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Per una ricerca sugli intellettuali americani 

II marxismo 
negli USA 

Un confesfo slorico-sociale che occorre sludiare nella sua parficolarita per 
comprendere le ragioni della debolezza del movimenfo operaio negli Stafi Unili 

Riceviamo e pubblichiamo 
questo orticolo sul libro dl 
Cristiono Camporcsi « II mar
xismo teorico negli USA », pub-
blicato quest'anno dall'cdilore 
Fcltrinelli. Ne e autore il 
compagno Jcllry Kaplow. do-
cente all'Univcrsita di Vincen-
nes-Parigi. 

II libro di Cristiano Campo-
resi «II marxismo teorico ne
gli Stati Uniti» e certo opera 
di un osservatore capace e in-
telligente, che conosce i valori 
e i sensi del dibattito filosofico 
all'interno del marxismo, e 
che ha compiuto la necessaria 
ricerca. II lavoro di ricerca, 
anzi, e stato portato molto a 
fondo. 

Non sembrera sciovinismo il 
mio, spero, se dico anche che 
e un piacere vedere la storia 
del proprio paese e il suo mo
le nel movimento operaio in
ternazionale fatti oggetto di 
seria oonsiderazione da parte 
di compagni europei. E que
sto, sia perche la storia ame-
ricana e in genere trascurata 
al di fuori dei confini del mio 
Paese, sia poi per i divers! 
miti che circolano abbondante-
mente, e tendono tutti a dl-
mostrare che gli USA non 
hanno mai avuto un movi
mento operaio vitale e di reale 
importanza. Infine e ovvio che 
l'lmmenso potere degli USA 
rende indispensabile la cam-
prensione della loro storia a 
chiunque voglia portare avan-
ti un impegno rivoluzionario. 
E nella misura in cui 11 libro 
del Camporesl contribuisce a 
tale comprensione. il suo sfor-
zo dev'essere applaudito cal-
damente. 

Le radici 
del populismo 

Detto questo dal lato posi-
tivo, vengono ora i « ma ». Per 
cominciare, il titolo dell'opera. 
Che cosa intende l'autore per 
«marxismo teorico »? Io pro-
pendo per ritenere che. il ri-
fiuto del divorzio di teoria e 
prassi essendo uno dei cardini 
del pensiero marxista, la no-
zione stessa di «marxismo 
teorico » sia assai dubbia: cer
to, nel senso in cui qui e 
usata, la nozione pud corri* 
spondere al taglio della ri
cerca: ma allora e proprio 
questo che merita critica. 
Camporesi stesso sembra es-
serne oonsapevole, quando sot-
tolinea che molti degli scritti 
da lui studiati sono caratte-
rizzati proprio dal loro divor
zio dal movimento reale dei 
lavoratori — senza pero che 
il suo studio ci dica il per
che e il come di un fenomeno 
tanto grave. 

In concreto, Camporesi dedi-
ca 150 pagine non alio studio 
del marxismo teorico negli 
Stati Uniti, ma piuttosto (sal
vo forse che nel capitolo finale 
sugli emigrati tedeschi dopo 
il '33), alle reazioni al marxi
smo e all'annacquamento del 
marxismo negli Stati Uniti. 
Cominciando con la Economic 
Interpretation of History di E. 
Seligmann, per continuare con 
le opere di John Spargo. Wil
liam E. Walling, e Ernst Un-
termann (tutti ilUistri scono-
sciuti), il Camporesi mostra. 
ma non analizza realmente, co 
me la comunita universitaria 
prima, e poi i socialist! ame 
ricani. vennero trovando o 
cercarono di trovare un ar-
rangiamento con la tradizion? 
marxista. Questo processo si 
svolse in sostanza scegliendo 
fior da fiore tra i detti del 
maestro. Interpretazione eco-
nomlca della storia. benissi-
mo; rivoluzione. no. Deter-
minismo, bene: dialettica no. 
Eccetera eccetera. ad nau-
Beam. II Camporesi dunque 
ci fa vedere come questi in
tellettuali. che pretendevano 
alia qualifica di marxisti, era-
no limitati dalle idee del tem
po. segnati daU'idealismo fi
losofico nelle varie forme dif
fuse dai seminari universitari 
tedeschi da un lato. dal de-
terminismo darwiniano dall'al-
tro, ricevuto tramite Spencer 
e lo Zola della Bete humatne. 
Ma manca ogni risposta alia 
domanda: perchi questo sc:en-
tismo? Perche questa incapa
city di intendere quel che 
Marx aveva detto? 

In breve: gli intellettuali di 
Camporesi vivono e scnvono 
nel vuoto. E in realta, molt! 
di loro vissero e scrissero in 
una sorta di vuoto Ma per
che? Qui non basta evocare la 
debolezza del movimento ope
raio americano, 1'inesistenza 
di un parti to forte, la man-
canza di legami tra pensiero 
e azione, tra teoria e pratica, 
operai e attori politic!, per 
poi passare a descrivere le 
piccole querele corse fra sette 
che, secondo il vecchio scher
zo americano, tenevano le riu-
nioni nello spazio di una ca-
bina telefonica- E reciproca-
mente: nulla apprendiamo dal 
Camporesi sui motivi per cui 
11 Partito socialista america
no, prima del 1917. fu inca-
pace di ogni elaborazione teo-
rica significativa (anche le 
produzioni revisionistiche non 
ebbero rilievo aicunoi; ne sul 
perche questa deficienza qua 
si una sorta di peccato ori-
ginale, sia rimasta propria. 
piu tardi, del Partito comuni-
sta americano. 

