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II festival di Struga 

Poesiae 
comunicazione 
Posilivo confronfo infernazionale sul rapporto fra la 
dimensione della scriflura e quella del la sociefa 

IL CINEMA E LA RESISTENZA 

Poche cose, nell'occiden-
te capitalistico, raggiungo-
no oggi il livello di logo-
ramento e di degradazione 
della parola scritta o par-
lata. La comunicazione sem-
bra aver perso il peso spe-
cifico che le appartenne in 
passato, ne riesce ad esi-
stere se non come merce o 
come contraddizione nella 

* ambiguita che la circonda e 
la penetra. Non <si scopre 
niente di nuovo dicendo che 
quello con la comunicazio
ne e nel nostro mondo un 
rapporto precario, instabile, 
pieno di incertezze. La teo-
rizzazione del silenzio non 
e stato forse l'ultimo, cata-
strofistico caposaldo su cui 
hanno creduto di attestarsi, 
salvo a ritrarsene ben pre
sto, alcuni dei nostri piu 
apocalittici scrittori «di si
nistra »? II ruolo di chi pro-
fessionalmente usa la parola 
e la responsabilita sociale 
dello scrivere non sono forse 
stati in tempi recenti tra i 
temi che piu hanno affollato 
e nutrito di tensione il di-
battito teorico? E poi an-
cora tutte le ipotesi parto-
rite o favorite dal '68, come 
il rapporto intellettuali-clas-
se operaia, la scoperta (o la 
rinnovata riflessione) dello 
sfruttamento del lavoro in-
tellettuale e del mistificato 
sussistere dell'istituto Lette-
ratura coi suoi privilegi, la 
sua separatezza; e la « ver-
gogna» della creativita e 
della Creazione come fetic-
cio bene o male agibile a 
proprio vantaggio dalla fab-
brica borghese dell'ideolo-
gia; e il rifiuto della « cul-
tura» per la «politica ». 
Eccetera, eccetera... 

Sono state (e lo sono an-
cora, a livelli di consapevo-
lezza e di efficacia operativa 
comunque mutati) le rispo-

" ste che in un momento par-
ticolarmente vivido e mili-
tante gli interlocutori intel-
lettuali hanno dato alia 
impennata operaia e studen-
tesca, in una fase molto 
acuta dello scontro di classe, 
e che li hanno costretti a 
fare seccamente i conti coi 
propri strumenti e con la 
propria reale posizione nella 
societa, a compiere un'ana-
lisi politica del proprio es-
sere e del proprio agire. 
Tutta una problematica sot-
tesa tra esaltazione e fru-
strazione, crudo confronto 
con l'oggi e scatto verso la 
Utopia che qui a Ohrid, sul-
le rive di un lago vasto come 
il deserto dove si pescano 
le trote piu saporite del 
mondo, in una citta piutto-
sto magica in cui la squi-
sita basilica ortodossa, sem-
pre di dimensioni umanissi-
me, senza nulla di plateale, 
convive da secoli con la 
moschea musulmana col mi-
nareto di pietra bianca, cal-
cinata, e con la sinagoga 
ebraica nel verde tenue dei 
salici, non pud non apparte-
nere ad un altro luogo, ad 
un'altra storia. Struga, la 
ridente cittadina macedone 
che ospita da dodici anni un 
festival internazionale di 
poesia, e a dodici chilometri. 

Partecipazione 
popolare 

Ogni anno, l'ultima setti-
mana di agosto, vi si ripcte 
una manifestazione che e un 
fenomeno di segno e di pro-
porzioni impensabili per lo 
occidente: una sorta di rito 
collettivo attorno all'oggetto 
Poesia, a mezzo tra la com-
petizione olimpionica c il 
recital lirico. L'elemento che 
piu sbalordisce e commuove 
e la presenza appassionata 
di questa comunita di die-
cimila abitanti raccolta sulle 
sponde del Crni Drim, che 
partecipa con grande emoti-
vita a tutte le fasi del fe
stival, fino a identificarvisi 
total men te. Decine e decine 
di poeti di tutte le naziona-
lita si awicendano al mi-
crofono sopra il palco in-

, stallato sul ponte che attra-
versa il fiumc nel punto in 
cui esce da] lago di Ohrid: 

