 
cfincentrazione della ricchez-
za su I imitate aree del terri-
lorio che ha permesso il for 
marsi di fasce a reddito me 
dio e medio alto, con la conse 
guente stimolaz'one dei con-
sumi Dropri di una * societa 
upulenta» in un paese che. 
visto nel suo insteme. di i o 
pulento » non aveva. non ha. 
proprio nulla Nel contempo 
il provocato abbandono del 
'a terra ha permesso il conti 
nun nformarsi di un cospi 
c w « esercito di lavoratori di 
riserva > da cui 6 stato possi-
biie al sistema produttivo 
trarre le forze migliori, piu 
forti. da impicgare nell'indu-
stna. 

Questo programmato m*c-

camsmo di svilimento della 
agncoltura e di accumulazio-
ne polare degli investimenti 
nelle aree « forti » e stato por 
lato al parossismo; si e cosi 
arrivali ai 2800 mihardi di im 
portazione alimentare nel "72. 
mentre. in teona, avremmo 
potuto essere un paese espor-
talore di beni agncoli. 

Non e Pensabile di poler 
ancora continuare in Tutu 
ro sulla stessa linea. Mentre 
dai 1900 agli anni 70 il eosto 
delle derrate agncote e cala-
to sul mercato mondiale. tale 
tendenza si e •nvertita nel vol-
gere di questi ultimi anni. 
La produzione mondiale di 
ahmenti e oggi di molto infe
riore al necessario. Gia alio 
sia to attuale delle cose, men 
tre ogni anno muoiono per 
carenza alimentare circa qua 
ranta milioni di persone. ab 
biamo bisogno" di un miliar 
do di tonnellate di alimenti 
per anno. H deficit e del 15% 
delle necessita to tali. Partico 
larmente grave e la carenza di 
proteine. Quelle animali rag-
giungono appena i 2Q milio

ni di tonnellate annue con 
un deficit di 14 mi I ion i di 
tonnellate. pari al 40% della 
domanda totate Di vegetali ne 
sono d:spon;~bili 80 milioni di 
tonnellate contro una doman 
da di 120. con un deficit dei 
33*"i. pari a 40 milioni dj ton
nellate all'anno. La situazio
ne alimentare mondiale ten-
de inoltre al peggioramento 
in un prossimo future, men 
tre la popolazione e in conti-
nuo aumemo. Ogni anno 
grandi estensioni di terreno 
fertile vengono sottratte alia 
produzione di generi alimen-
tari per essere trasformate in 
piantagiom industrial! per la 
produzione della gomma. del
ta juta. del cotone. oppure 
per fornire eccitanti teggeri a 
larga diffusione come il tabac-
co. il te. il caffe. ecc. 

Tanto per fare un esempio. 
in Malesia i 4/5 dei terreni 
coltivati sono destinati a pro-
duzioni non alimentari, a Ce
ylon i yi « cosi via. Ogni 
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anno milioni di ettari vengo
no desertificati da forme di 
coltura errate o a puro livel-
lo di rapina speculativa del
le risorse. Se J'attuale azione 
distruttiva non sara arresta-
ta, secondo stime della FAO. 
tra trent'anni. quando la po 
polazione sara raddoppiata, 
i terreni coltivabili saranno 
ridotti del 50%. E' un dato che 
dovrebbe far meditare chiun-
que. 

D'altra parte Pimpiego mas-
sivo di fertilizzanti azotati. di 
serbanti. antiparassitari uti-
lizzati per forzare la resa del 
suolo nei paesi svitappati 
hanno determinato un grave 
processo distruttivo delle a-
rt€ Diu fertili attraverso Io 
inouinamento delle acque. la 
mineralizzazione dei 3uoli e 
la conseguente minor resisten
za deeli stessi ai normali fe 
nomeni meteorologici. Anche 
la messa a coltura delle fo-
reste e delle savane, Treno na-
turale al deserto. ha dato n-
sultati assai negativi. 