Voglio dire, insomma. che 
se Reinhold Niebuhr e Pau! 
Tillich (cm Campores' dedica 
un capitolo* passono essere 
figure simpaliche .11 jrist:ani 
preoccupati di -jualcosa 'i piu 
che del solo destlnn d-»ll» ani 
me nell'aldila, se sono Impor
tant!, e non solo «simpat' .i», 
salla storia della teologia, c 
aer lo meno dubbto che siano 

stati per6 socialisti >n qua-
lunque accezione piu c'ie va-
ghissima, e marxisti, poi, in 
nessun grado. Sim.lmente, 
trattare di John Dewey e de
gli epigoni. come Sidney 
Hook) nel descrivere una tra-
dizione marxista amoritana 
appare solo incongruo - se 
e vero che la sola uo.?a co-
mune a Dewey e Marx e I'm-
teresse aj problemi della so
ciety, e che Sidney HOOK, j,oi, 
abbandono prestissimo rulia 
sua carriera il marxismo » nel 
modo piu esplicito. Il fa'to. 
puro e semplice, 6 che rochi 
intellettuali americani .sono 
stati marxisti, in qualunque 
senso di questa parola; e po-
chissimi, poi, hanno ciintiibul-
to in qualche modo a pre-
servare o espandere la tradi-
zione marxista. 

Ma — ancora una volta — 
come si spiega questo UM.? 
II Camporesi parla 1i intel
lettuali americani che si clra-
marono socialisti e furono, in 
realta, dei populisti. 3" ve-
rissimo. Personalmenre, an-
drei alquanto piu in a, avan-
zando l'ipotesi che quel loro 
populismo possa esser fat to 
risalire ai!a natura di c:asse 
della soc.eta americana nej 
XIX secolo. 

Pino alia fine dell'800 .a lot-
ta di classe negli USA a! svol-
se essenziaimente tra propne 
tari, o, il che e assai simile. 
tra individui che aspiravano 
a diventare propnetan e pote-
vano legittimamente ritenere 
che questa loro aspirazione si 
sarebbe realizzata. lntendo 
parlare di proprieta di mezzi 
di produzione e, in pnmo luo-
go, di terra. La presenza di 
terre libere da «i'rontiera»), 
le immense ricchezze naturali 
del Paese, la disponibilita co-
stante di nuova manodopera 
sia grazie allistituto della 
schiavitu che al flusso per-
manente di immigrati (ogni 
nuova ondata dei quali so-
stituiva la precedente nello 
scalino piu basso, nei lavori 
peggiori e peggio pagati), fi-
nalmente il mito del «paese 
delle possibility illimitate» 
(che non era neppure troppo 
falso in quanto espressione 
ideologizzata di una realta 
percepita immediatamentej — 
tali sono gli elementl che spie-
gano la formidable capacita 
di resistenza del capitalismo 
americano, e insieme. la via 
americana, peculiare. dello 
sviiuppo capitalistico. 

Questa situazione favorl il 
formarsi di una Weltanschau
ung populista e di un pecu
liare giacobinismo americano; 
e contribui anche sensibilmen-
te alio sviiuppo dei grandi 
movimenti di riforma a ca-
vallo dei due secoli — ispi-
rati dall'ideologia dell'autono 
mia economica. «ognuno in-
dipendente e boss di se stes
so» — da. raggiungersi gra 
zie al lavoro e insieme alia 
abilita imprenditorale. in un 
mercato che era favorevole 
a queste aspirazioni. o si rite-
neva lo sarebbe stato. sol 
che i riformatori riuscissero 
a liberarlo daU'influenza per
versa dei magnati finanz'a-
ri e ferrovian. 

Schizzo qui soltanto un qua-
dro che in questa sede non e 
possibile svilupparc. Ma anche 
senza entrare nell'analisi, an-
dra aggiunto subito che Tim-
perialismo americano nacque 
(o entro in una nuova fase) 
proprio quando le nvendica-
zioni di tipo populista. con 
la difesa dell'imprenditore in
dividuate contro la grande cor 
poration, cominciavano a di-
venire pressanti: e proprio Io 
sviiuppo imperialista dlede al
ia classe dominanie ameri
cana il mezzo di offrire una 
risposta ad alcune almeno di 
quelle richieste, sotto forma 
di una fetta piu grossa della 
torta, una maggiore parteci-
pazione alia ricchezza globale, 
e dunque il manienimento. per 
larghi strati, della possibiiita 
di accedere alio stato sociale 
di propnetario. La sola dif 
ferenza — fondamentale — ri-
spetto all'ideale populista del 
pas^ato americano fu che non 
si trattava piu di accesso a 
proprieta di mezz! di produ
zione. ma solo di proprieta :n 
dividuale. come la casa. il 
terreno privato. eir.. Tutta 
via. nella maggioranza dei ca 
si qifsta possibiiita di acces 
so alia proprieta sembra sia 
bastr-Ui a bloccare !o sviiuppo 
di una cosc.enza d> classe. 
anche nella massa crescente 
degli operai industriali. Torse 
anche perche moltissimi di lo
ro non erano mai « stati tanto 
bene B nel Paese d'or-.gine, e 
continuavano a sperare che I 
loro figii. una volta amen 
canizzati, sarebbero «stati 
meglio *. 