~ giovani pittoreschi poeti del 
Ghana in costume tradizio-
nale che declamano con mi-
mica ispirata i loro versi, 
inappuntabili Ietterati galle-
si, esagitati, capelluti danesi 
pieni di affettuosa aggrcs-
sivita, lunghi indiani molto 
europeizzati, barbuti sovic-
tici, e poi austriaci, tedeschi 
delle due Germanic, brasi-
liani, francesi, cecoslovac-
chi, olandesi, ungheresi, nor-
vegesi, polacchi, rumeni, 
svedcsi, turchi, americani. 
E una legione di jugoslavi, 
owiamente. hosniaci, slo-
veni, serbi, croati, montc-
negrini. Gli applausi - e lo 
entusiasmo piu scatenati so
no pero per i poeti mace-
4oni, che la gente conoscc 
Come da noi conosce Mina 
» Gigi Riva, di cui recita i 
versi, legge i libri, apprezza 
1 passacgi nella recitazione 
del tesU. ' 

Qui i poeti sono popola-
ri come i divi del cinema 
La voce popolare della Ma
cedonia continua ad espri-
mersi attraverso di loro an-
che quando si tratti di una 
produzione colta. C'e un le-
game di sangue e di sto
ria, un comune travaglio 
linguistico sofferto come 
unica possibility di soprav-
vivenza e di opposizione: 
all'Impero bizantino prima, 
al turco poi, nella guerri-
glia di liberazione durante 
Tultimo conflitto. Tra il '43 
e il '45 cinquantasette poeti 
macedoni sono morti da par-
tigiani: e una cifra di pro-
porzioni enormi in rapporto 
a una popolazione di poco 
piu di tre milioni di abi
tanti. Ecco perche a Stru
ga, in questo minuscolo cen-
tro agricolo della Jugosla
via meridionale, esiste una 
Casa della Poesia alle cui 
serate trovi mescolati intel-
lettuali e contadini, giovani 
studenti e operai, artigiani 
e pope ortodossi, soldati di 
leva e funzionari di parti-
to. Un pubblico che vive, al 
di la delle differenze socia-
li e del livello culturale, lo 
stesso mito, che si unisce 
attorno alio stesso patrimo-
nio nazionale: quella poesia 
che e stata per centinaia di 
anni il solo tesoro lettera-
rio, il solo strumento di 
identificazione civile del po-
polo macedone. 

II premio 
annuale 

La sua identita tante volte 
negata nei secoli da troppe 
oppressioni spietate, questo 
popolo l'ha mantenuta nelle 
memorie, nei canti anonimi, 
nelle leggende di aedi con
tadini armati di flauto e di 
fantasia, prima che intorno 
al 1860 un poeta grande co
me Konstantin Miladinov e 
suo fratello Dimitrija si im-
pegnassero nell'operazione di 
ripensare nella scrittura que
sta ricchezza selvaggia. Que
sto spiega, molto rozzamen-
te, perche la comparsa di 
una letteratura narrativa ma
cedone sia tanto recente: il 
primo romanzo in lingua ma
cedone e 7/ villaggio oltre i 
sette frassini di Slavko Ja-
nevski, uscito nel 1952. 

Ma le « Serate di poesia » 
di Struga vogliono anche 
riuscire, ogni anno, un rico-
noscimento ai grandi poeti di 
tutto il mondo, col conferi-
mento di un «serto poeti-
co», consegnato al prescel-
to nella splendida basilica 
di Santa Sofia, in Ohrid. 
Quest'anno, con una cerimo-
nia di estrema compostezza 
perfettamente intonata alia 
suggestione dell'ambiente, 
nella quale due attori del 
Teatro Nazionale di Skopje 
hanno dato una prova di 
raffinato professionismo, il 
Premio e andato a Eugenio 
Montale, di cui i critici Ante 
Popovski e Naum Kitanovski 
hanno curato un'antologia in 
volume. In anni precedenti 
erano stati laureati poeti 
della statura di Auden e di 
Neruda. 