Di queste basilari tendenze 
a livello mondiale e indispen-

sabile tener conto nell'elabo-
razione dei futuri obiettivi di 
sviluppo deU'economia italia
na. Non e piu possibile ri 
proporre i modelli del passa 
to. Troppi fattori fondamen 
tali sono andati mutandosi 
nel tempo. Non e nemmeno 
immaginabile un rilancio del-
I'agricoltura italiana se si con
ferva immutato l'atiuale mec-
'•anismo di sfnittamento e di 
accumulazione capitalista in 
favore delle aree ad elevata 
composizione organica di ca
pitate. Un rilancio dell'agri-
'xjltura e unicamente possibi
le invertendo le attuali ten-
denze in atto tramite una co-
raggiosa politica di ri forme 
"he sappia comprendere in 
un unico contesto il proble
ma del Meridione. delle isa 
te. I'arresto dell'esodo dalla 
campagna. il decongestiona-
mento delle aree urbane, il 
trasfenmento del reddito dal
le aree forti a quelle deboli, 
il ricupero boschivo delle tcr-
re desertificate. 

Guido Manzone 

per questo e'e un solo comu
nista nella formazione par-
tigiana: le cifre della guerru 
di liberazione parlano diver-
samente. 

Intanto con tali mezzucci la 
realta vacilla nei suoi con-
torni, si accarezza il deside-
rio di depositare quel passato, 
di spingerlo in una bella pro-
spettiva disumanata e con-
chiusa, sullo sjondo di bandie-
re e di musiche gloriose. Non 
a caso due film di allora cele-
brano la Resistenza attraver
so le gesta di due cantanti di 
opera: Tito Gobbi eroe delle 
quattro giornate di Napoli in 
O' sole mio (1945) di Giacomo 
Gentilomo, Anna Magnani ac-
conciata da Floria Tosca in 
Davanti a lui tremava tutta 
Roma (1946) di Carmine Gal-
lone. Mentre la voce della Re
sistenza autentica dev'essere 
individuata nei primi docu-
mentari (Giorni di gloria di 
Mario Serandrei, cui prende 
parte Luchino Visconti spea
ker Umberto Calosso; La no
stra guerra di Alberto Lat-
tuada; L'ltalia s*e desta di 
Domenico Paolella; Le foglie 
non volano di Beppe Caval-
lari e pochissimi altri), spet-
ta ancora a Rossellini di 
portare a perfezione quella 
prima fase con Paisa (1946). 

Una grande 
intuizione 

/ due episodi del film de-
dicati alia Resistenza sono 
i piu belli: il quarto, sulla 
liberazione di Firenze, e Vul-
iimo, sulla lotta nel Delta del 
Po, contro gli ultimi tedeschi 
ma anche a sfida del proclama 
di Alexander che ingiungeva 
ai partigiani di cessare ogni 
attivita. Cio che vediamo in 
Firenze e autentica guerra 
di popolo; e il finale del film, 
con gli italiani e gli anglo-
americani abbattuti dalle 
stesse raffiche, e una richie-
sta perentoria di comprensione 
del fenomeno resistenziale an
che oltre le « cose di casa », 
a livello internazionale e uni
versale. Artisticamente que
sto brano e nell'epica come 
pochi altri di tutta la storia 
del cinema, anche perche 
Rossellini qui non fa lezione, 
tenta appena di farla a se 
stesso, di staccarsi gli occhi 
dalla facda e di guardare con 
quelli estranei e diversamen-
te diffidenti del non-italiano, 
dello straniero, che e la gran
de intuizione e la sola didatti-
ca del film. Furiosamente 
ingrato con se stesso, oggi 
Rosselini dichiara, com'e no-
to, il suo fastidio nei confron-
ti di Roma citta aperta e Pai
sa. Nessuno gliene contesta 
il diritto, ma se si discorre 
di regia popolare e ancora It 
che bisogna andare a cercar-
lo: non quando tiene banco 
con le «divulgazioni» alia 
RAI-TV. 

Molto significativa e la na
scita di Paisa. Gli americani 
di stanza a Roma hanno visto 
Roma citta aperta e ne so
no entusiasmati. In ^ Italia, 
nessuno offre a Rossellini i 
mezzi per un altro film. E' 
un noleggiatore statunitense 
che gli fornisce i fondi per 
un documentario sull'avanzata 
alleata nella Penisola. Cosi, 
come ha gia fatto per Roma 
citta aperta. il regista impiega 
i soldi del signor Red Geiger 
e della Foreign Film Produc
tion Inc. per elaborare sul 
tamburo, a foglietti volanli 
gli ultimi dei quali sono but-
tati giu mentre la troupe si 
trova gia nel Polesine, qual-
cosa di molto differente da 
un normale documentario e 
anche dalla guerra america-
na. In questo senso Paisa e 
ancora quasi un film girato 
alia macchia. 