AH'inizio 
del seeolo 

Nasce qui la temazlone di 
formu-are. cnme feoe il Som 
bart n"l 1906. la questione 
del soriallsmo am-vmnu chle 
dendasi che cosa avesse il 
sorialismo 1i i l f r re ah'ope 
ralo americano ? a?li altri 
:mmigranti romo mi Ma la 
domanda e mzl pnsta poiche 
non s; tratta qui 1el social* 
smo come astra^ione. definita 
Iibrestam< nte. ma d; movi 
mrnto socialista *eale. Si do 
vra dunque ^hi?!ere piuito 
sto: che cosa ora il social! 
smo americano. e perche si 
venne sviiuppando in un deter 
min.ito modo? Perche esso si 
presentd tanto spesso come 
m-ra append ice «radlcale» 
del populismo americano? Se 
non vogI:o certo crlticare il 
Camporesi per non aver dato 

la risposta a queste doman-
de, che egli pare non essersi 
neppur poste, mentre aveva 
altra materia sulle braccla, 
credo pero che s' debba dire 
che questa e la domanda da 
porre — sia per il passato che 
per il presente. 

Negli anni tra il 1900 e il 
1917 un certo tipo dl socla-
lismo ebbe un certo successo 
in America, e neppure la re-
pressione acuta con 1'entraia 
in guerra degli USA riuscl a 
schlantarlo del tutto. Era que
sto un socialismo pieno di di-
scorsi sentimentali sul popolo. 
in luogo della classe operaia. 
che raqgiunse la massima for-
za nelle comunita di farmers 
e di piccoli borghesi del Mid
west, nonche tra Paristocra-
zia operaia; relativamente me
no, invece, nelle file del pro
letariate immigrato delle 
grandi citta (anche se que-
sfultima generalizzazlone va 
limltata da eccezioni). Un tal 
socialismo era aperto all'in-
fluenza revisionlsta (si pens! 
a socialdemocratici di destra 
come Victor Berger. per lun-
ghi anni sindaco socialista di 
Milwaukee); eppure. non fu 
una delle contraddizioni mi
nor! il fatto che la maggio
ranza di questo partito si levo 
contro la partecipazione alia 
guerra mondiale. e fu uno dei 
pochi partiti socialisti a farlo. 

Uno studio delle forze e del
le debolezze del Partito socia
lista americano deve. io cre
do. approfondire la ricerca su 
queste linee: quanto alia scon-
fitta del Partito e al dile-
guarsi della sua influenza do
po 11 '19. si pud avanzare l'io.«-
tesi che ci6 non sia stato do-
vuto tanto alia sclssione sul 
problema della rivoluzione in 
Russia e al peso delle Fede-
razioni di . lingua straniera 
(cioe degli operai immigrati 
che seguirono i bolscevichi). 
quanto piuttosto alia natura 
stessa del socialismo di quel 
partito e, naturalmente. alle 
basi sociologiche della sua 
ideologla. che si riflettevano 
nel suo basso livello teorico. 
(In questo stesso quadro. pe
ro. andra vista la grande por-
tata della tradizione anarco-
sindacalista degli Internatio
nal Workers of the World, e 
la funzione di un certo tipo di 
estremismo «autoctono », co
me si dice spesso. ma non 
necessariamente piu proprio 
deU'esperienza americana che 
delle altre). 

Spiegazioni 
indispensabili 
Nella fase successiva, 11 pro

blema e diverso: le sconfitte 
dei comunisti americani pos-
sono esser fatte risalire non a 
una loro incapacity di seguire 
la via che il PSA aveva bat-
tula. quanto piuttosto <forse > 
ad un'attenzione inadeguata 
da parte loro alia ?pecilicita 
delle condizioni statunitensi. 
E'. questo. niente piu che un 
suggerimento, che meritereb-
be approfondire. E di nuovo, 
non stb certo sostenendo una 
forma mascherata di teoria 
dell'a eccezionalita » america
na. tipo Lovestone o Browder 
— no! Voglio dire soltanto 
che ogni forma nazionale di 
capitalismo ha caratteristiche 
specifiche. e che spesso esse 
non furono valutate appieno 
dai compagni americani en
tro la Terza Internazionale. 

Ma comunque stiano le cose. 
e impossibile comprendere la 
debolezza del movimento ope
raio -americano e, di conse-
guenza, dei suoi intellettuali. 
senza vedere il contesto che 
ho cercato di schizzare. e 
studiarlo. Uno studio come 
quello del Camporesi lascia 
percio senza risposia due que-
siti di importanza decisiva 
per la sua stessa impostazio-
ne. Primo. che co«5a determi-
no la configurazione e il modo 
d'azione del socialismo e co-
munismo americano? Secon
do. quali contro . r i al movi
mento reale diedero gli intel
lettuali (tenendo ^rf. tnte che 
questi intellettuali eiano ame
ricani di diverse lr'gini. e at-
tivi primariamen*e "^me gior-
nalisti. organizzatori polil.ci. 
docenti univers!tari>? Rispon-
dere alia seconda domanda. 
in definitiva. non e possibile 
senza affrontare il problema 
del ruolo — ideologico e no 
— degli intellettuali nella so-
cieta americana. 