Di questa incredibile par
tecipazione, delle ragioni di 
questi vincoli profondi discu-
tiamo col nostro Mario So-
crate, la cui poesia, special-
mente nel recente « Manua-
le di retorica in ultimi esem-
pi », riflette certamente in 
modi acutamente autocritici, 
con una consapevolezza po
litica (e stilistica) oggi rara. 
la contraddizione che e di 
tutti coloro che usano lo 
strumento dello scrivere « in 
terra nemica >. Si tratta di 
un'altra crisi di identita: 
individuate e non sociale, 
come per secoli e capi-
tato alia poesia macedo
ne. Sono problem! che 
non lacerano la carne e 
la mentc dei compagni 
poeti jugoslavi, che tiuotano 
come pesci nel loro mare. 
Lo vcrifichiamo non soltan-
to nelle discussion: che ab-
biamo con loro, ma anche 
durante i dibattiti che si 
svolgono a Ohrid, da dove 
emerge che il rapporto tra 
la scrittura e il sociale non 
assume mai la dimensione 
drammatica che conosciamo 
in occidente. Eppure, e da 
dire che neppure tra i poe
ti occidental presenti a 
queste giornate siamo riu-
sciti a avvertire il rovello 
di questa crisi, la consapevo
lezza di vivere, ciascuno nel 
proprio paese, una stessa 
alienazione. L'assenza di que
sta consapevolezza dai testi e 
dalle tesi dei van autori che 
hanno vivacizzato gli incon-
tri di Struga e di Ohrid: que
sta, forse, Tunica delusione, 
la sola ombra in un quadro 
che piu terso sarebbe dif
ficile immaginare' per lo 

, splendore della natura, per 
le testimonianze della storia 
e deH'arte, per la gentilezza 
deU'umanita che vi abita. 

Mario Lunatta 

Una risposta per il presente 
II panorama degli anni sessanta, denso ma disuguale, lascia aperto il campo a una ricerca che si alimenti delle 
decisive esperienze di lotta dei nostri giorni - Film a soggetto e documentari di impegno diverso - Gli archivi 
e le testimonianze d'attualita - L'attacco della censura contro «I sette fratelli Cervi» - II ritorno di « Paisa » 

Un'inquadratura del film « Le quattro giornate di Napoli » di Nanni Loy 

Gli additivi alimentari e la salute 

LA CHIMICA NEL CIBO QUOTIDIANO 
L'arte di rendere gli alimenti piu belli e piu gusffosi risale a tempi antichi — La ne
cessity di assicurare la conservazione dei prodofti — Duemilacinquecento sostanze 
adoperate agli scopi piu diversi — Le leggi da adeguare e i controllj sanitari 

Re:'dere gli alimenti piu gu
stos! cd appetibili, esaltame 
il sapore. migliorame l'aspet-
to, eviterne la deperibilita, 
rappre=tr.to nei tempi piu re-
mo^i delsa storia deU'umanita 
unarfe che ha portato alio 
sviloppo di tecniche raffina-
r* I'd elaborate Nell'antico 
E^itto a i esempio. si usava 
as;cini!r;e.*e dei coloranti ai ci 
bi durante la cottura per con-
fen re a»Io vivande un aspet-
to piu invogliante. Stagionare 
cd ai ornatizzare gli alimenti 
era vn uso assal diffuso fra 
i Rnmani ma la salatura. la 
fcrcicniasione, ressiccamento 
ra'.irono certamente a ci vil
l i stcrfcamente precedenti. 

Lo sviaippo della tecnoki-
gia, la necessity di soddisfaxe 
le • nrhieste di cibi. 1'incre-
menro demografico. stanno og
gi nod'ficando le nostre abi-
tu'J-.ni alimentari, con la irn-
missione sul mercato di pro-
dotti che hanno gia subito 
quei processi di lavorazione 
in^usti'iale che vanno dalla 
o-oz*>Tzz'one. aH'impacchetta-
ir-frito, alio stoccaggio: una 
.ser:<; J: procedimenti che pre-
supr< r.gono tecnicht di con-
scr/azionc In tutt ' questi pro-
Cis.u : prodotti sono soggettl 
a r^nipo'azioni che ne favo-
nr^ffTV) U mantcnimento del
le c.i!ntterist!che fisico-chimi-
che o ii miglioramento di al-
c-ini a rpptti orpanolettici 
(qua!: la consistenza, 1'odore. 
il colore, il sapore) per mez
zo di sostanze chimiche, ge-
nern;n»pi tf- prive di valore nu-
tritivo: gl' additivi alimentari. 

le jjurnerose scoperte della 
chimica organica. portano og
gi i: numero degli additivi 
p.d una cifra superiore ai 
2.5O0 Si tratta di sostanze che 
acquistano un ruolo sempre 
piu importante nell'lndustria 
alirr.tntart e che sono class!-
flcate a seconda dell'azione 
da ease svolta come coloran
ti, conservanti, antiossidanti 
agentl coesionantl, emulsio-
nanti, sUblllzzantl, ispeasen-

li, tampon!, brillantanti, schiu-
mo33r.i, antischiumogeni, vei-
coiaiti. ecc. 