Sono cose oggi largamente 
dimenticate, eppure si mne-
steno e si moticano entro un 
atteggiamento d'ostilita tut-
tora presente in determinati 
schemi politid della vita ita
liana. Se oggi dobbiamo con-
statare che gli anni pur fer-
vidi deWimmediato dopoguerra 
si sono tradotti cinematografi-
camente in poche opere di au-
tentico valore antifascista, va 
ribadito che quel cinema k 
stato avversato fin nelle sue 
manifestazioni iniziali, quando 
non consegnato a scopo liqui-
datorio in mani inadatte o 
compromesse. Se i partigiani 
vogliono i loro film, li facciano. 
6 il punto di vista della produ
zione. E in effetti VA.N.P.1. • 
il Corpo Volontari della Liber
ta si sono impegnati a farli, 
talora con gli scarsi risultati 
deriuanti dalla poverta di mez
zi o dall'infelice scelta dei 
collaboratori. Indro Montanel-
U e Vittorio Metz, quello del 
€ Bertoldo >, sceneggiano Pian 
delle Stelle (1946) di Giorgio 
Ferroni, finanziato dal C.V.L.: 
il risultato & a dir poco una 
astrazione. Ma l'A.N.P.1., su 
basi piii robuste. dopo dlcuni 
documentari riesce a creare 
almeno un film di cui bisogna 
parlare. E' H sole sorge an
cora di Aldo Vergano. 

con la collaborazione di Fran
co Calamandrei e Antonello 
Trombadori. II testo s'intitola-
va G.A.P. e raccontava le im-
prese dei gruppi d'azione par-
tigiana di Roma in Via Rasel-
la, all'Hotel Flora, contro la 
banda Koch e cosi via. Per 
i dettagli su questo e altri 
soggetti partigiani invitiamo il 
letlore a consultare il volume 
«Cinema e Resistenza * di 
Giovanni Vento e Massimo Mi-
da (1959). 

II consiglio 
edificante 

Anche te forze cattoliche 
cercano a piii riprese di con-
trollare il nuovo cinema ita
liano antifascista e resisten
ziale, ma con maggiore ac-
cortezza: ossia senza veil, 
presentando fin dove possano 
(lo stesso Rossellini e disponi-
bile in tal senso) il loro con-
tributo alia lotta su basi di 
parita slrategica e politica. E' 
il tempo in cui tutti ricupera-
no la loro fetta di Resistenza, 
a volte improvvisandola. Nel 
migliore dei casi si assiste 
a una convergenza ideale, ti-
pica di quel clima di fiducia 
che coincide con la caduta del 
fascismo: il prete e il comu
nista di « Roma citta aperta •» 
s'immolano insieme nelle ca-
mere di tortura di via Tasso, 
come i due maquis nei versi 
di Aragon: < uno che credeva 
al cielo, l'altro che non ci 
credeva >. 

Ma quell'allegoria coraggio-
sa che risolve poeticamente 
una delle grandi vertenze del 
dopoguerra si aprira presto al 
raddolcimento, al consiglio 
edificante, al mercato delle 
corte memorie. Per la secon
da volta un prete e un comu
nista ' marceranno insieme 
verso la fucilazione in II sole 
sorge ancora di Aldo Verga
no (1946): il prete e imper-
sonato da Carlo Lizzani, il co
munista da Gillo Pontecorvo. 
Non si tratta dunque di film 
in odore d'incenso. Ormai 
Vergano mira piu alia bella 
sequenza che al senso dello 
accostamento. In Un giomo 
nella vita (1946) di Alessan-
dro Blasetti, il contatto epico 
si spezza in un episodio da 
libro di lettura: le suore uc-
cise dai tedeschi per rappre-
saglia, e il partigiano comuni
sta Arnoldo Fod. che si leva il 
berretto davanti ai cadaveri 
prima di rientrare in combat-
timento. 11 piglio del racconto 
e avvincente e astuto, ma il 
film veduto a distanza potreb-
be essere spagnolo. E' stato 
ptodotto dalla Orbis Film, 
organismo cattolico. Forse 

Tino Ranieri 