Questo precisamenie e c'6 
di cui si sente la mancanza 
nel libro di Camporesi 11 let 
tore del quale, giunto alia fi
ne. ha rimpressione di esse'-! 
passato attraverso un gioco di 
specchi in cui si rincorrono 
e offuscano troppe immagini: 
vedo Camporesi che guarda 
degli intellettuali he guarda 
no M a n che guarda il mondo. 
II Camporesi e uno studioso 
onesto e che promette di esser 
brillante: una critica aspra c 
fuori luogo. Ma resta 11 fatto 
che. tutto sommato. non *« 
serve questo npo •*• storia in 
tellettuale. che resta troppo 
vtcina davvero alia cosiddetta 
storia uelle idee E che oltrt: 
tutto sesrue un cammino "o 
snarso di trappole racill. co 
•ne quella in cui si cade fa-
cendo continuamente appello 
alia tradizlnne del puritanftsi 
mo americano ogni volta che 
si deve spiegare Ilnsorgc? 
nella mente di un intellettuale 
della preoccupazione per 'a 
societa, questa « af fezion-* x 
m:steriosa Ma quel che piu 
oonta. questo tipo dl storia e 
storia che lascia fuori le spie
gazioni: e senza spiegazioni, 
a che pro la fatlca? 

Jeffry Kaplow 

IL CINEMA E LA RESISTENZA 

DOPO LEPOPEA PARTIGIANA 
Finita la grande stagione deH'immediato dopoguerra comincia un lungo e travagliato perio-
do di riflessione - L'attaccb delle forze moderate negli anni cinquanta lascia spazio quasi 
soltanto a un discorso cinematografico minore - La ripresa alle soglie degli anni sessanta 

Fra gli autori del nostro 
cinema resistenziale Aldo Ver-
gano e stato 11 militante piu 
vero, uno dei pochi che pro-
venisse da una lunga espe-
rienza diretta dl lotta anti-
fascista, iniziata al tempo del 
delitto Matteottl. Fu lui con 
Carlo Silvestri a portare i 
documenti che condannarono 
Italo Balbo nel processo con
tro « La Voce Repubblicana ». 
Ancora lui a gettare le basi 
dell'attentato a Mussolini del 
novembre 1925, insieme a Do-
nati e Zaniboni. Lasciato il 
giornalismo per il cinema, cer-
co di tenersi lontano dai film 
roboanti dell'epoca e riprese 
le armi nel '43 ron 1 parti-
glani del Lazio. Lo arresta-
rono dopo l'attentato di Via 
Rasella ma, fuggendo, riuscl 
ad evitare le Fosse Ardea-
tine. 

Era questo 1'uomo che nel 
"46 giro «II sole sorge anco
ra», gli intern! nei locali del
la Triennale di Milano, gli 
esterni nella campagna lom-
barda. Fu il prlmo film sul-
la Resistenza, pensato e rea-
lizzato fuori dal mondo cine
matografico romano e dalle 
sue caratteristiche. La diffe-
renza si notava nella piu fred-
da ricerca dei dati, in una 
piu inquadrata visione orga-
nizzativa e specialmente nel 
tentatlvo di delucidare le ra
gioni di classe dei nuovi com-
battenti. Se ritorna l'episo-
dio del comunista e del pre-
te che muovono alia fucila-
zione insieme, la base di «II 
sole sorge ancora >» appare 
tuttavia molto piu disincan-
tata di quella di «Roma cit
ta aperta»: gli agrari tra le 
nebble sono la ad aspettare 
che qualcuno tolga loro le ca-
stagne dal fuoco. e a dimo-
strare che nonostante tutto 
«la guerra continua»: se-
ne ricorda 1'anno dopo 
— 1947 — Giuseppe De San-
tis in «Caccia tragican, do
ve i reduci tornano a casa 
ma trovano ancora la terra 
guardata da! mastini dei pa
droni. 

Vergano e morto nel 1957 
senza avere potuto fare gli 
altri film important! che gli 
premevano, sui fratelll Cervi, 
sull'attentato Zaniboni. su 
« Madre Coraggio » di Brecht. 
Si pud dire che con il suo 
« II sole sorge ancora» f ini-
sca 11 primo tempo del cine
ma di Resistenza italiano. 
Poco contano certe opere di 
fiancheggiamento quali «II 
corriere di ferro», di Fran
cesco Zavatta. sui partigiani 
dell'Appennino tosco-emillano. 
«Vivere in pace», di Luigi 
Zampa, in cui ^raspaiono gia 
i lineamenti della « commedia 
di costume» conciliante e ri-
danciana. « Pian delle Stelle ». 
di Giorgio Ferroni. girato a 
Falzarego in alta montagna 
e avventurosamente america-
nizzato. Si puo se ma! no-
tare che in «Pian delle Stel
le*) uno dei personaggi e il 
comandante Lupo (citato an
che nell'episodio fiorentino di 
«Paisa»). forse =n omaggio 
alia medaglia d'oro Mario Mu-
solesi che capeggio la Brigata 
Stella Rossa e cadde nel set-
tembre 1944 in zona Cadotto 
di Marzabotto. Musolesi — 
sulla cui testa 1 fascist! ave-

Firenze 1953: si gira « Cronache di poveri amanti » di Carlo Lizzani 

vano messo la taglia di un 
milione — aveva - appunto 
« Lupo » come nome di batta-
glia e a lui si nferisce an
che l'epigrafe di Salvatore 
Quasimodo a ricordo della 
strage nazifascista di Marza
botto: «...davanti ulle monta-
gne e alle selve — dove il 
"Lupo" e la sua brigata — 
piegarono piu volte — i ne-
mlci della liberta....». 