S: p io dire che gli additi
vi a'.i.icntari sono oggi onni-
pre^r.ti sulle nostre mense: 
a?ent: sbiancanti rendono la 
fariTia. Candida; il diacct- io d» 
so:!lo impedi^cc rJ ?5»iv'j di 
atqirbtare un aspeuo aloppo-
so, I'acirio ascorbico e quello 
isoisiorb:co evitano che la 
:nu.\ surgelata, i succhi di 
initio, :1 prosciutto cot to per-
dano H loro colore origina-
le; agenti solidificanti e ras-
soasnt: ostacolano 1' avvizzi-
mento dtlla verdura e conser-
vano alia frutta l'aspetto di 
«appen-j colta». E ancora: lo 
acido a.cc«rbico presente nel 
forrnaj-'pio e nelle marmella-
te non permette la formazio-
ne d: n.uffe; 1'acido benzoi-
co ed il benzoato sodico pre-
senrjmo le verdure sotto ace-
to; lanidride solforosa e im-
pietutta per prevenire la de-
cc.orazicr.e del vino o la for-
nui-.one di muffc nei succhi 
di frutta. nella frutta e nella 
verdura secca, 

In certi paesi e permesso 
I'uso di antibiotic:, quali la 
n".sina. la pimariclna, la nia-
stina come additivi al pesce 
fresco o congelato, alle car-
ni. a.', pcillame. al formaggio, 
alio banane; le patatine frit-
te, i pop corn, i biscotti. la 
marp.arlna, gli olii da cucina, 
i ficcchi d'avena le minestri-
ne pieparate, i precotti pos-
sono contenere antiossidanti 
ch; evitano rirrancidimento 
dei cibi; i gelati contengono 
Ispessenti quali gli alginati; 
le salbicce debbonc il loro bel 
colore rosato al nitrito sodi
co. 2Vfa senza coloranti il sal-
mone r.on sarebbe «dorato», 
n-nnire il gu=»o del dadi da 
brodo^e potenzlato dal glu-
tanimato monosodico. I colo
ranti poi sono costantemente 
presenti nei dolci e nei II-
qaorl poiche II pubblico si e 
abituato ad associare un gu
sto ad un certo colore. 

Di fronte tuttavla alle il-

correnti denuncie di prodotti 
no.nvi presenti nella nostra 
alimcntazi'one, bisogna oggi 
porre in discussione i criteri 
con 1 quali sono valutate la 
sicurp?7a. l'azionc tossica, la 
nocivita degli additivi anche 
con-iderando la loro azione 
piotratta nel tempo e la ne-
ce."sitr. del loro uso. E" certa
mente un problema aperto. 
C'e stato il case classico dei 
cicLimmEt:, un tipo di dolci-
fi-ja:ite sintetico. approvato co
me add'tivo alimentare dopo 
una lunga sperimentazione e 
successivamente ritirato dal 
coc r.ieido perche canceroge-
no. Molt; altri additivi ali-
mcnla.i «sospetti» sono an
cora u.-flti industrialmente: il 
ghitomrnato monosodico, che 
stcondo alcune esperienze di 
laboratorio provoca la malat-
tia di Kwok; nitriti e nitrati 
i i sodio presentano azione 
anemuzante con notevoli va-
nazioni di alcuni enzimi se-
rici ed eritrocitari; i polifo-
stati, aggiunti nei formaggi 
sfai>, interferiscono nel me-
tabr.lisnio del calcio. Perples-
.Mta destano anche 1 tuioni, 
usali per aromatizzare il ver
muth, o la quassina, che con-
ferisce a : vini aromatizzati il 
gusto amarognolo 

G*< slessi criteri legislativi 
Der i quali la dose massima 
di un medesimoadditivo varia 
inspiegabilmente da alimen-
to ad alimento non sembrano 
ispirat! a criter: scientific!. 
E" evitiente che lo stabilire 
la oo=* massima di un addi-
tiAo coirporta per gli esperti 
la difficolta di valutaxe la 
quant Hi di cibi, nei quali lo 
additivo pu6 esserc presente, 
c'ne virne ingeriu» dal consu-
matore e la eventuale sens!-
bilita personale al prodotto, 
che deve anche essere posta 
m correlazione con 1'eta. 