La stagione cinematografica 
che cosl si chiude e stata ca-
ra a tutti noi, il che non ci 
impedisce di scorgerne ogget-
tivamente i limiti. E' ben ve
ro che non si poteva chieder-
Ie di comporsi subito in li
nee di storia. tfessun regi-
sta avrebbe potuto tanto Man-
cavano, non che i testi, le in-
formazioni precise, la raccol-
ta delle opinioni. Ma dopo 
la « festa grande d'aprile » il 
lavoro sarebbe .lovuto conti
nuare con intensita sempre 
crescente: la scoperta, lo stu
dio di una Resistenza da spie-
gare. Tutto il cinema italia
no di allora esigeva testimo-
nianza per ci6 »he era: la 
Resistenza ne poteva fornire 
il linguaggio e la chiave. Cio 
non e stato. Qualche volta 

coincidono lo spunto etico e 
lo spunto etnico. Ma 1'assen-
za del nesso politico e crl-
tico si protrae a lungo 

Cosa mancava in quel pri
mo cinema di Resistenza? An-
zitutto il senso della muta-
zione popolare nelle forme e 
nella consapevolezza della lot
ta al regime fiscista Eppu
re le esperienze ideologiche 
sul terreno dei fatti prova-
no che non si trattd d'una 
fioritura romantica, apartiti-
ca e istintiva. 

II fuoruscitismo, la guerra 
di Spagna. il maquis france-
se restano punti di riferimen-
to precisi. Manca r>d e evita-
ta la dimensione storico-geo-
grafica: di via Rasella, dei 
combattimenti a Porta San 
Paolo si parla di straforo nel 
solo « Due lettere anonime » 
di Camerini. Si rievoca la 
scaramuccia e si ignorano i 
fatti d'armi autentici. fausti 
o infausti: bisognera arrivare 
al '63 e a «II terrorista» di 
De Bosio per sentir parlare. 
ad esempio. di 5?an Martino 
in Lombardia: «Quei partigia
ni » dice il rappresentante 
del partito d'azione al rap
presentante liberale del CLN 

veneziano «erano comandati 
da un colonnello.... un vero 
colonnello... che si era chiu-
so nei forti del Varesotto e 
voleva difenderli secondo i sa-
ni principi tattici della scuo-
la di guerra... come se aspet-
tasse da un momento all'al-
tro l'arrivo dei paracadutisti 
del generale Clark!». 

E' un linguaggio al quale 
non siamo abituati, perche il 
cinema della prima fase ta-
ce praticamente sempre sul-
1'atteggiamento e le responsa-
bilita di monarchia, monar
chic! e alte gerarchle mili-
tari. A tutt'oggi manca del tut
to un film sul 45 giorni di 
Badoglio, tra il 25 luglio e 
1'8 settembre 1943, in cui la 
repressione ad r^pera di repar-
ti dell'esercito fece oltre cen-

' to morti. II tema e sfiora-
to in «La guerra continua» 
(1961) di Leopoldo Savona. 
ma procede difilato verso la 
guerriglia contro i tedeschi. 
Ecco un altro elemento ri-
corrente del cinema di cui 
parliamo: 1'avversario' e seni-
pre il nazista, con fascistef-
li in subordine. patetici e so-
litari, a volte inesistenti d41 
tutto. Tale prospettiva puo 

avere varie interpretazioni. 
Ignorare i fascisti puo esse
re gesto spregiativo o gesto 
assolutorio, ma certo sposta 
gli equilibri ideologici e scre-
dita perfino un antifascismo 
che lotterebbe contro il nulla. 

Intanto a Cinecitta si parla 
d'altro. Si fanno anche film 
importanti, ma il neorealismo 
In blocco viene messo a ta-
cere; e si sa che 11 film dl 
Resistenza ne e stato il pri
mo frutto. Quando nel 1951 
Carlo Lizzani dirige «Achtung 
banditi» la crisi e apertissi-
ma. Ma il tempo ha lavora-
to inevitabilmente a favore di 
un ripensamento, contro l'epo-
pea e contro la cronaca in
sieme. «Achtung banditi» e 
tutt'altro che un film perfet-
to, eppure e impossibile non 
notare il passo avanti in dire-
zione della storia. Non piu 
psicologia ma dialettica: non 
piu le imprese indiscutibili, 
«risorgimentali » ma i mo-
menti polemici del travaglio 
(il passaggio deile truppe al
pine dalle stellette al repar-
ti irregolari deU'entroterra li-
gure). Non piu gli eroi oc-
casionali, ma i nuclei compat-