Nel campo degli additivi 1 
baby food, 1 prodotti alimen
tari destinati all'lnfanzla, pre
sentano problem! del tutto 
particolarl. Infattl In queitl 

alimenti (preparazioni lattee, 
cereali. omogeneizzati, succhi 
di frutta) somministrati oggi 
anche a bambini al di sotto 
dei tre mesi sonc spesso ag-
giame sostanze aromatizzanti 
ed anche antiossidanti. La stes
sa agg:ur.ta di sostanze na
tural!, quali i tocoferols l'aci-
do ascorbico e i loro esteri, 
puo presentare inconvenient!, 
come ca&i di intossicazione, 
nausea, vomito, irrequietezza. 
insonn^a, eruzioni cutanee; i 
ni»riti a loro volta interferi
scono net trasporto dell'ossi-
geno d»l sangue trasforman-
do 1'eiroglobina in metemo-
globina, che non e in grado 
di compiere la sua funzione 
di tnis-porto di ossigeno nel 
santjue. Inoltre I bambini so
no maggiormente sensibili al-
l'a.-ione tossica dei nitriti e 
dei loro derivati che si for-
mano nel metabolismo. 

E'.soRna poi aggiungere che 
la presenza di additivi negli 
ali-rieiiti per la prima infan-
zia e spesse volte dettata, piu 
che da esigenze tecnologiche. 
da'.U nectssita commerciale di 
soddjsf&re i gust: delle mam-
me (cl.e non sempre sembra
no comcidere con quelli dei 
lattpnti). 

Su.bi"ijre la nociviti o me-
no di un additivo alimenta
re r.th'ede dunque tutta una 
serle d' verifiche sulle basi 
di esperienze tossicologiche 
compiute su animali di labo
ratorio che comprendono stu-
'Ji a breve e lungo termine 
iulla tosFicitA, sul metaboli
smo e svgli eventual! effetti 
cancerogeni della sostanza. In 
tutti i casi occorre giustifi-
care la necessita dell'uso di 
queste sostanze che non de-
vono rc.ppresentare un rischio 
per la salute dei consumato-
ri, ne un nuovo tipo di inqui-
namento, non meno subdolo 
e nocivo di quell' gia presen
ti neUambiente in cui vi-
viamo. 

Laura Chiti 

/ fatti di Reggio Emilia e 
di Genova durante il gover-
no Tambroni nel 1960 non 
hanno avuto commenio cine-
matografico nel film a sog
getto. E' certo tuttavia che 
anche m relazionc ad essi, 
si 6 ravvivato subito do
po U fllone resistemiale, 
su una larghezza di fronte 
che ha colto di sorpresa gli 
avversari. Abbiamo gia nota-
to del resto che il fenome
no scaturisce piii che dalla co-
stanza dei cineastt maggiori, 
dull' intelligenza di alcuni 
esordienti e da ima co7ivin-
zione antifascista rtmasta se7i-
za cedimenti, a dispetto della 
dtversitd delle attitudini, con
tro ogni manovra repressiva. 
I nuovi autori pensano che 
una soggetttsttca rinnovata 
potra jormarsi specialmente 
sul terreno di un cinema sto-
rico-sociale da tempo ne-
gletto o imbrogliato. 

E' un cinema nervoso, tut-
t'altro che libero dalle con-
traddizioni, ancora molto in-
certo sul varco tra cronaca e 
storia, pronto a capitalizza-
re le idee coraggiose con il 
supporto di una « maschera» 
piii grottesca del giusto 
(« Tutti a casa » di Comenci-
ni, 1960) e attestante in qual-
che caso la reversione del 
neorealismo. Dopo «11 genera
te Della Roveren (1959) Ros-
sellini ci avrebbe tolto m me-
rito ogni dubbio residuo con 
un film che si configura qua
si come una specie di anti-
« Roma citta aperta »: e « Era 
notte a Roma» (1960), dove 
la popolana non e piu la Ma-
gnani e tradisce i prigio-
nieri alleati che aveva nasco-
sto, dove il giovane comuni-
sta e un ragazzo squinter-
nato e il contributo cattoli-
co alia lotta non giunge dal 
coraggioso parroco di borga-
ta, ma da una cospirante ari-
stocrazia vaticana. 

« La guerra 
e finita» 

Nondimetio vengono alia lu
ce anche opere migliori che 
tentano un piii laborioso ver-
sante critico. Ad esempio « La 
lunga notte del '43» di Flo-
restano Vaiicini (1960), che 
non pub considerarsi «diret-
tamente» un film sulla Re-
sistenza in quanta . esamina 
una sttuazione drammatica 
dell'ultimo periodo fascista re-
stando quasi sempre tra ri-
luttanti e velleitari coinvolti 
forzatamente nella mischia; 
ma anche questa posizione e 
significativa perche sfocia al-
I'improvviso nell'importantis-
sima sequenza finale che ar-
riva appunto al 1960, con Ga-
briele Ferzetti e suo figlio da-
van ti alia lapide dei fucilati 
e Vex federate davanti alia 
partita di calcio in TV: «sl, 
era un fascista, ma in fondo 
un buon diavolo». Ecco sot-
tolineato in modo lampante 
un assenteismo civile, una in-
gratitudine civile che ancor 
oggi in Italia non sono del 
tutto immaginari. Il monito 
di Vancini e netto: bisogna 
rivolgersi non soto alle la-
pidi, ma anche a coloro che 
vi passano dinanzi senza in-
tenderle. 
• Non estesamente, non orga-
nicamente, il discorso prose-
gue. Escono «Legge di guer-
ray> (1961) di Bruno Paoli-
nelli, a Died italiani per un 
tedescon (1962) di Filippo 
Ratti, sull'attentato di via 
Rasella, <t Tiro al piccione» 
(1961) di Giuliano Montal-
do, che rivede la Resistenza 
dall'altro lato delle barricate, 
cioe nell'ottica delusa e dispe-
rata dei giovanissimi repub-
blichini dell'ultima leva di 
Said. Si cercano insomma 
nuovi piani comunicativi, 
sempre in opposizione al ci
nema delle forze conservatri-
ci che sono disposte a filma-
re la Resistenza come mo
mento ideologico di ieri pur 
di non doverla incontrare piu 
come prassi attiva e vitale. 
Di qiiest'ultima tendenza ne-
gativa troviamo esempi an
che dove non penseremmo di 
trovarli: a volte senza crisi, 
disinvoltamente, a volte, in 
determinati artisti, nelle for
me dell'elegia o dell'autobio-
grafismo crepuscolare. 

Un film come «Le quattro 
giornate di Napoli» (1962) 
di Nanni Loy pub esemplifi-
care il primo caso, e si tratta 
-~ vedi combinazione — piu 
d'un film di produttore che 
di regista, spettacolarmente il 
piii vasto mai girato in Italia 
sulla nostra Resistenza. In 
«Le quattro giornate di Na
poli» (proiettato, come si ri-
corda, in tutta una serie di 
manifestazioni ufficiali, alia 
presenza delle massime auto
ri ta dello Stato) c'e digni-
ta, vivacita narrativa, emo-
zione, ma e assente ogni ve-
rifica delle responsabilita sto-
riche. 

Un film tipicamente d'au-
tore convalida Valtro caso: 
« Le stagioni del nostro amo-
re» (1965) di Vancini, in cui 
Enrico Maria Salerno riper-
corre Vilinerario della sua 
Resistenza nel 1944 cercando-
vi solo I'episodio fervido, la 
rabbia ventenne e la topo-
grafia della terra natale, sen
za accorgersi dei nuovi conve-
gni che la Resistenza, con uo-
mini e mezzi diversi. ha oggi 
con la storia: e si crede uno 
sconfitto e un sorpassato so
lo perchi ha commesso lo 
sbaglio di vivere di stagioni 
anziche di esperienze, const-
derando le idee come sen-
timenti e i sentimenti come 
idee. Niente di strano tie 
questo viaggiatore • a ritroso 
incontra solo fantasmi, o per-
sone che sono U riflesso dei 
suoi stessi errori. D'allronde 
in quel film di Vancini — 
che pure e il regista di *La 