Sta per aprirsi a Brno, con la partecipazione di 1600 espositori 

La Fiera internazionale della meccanica 
Saranno presentati da trenta Paesi i piu recenti prodotti della tecnica in tutti i settori, dalle attrezzature tipografiche agli auto-
veicoli industrial! -1 requisifi per vincere il tradizionale concorso - Ampliata I'area espositiva - Simposi e dibattiti in programma 

I I concorso 

internazionale 

fotografico 

«Pravda 73 » 
La redazione della Prav-

da lancia anche quest'anno 
il concorso fotoqrafico in
ternazionale che ormai rap-
presenfa una tradizione. Fo-
tografi professionisti e di
lettanti - di tutto il mondo 
sono invitati a in via re le 
loro opere, che possono in-
differentemente essere testi-
monianta di awenimenti im
portanti, o illustrate il lavo
ro e la vita dell'uomo con-
temporaneo, o essere dedi
cate ai success! della scien 
za e della tecnica e alia lot
ta dei popoli per la pace e 
il progresso sociale. 

Ogni parSecipante al con
corso c Pr*y/da 13 » pud in-
viare alia redazione quante 
foto desidera. Le immagini 
devono essere in bianco e 
nero, di un forma lo non su
perior e ai I t x 24 cm. Ogni 
foto deve recare sul retro 
una didascalia, la data che 
indichi in quale periodo e 
stata scattata, il nome, il 
cognome e 1'indirizzo del fo-
tografo. I cliche non sa
ranno restituiti. Indirizzare 
la busta, con I'indicazione 
« Concorso folografko », a: 
Redazione della Pravda, via 
della Pravda, Mosca At47 
(URSS) entro il 1 . dicembre 

Le foto giudlcafe midio-
rl , altre • ricevere nurne-
rosi prtmi, verranno pobbli-
cato sulla Pravda. 

Nostro servizio 
BRNO, agoslo 

II 7 settembre prossimo, 
come e ormai tradizione, si 
apriranno nuovamente per 10 
giorni, i battenti della vasta 
e rimodernata arena fieristi-
ca e le bandiere di oltre 30 
Paesi d'Europa e d'oltreocea-
no accoglieranno gli esperti 
e i numerosi visitatori della 
XV edizione della Fiera In
ternazionale della meccanica 
di Brno. Essa offre quest'an
no uno seel to e selezionato 
panorama mondiale della te
cnica piu avanzata. presenta-
ta nelle sue varie sezioni da 
oltre 1.600 espositori e ditte 
di fama internazionale. La ras-
segna si svolge su una super-
ficie coperta di oltre 80.000 
metri quadrati. mentre la su-
perficie a cielo aperto sara 
di 76 000 metri quadrati. con 
circa 6.500 metri quadrati di 
nuova area espositiva. 

Quasi due terzi delfarea 
espositiva saranno quest'an
no occupati da espositori stra-
nieri Per far fronte alle au-
mentate esigenzc e richieste 
gli organizzatori hanno preso 
misure di carattere logistico 
concernenti la suddiv:sione 
stessa delle arce: alle macchi-
ne utensili, quale categoria 
prcdominante, e stato riser-
vato il nuovo oadighon<* D 
e il padiglione B. ove saran
no anche esposte macchine 
ed attrezzature per la Iavora-
zione dei legno Nel padiglia 
ne A saranno esposte mac-
chine tessih. per calzature e 
per cucire. mentre alle np-
parecchiature sanitarie sara 
riservato il padiglione G. e 
nel padiglione H verranno 
esposte macchine per ufficio, 
calcolatrici e attrezzature ti
pografiche. 

La Cecoslovacchla prcsen-
tera 1 suoi prodotti di pun-
ta desttnatl alia esportazione 
awalendosl delle organlzza-
zioni produttlve e delle im
prese preposte al commerclo 

estero. Tra i Paesi socialisti 
rilievo avranno le esposizio-
ni dellURSS. della RDT e 
della Polonia. L'importanza 
di questa edizione e sottoli-
neata dalle partecipazioni uf-
ficiali, come quella della Gran 
Bretagna, che sotto il patro-
cinio del Department for 
Trade and Industry, avra 
un settore piu esteso dell'an-
no precedente. Piu ampie sa
ranno anche le esposizioni 
collettive di importanti ditte 
canadesi. specie nel settore 
delle macchine agricole. An
che gli USA saranno presen 
ti ufficialmente nel settore 
delle macchine utensili. men
tre per la prima volta la Nor-
vegia partecipera con una 
esposizione ufficiale di dieci 
fra le piu importanti ditte. 

Viva e l'attesa per i pro
dotti meccanici che verran
no presentati da alcune del
le maggiori ditte italiane. e 
per quelli della RFT. dell'Au-
stria. della Sv:z7era. della 
Francia 

L'esposizione cecoslovacca. 
collocata nella rotonda del 
padiglione A. viene quest'an
no nuovamente dedicata al 
«Programma globale di ap-
profondimento e sviiuppo del-
l'integrazione eror.brr.fca so
cialista » tra 1 Paesi membri 
del Comecon. scpratrutto in 
uno dei piu importanti setto
ri meccanici qualf quello del 
la produzione di autovettu-
re e autoveicnli Indu^triali 
La Galleria della rotonda 
ospitera una mostra allestita 
dall'Istituto cecoslovacco per 
le ricerchP sugli autoveicoM. 
che per declslone della spe-
ciale Commissione delFONU 
e stato abilitato ad effettua-
re esami intemazionali di o-
mologazione. n centro della 
Rotonda Invece e stato riser
vato alia presentazione e al
ia illustrazione dei rapportl 
di integrazione tra I Paesi 
del Comecon. 