lunga notte del '43» e lo sa-
ra, nel 1972, di «Bronte» — 
non delude tanto la pochez-
za della crisi raccontata, e la 
sua schematictta, quanto la 
persuasione che s'indovtna al 
fondo nel regista, d'aver fat to 
un film dtfferente, originate 
e addiritturu dialettico ri-
spetto alle normali strutture 
del cinema resistenziale-ideo-
logico. Qui non possiamo fa
re a meno di ricordare i tan-
tt film polacchi, cecoslovac-
chi, ungheresi che hanno in-
teso assai prima git stessi 
problemt e hanno dibuttuto 
analoghe crisi, analizzandole 
con ben altro rigore. 

Con tutto cib il film di Re
sistenza proiettato verso il 
futuro o fedele al proprio 
presente continua a manife-
starsi. Solo che, proprio co
me alle ongini. bibogna an-
darlo a cercaw perche an
cora a murgine dei canali 
produttivi consueti. Forse la 
terza fase (considerando la 
seconda chiusa con «Le quat
tro giornate di Napoli», Resi
stenza giubilata e quindi uf-
ftcialmente «immobilizzata ») 
ha tnizio con «II terrorista» 
(1963) di Gianfranco De Bo-
sio, film di aspro contrasto, 
dove la Resistenza viene sot-
toposta a revisione nel mo-
mento stesso in cui si attua, 
e i rimandi morali o politict 
sono deliberatamente dilatati 
fino ai giorni yiostri. 

Non diversamente imposta-
to e, o sarebbe dovuio esse
re, «La battaglia di Algeria 
di Gtllo Pontecorvo (1965). 
Ma la spinta all'u epos» UCCJ-
de la disputa, corre alia vit-
toria, che non sempre e una 
conclusione. uLa guerra e fi-
nitaa, diceva il titolo di un 
film antifranchista di Alain 
Resnais, ma lo diceva sarca-
sticamente. Nulla e finito, an
che dove il benessere di mas-
sa ha ottuso gli sdegni e ad-
dormentato i rimorsi. «Pa-
zienza e umorismo» racco-
manda a se stesso, nel film, 
il fuoriuscito Yves Montand. 

Naturalmente il documen-
tario gioca una parte impor
tante nella ripresa di cui par-
Uamo. Arrestatosi praticamen-
te al 1953 con I'eccellente 
« Lettere di condannati a mor-
te della Resistenza italianan 
di Franco Fornari (presen-
tato in Francia, Austria, Ce-
coslovacchia, eppure quasi 
«vietato» nelle nostre pub-
bliche sale), ricomincia la sua 
battaglia con « La "menzogna" 
di Marzabotto » (1961) di Car
lo Di Carlo, nAllarmi siam 
fascistin (1962) di Lino Del 
Fra, Cecilia Mangini e Lino 
Micciche', « Giorni di furore » 
(1963) di Isacco Nahoum 
(Vex partigiano Maurizio Mi
lan), Giovanni e Alfieri Cana-
vero, Gianni Dolino, con 
supervisione tecnica di Mario 
Sarandrei. II secondo e il ter-
zo, che sono lungometraggi, 
affrontano Varco completo 
del fenomeno fascista, dalla 
prima guerra mondiale e dal
la connivenza della grande in-
dustria via via alia Spagna, 
all'8 settembre, alle rappre-
saglie di Mantova e di Bo-
ves, al rastrellamento del ghet
to di Roma: e nAllarmi siam 
fascisti» finisce addirittura 
con le immagini della prote-
sta popolare di Genova, Reg
gio Emilia e Porta San Paolo 
a Rome del I960. 

A questo punto ormai an
che il cinema a soggetto sul
la Resistenza pub validamen-
te lealizzcrsi solo se mostra 
d'aver fatto tesoro del tempo 
trascorso e di avere volto 
le proprie esperienze a nuo
vi esiti: deve cior contenere 
un respomo critico valido 
per il presente, per un pre
sente espresscmente perfezio-
nato sopra gli awenimenti di 
ieri. Cib, sporadicamente sue-
cede: c il nuovo assetto del
ta soctela italiana consente, 

dopo tutto, cemmittenti di
versi, mutati operatori cultu
ral!. Lo pi ova ad > esempio, 
proprio in questi giorni, il 
successo delle Giornate del 
cinema a Venezia, in cui con 
i put recent; film di contesta-
zionc v.ternazionale ritorna 
significativamente sullo scher-
vio anche « Paisa ». 