Importante inizlatlva della 
Fiera e il concorso per 11 ml-

glior prodotto esposto che de
ve possedere requisiti ottima-
11 dal punto di vista del li
vello tecnico-scientifico. deve 
essere in grado di dare un 
notevole contributo della pro
duzione alleviando contempo-
raneamente la fatica umana. 
Quest'anno. per la decima vol
ta, una Giuria internaziona
le specializzata, assegnera so-
lennemente la medaglia d'oro 
della Fiera agli espositori i 
cui prodotti risponderanno a 
questi important! requisiti. 
Ogni anno ne vengono asse-
gnate al massimo 30, mentre 
1 prodotti presentati, ed aspi
rant! all'ambito riconoscimen-
to ammontano ad oltre 400. 

Come e prevedibile. la Fie
ra 'ntemazionale della mec
canica di Bmo anche questo 
anno sara al centro dell'at-
tenzkme degli ambient! indu
strial!, degli specialist! e de
gli esperti di tutto il mondo. 
Poco prima dell'apertura del
ta manifestazione. nei giorni 
dal 4 al 5 settembre. si ter
ra nella capitale morava la 
XII conferenza internaziona
le dei redattori e pubblicisti 
della stampa internazionale 
specializzata. Si prevede che 
vi prenderanno parte oltre 
150 invitati fra cui oltre 70 
giornalisti stranieri. II tema 
centrale sara «Lo sviiuppo 
della collabomzione interna
zionale. la divisione del la
voro e la stampa tecnica». 

Sempre nel periodo della 
Fiera. nei giorni 11-13 set
tembre. si terra a Bratisla
va in Slovacrhia un Simpo-
sio tecnico-scientifico sul te
ma * Material! metal! ici c lo
ro lavorazione a caldo ». men-
•-«. -.-i c?om» dal 10 all'll 
settembre a Gottwaldov, cen
tro delllndustria calzaturie-
ra cecoslovacca, sara orga-
nizzato un altro Simposio in
ternazionale sul tema «La 
chimica nell'lndustria calzatu-
riera e del cucio». 

Numerosi espositori presen-
. teranno le loro ultime novl-

ta. La Strojimport, una del
le maggiori dieci imprese 
esportatnei mondiali, presen-
ta una serie di moderne mac
chine utensili'a direzione nu-
merica. AH'insegna dello slo
gan « La Skodaexport su tut
ti i mercati mondiali J>. que
sta fabbrica presentera mo
dem ed Impianti dl grandi 
fabbriche e di centrall ener-
getiche costruite all'estero con 
la collaborazione dell'in-
dustria meccanica cecoslovac
ca. NeU'esposizione allestita 
dalla societa Investa l'atten-
zione degli specialist sara 
concentrata sul Celaio idrau-
lico R 225 e sul telaio pneu-
matico JETTIS 230. uno de
gli ultimi modelli ad eleva
te grado tecnologico per la 
produzione di tessuti unico-
lorc. 

In campo automobilistico 
la Skoda presentera i mo
delli 1974, mentre la Tatra 
esporra la sua vettura di lus-
so «Tatra 613». L'Omnipol 
sara presente alia fiera con 
diversl esemplari deU'ormal 
affeimata produzione aero-
nautica. 

I contratti conclusi dalle 
organizzazioni cecoslovacche 
del commercio estero con i 
loro partner di tutto il mon
do nel corso delle giomate 
fleristiche hanno rappresenta-
to negli ultimi anni circa un 
quarto dell'lntero volume an
nuo del commercio estero ce-
coslovacco nel settore dei pro
dotti meccanici, con una sta
bile tendenza all'aumen-
to. Tutto lascia prevedere che 
anche questa edizione riscuo-
tera un positlvo successo e 
si affermera sempre piu co
me importante contributo al
ia suddivisione internaziona
le del lavoro e come scam-
bio sia dl esperienze 
che di importanti informazio-
ni sclent! fi che sul piano In
ternazionale. 

Luigi Esposito 

tl e la disciplina della clan
d e s t i n e (gli episodi nella fab
brica macchine di Genova). 

Qualcosa si muove. Ma. co
me molti ricordano, sono an
ni J neri per il cinema. Se i 
retflizzatori di «Achtung ban-
diai» non si fossero uniti in 
cobperativa il film non sareb-
bej nato. I soggctti antifasci
st] sono bocciati uno dopo 
l'iiltro. II governo sconsigiia, 
ill ministero tace, la censura 
pMitica taglia, i tribunali mi-
lftari stanno all'erta. Bisogna 
wrivare al 1953 per trovare 
<J Cronache di poveri aman-
Vi», sempre di Lizzani, .sulla 
Firenze popolare nei giorni se-
fguenti al delitto Matteotti. Le 
forze annate non concedono i 
fucili necessari per il film. 