Cnsl il film di Resistenza 
si iramandn senza invecchia-
re. A volte discorde e rabbio-
so come in <. Una questione 
prwuiiiK di Giorgio Trentin 
(mro, un piccolo film, che 
ha perb alvwno Vacutezza di 
une'dre a ctrcare «le parole 
e i luoghi /> in uno scrittort-
chiuvz della nostra Resisten
za, Bcopc Fenoglio. A volte 
n szgillo di anttche promes-
se, come il film « / sette fra-
teli> o?ryj» (1968) che Gian
ni Puccini rcalizza anche a na
me dello scomparso Aldo Ver-
gano e di-i molt; registi che 
sognavano di farlo (e non a 
via: t'ardi: lo prova il fatto 
che la censura tenta grosso-
lanamente di danneggiare il 
film col divieto ai minori, su
bito ritirato per il deciso in-
tervento delle organizzazioni 
democratiche del cinema). 

Le opere 
autentiche 

7/j sostanza la parola Reti-
stenza, che certuni hanno cer-
cato cosl spesso di far dissec-
care, si amplifica anche nel 
cinema a nuovi impegni. Es-
sa e la dove ci sono rivoluzio-
ne e genoctdio, sopraffazioni 
autoritarie e rigurgiti neofa-
scisti. E' «In Sierra Maes tra » 
(1969) di Ansano Giannarelli 
e in «Cor5on'» (1970) di Va
lentino Orsini, die ricupera 
piii avventurosamente un per-
sonaggio contestativo simile 
forse all'Ingegnere Gian Ma
ria Volonte di «Il terrori
sta ». Di tanto in tanto, poi
che il cinema reazionario sa 
ringoiare le proprie tossine, 
vedremo il sistema cercare di 
moderare il discorso dd mi-
litanti facendone una moda, 
un « momento »; e le opere di 
contrabbando si mescolano 
allora a quelle autentiche. 
Critiche degne di attenzione 
dall'ultimo festival di Mosca 
lascerebbero capire che nel 
novero delle pellicole ambigue 
si trovi anche it recentissimo 
« Via Rasella» (1973) di Pan 
Kosmatos, con Richard Bur
ton. 

II panorama che abbiamo 
tentato di tracciare e dunque 
gravemente disuguale: il suo 
senso e quello di una incom-
pletezza profonda. Frastaglia-
ti i contribute cauti i ricor-
di, insufficienti le intese tra 
lo studioso del cinema, il re
gista, il committente e lo sto-
rico, che pur animandosi al
le medesime ricerche piom-
bano nel vuoto non appena 
sortiti dal rispettivo campo. 
Nuoce probabilmente la pre-
sunzione di far assegnamen-
to piu sugli archivi che sulle 
testimonianze nuove e concre
te. La Resistenza non e solo 
I'antico esempio che rincorre 
a fatica gli uomini che I'ave-
vano originato. E' una circo-
stanza che continua ad ag-
giornarsi sotto i nostri occhi. 
e Vattualita ne propone tut
te le buone ragioni. Nella Si-
cilia disastrata, nella Napoli 
che si sfalda senza bisogno 
dei bombardamenti, gli uomi
ni devono ancora resistere. E 
oltre oceano, nei ghetti dove 
il soldato negro di a Paisa» 
ha fatto da tanto tempo ri
torno, che cosa devono fare i 
suoi figli, se non resistere? 

Tino Ranieri 
(Fine - I precedenti «rti-
coli sono stati pubbHeatl 
il 15 e il 30 agosto) 

PAOLO SPRIANO 
STORIA 
DEL PARTTTO COMUNISTA 
ITAUANO 
I. Da Bordiga a Gramsci 
II. Gli anni della clandestinita 
III. I fronti popolari, Stalin, la guerra 
IV. La fine del fascismo 

La prima, grande storia del PCI, condotta su una 
documentazione per lo piu inedita. 
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