. mentre non li lesinano ad al
tre pellicole su El Alamein 
e sulla divisione Folgore. 
«Senso» di Visconti (1954) e 
controllato da occhi arcigni In 
ogni fase della lavorazione e 
viene amputato di tutta la 
« sequenza partigiana » in cui 
il maggiore Ussoni rimprove-
ra agli ufficiali sabaudi d'aver 
respinto il contributo delle 
forze popolari. Nel '55 «Gli 
sbandati » di Francesco Masel-
li mostra la giovanissima bor-
ghesia lombarda che si trova 
dopo 1'8 settembre a brutalo 
contatto con la realta dell'eso-
do, della rappresaglia nazteta 
e della miseria rurale. A tan-
te ingiustizie in quel momen
to e'e una sola risposta. la 
via della montagna. Qualcuno 
l'accetta, qualcuno la vuole. 
ma a volte arnva prima la 
mamma, con il lasciapass.-T.re 

.tedesco, per ricondurre il rn 
gazzo inquieto alia fabbrica 
paterna e al callaborazio-
nismo. « Gli sbandati » e arci-
gno e violento, con alcuni bra-
ni molto belli: parla di una 
Resistenza che non e ne pre-
mio ne ripiego, ma cammino 
dei poveri e d^i risoluti e 
riusciamo a intuirla sulle pri
me colline, come qualcosa che 
puo cambiare una vita e of
frire una gi'Dvinezza vera. 

Nonostante i molti ostacoli. 
e il cinema ad avere l'ulti-
ma parola. Si e fatto le os-
sa dure, i suoi artisti non si 
sono arresi (quasi mai). al
tri sono giunti a dare man 
forte, il discorso maggiore ri-
prende. La Resistenza rientra 
alia mostra di Venezia del 
1959 con tutti gli onori grazie 
a «I1 generale Delia Roverew 
di Rossellini. E' una nevoca-
zione piuttosto spenta, il per-
sonaggio scelto come prota-
gonista rimane " dubbio. ma 
«II generale Della Roverc» 
serve da sprone. La Resisten
za ritorna d'attualita. La ri-
prendono in molti e sotto di
verse angolazioni. Poiche :n 
tanto il cinema italiano e di-
ventato cinema di « divi ». .o 
angolo preferito *• quello del
la riscossa individuate: Alber 
to Sordi che gridando «Non 
si puo avere sempre paura » 
si getta alia mitragliatrice e 
giganteggia nelle quattro gior-
nate di Napoli («Tutti a ca
sa » di Luigi Comencini, I960). 
Ugo Tognazzi che su una mo-
to scarcassata riceve una Ie-
zione di democrazia dal suo 
prigioniero antifasiista (al l 
federate» di Luciano Salce, 
1961), il gruppeUo di sfoha-
ti riuniti dal exso che si tro
va per amore o per forza in-
terprete di un audace atto di 
sabotaggio ferroviario (.< Un 
giorno da leoni» di Nanni 
Loy, 1961). 

Film di corretto mestiere, 
non privi d'una suadente abi
lita recitativa, ma sofferenti 
delle solite man-nevolezze di 
ordine storico e sociale. La 
pura combinazione continua a 
governare 1'italiano medio, la 
awentura accidentale e il cul-
mine della sua gloria. Que
sta la tesi, profondamente con-
trastante nel dectaglio e nel
lo spirito complessivo con la 
realta del 1943-45. Si vuole so 
stenere soprattutto l'imprepa-
razione morale e civile del no
stro popolo (uomini di cam-
pagna e di officina, universi-
tari, piccola oorghesia) di 
fronte alia piega ai'^ora assun-
ta dal comune dram ma nazio
nale, perche n'esca dimostra-
to (e sempre a dstanza una 
allegra dimostrazione) come 
gli inconvenienti 'enissero ag-
girati grazie al gusto dell'im-
prowisazione innata e a un 
tradizionale quanto empirico 
rito deirarrangiarsi. E* colpa 
del «Generate Delia Rovere». 
se vogliamo. dove il testo di 
Indro Montanelll suggeriva a 
chiare note che il coraggio 
antifascista era solo un feno
meno di germinazione spon
tanea, emotiva, irrazionale: 
un'occasione per peccator) da 
redimere. 

Si vuole ignorare che nella 
storia nulla si capovolge defi-
nitivamente dalla sera al mat-
tino. Negli eventi terribili ma 
anche nobilissimi della Rev-
stenza hanno Influito coscien-
ze gia preparate, I'.bri gia let-
ti, armi gia pronte, la tena-
ce opera degli esuli, la na-
sclta dei nuovi Comitati, le 
lezioni di certi docenti, la re-
ciproca conoscenza di uomini 
diversl con diverse esigenze 
fatta da un'intera generazlo-
ne sotto le armi, e innume-
revolt altre circostanze con
crete. Awenimenti, diciamo, 
non «gesta». II nostro cine
ma del Sessanta. r.ccmgendo-
sl a ripercorrere la recente 
storia, mai si rassegna a in
tendere queste premesse. M"» 
dovra impararle (talora vi rie-
see) afflnche l'immaglne del 
patriota che si arrangia non 
diventi pemiciosa come quel
la deiremigratr-j col mando-
lino. 

Tino Ranfori 
il • conttmm) 
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