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DOCUMENTI SULLA 
GUERRA DI SPAGNA 

Come Franco 
f ece uccidere 
Garcia Lorca 

Uscito in Francia un libro con la esauriente 
ricostruzione del dramma di Granada e del 
poeta spagnolo, vittime della barbarle fascista 

Le tragiche vlcende del Cl-
le rlchiamano alia memorla 
altri avvenlmenti ormal Ion-
tanl: quelll svoltlsl In Spa-
gna neirestate del 1936. Dl 
qui l'attualita dl un llbro usci
to recentemente a Parlgl. re-
lativo a una antica e clvillssl-
ma citta dell'Andalusia (Ian 
Gibson. La represion nacio-
nalista de Granada en 1936 
y la muerte de Federico Gar
cia Lorca. Parlgl. Ruedo ibe-
rlco. 166 pagg., ill. f.t). 

In Spagna la vlttoria del-
la controrivoluzlone cost& la 
vita a centinala e centinala 
dl migliala dl inermi. trucl-
datl da squadrlstl o da mlll-
tari e onche in seguito a una 
parvenza dl processo. Le vit
time non erano tutti rivolu-
zlonari, uominl e donne dl 
avanguardia. organizzatorl sin-
dacall e polltici, operal e brae-
ciantl o mllltarl dl carrlera rl-
mastl fedell al giuramento 
prestato alia bandiera della 
Repubblica. Per fugglre la re-
pressione, nel 1939, circa mez
zo millone di spagnoll passo 
in Francia dalla Catalogna. al-
lorch6 le truppe coloniali, la 
Legione straniera, le truppe 
franchiste della penisola e le 
formazioni del regio eserclto 
italiano completarono l'occu-
pazione della regione. Tra gll 
esiliatl oltre cinquecento era-
no I professorl dl Universita. 
II rettore dell'universita di 
Granada (come quello della 
Universita di Ovledo) non eb-
be la possibilita di riparare 
all'estero e venne ucciso, su 
precise indicazloni degli uffi-
ciall in rivolta contro le au
torita, repubblicane. Granada 
fu tra i capoluoghi di pro-
vincia caduti subito nelle ma-
ni del rivoltosi. 

Vennero fucilati H genera-
le comandante della piazza 
nonostante si fosse piegato ai 
voleri dei fascisti e avesse ap-
posto la sua firma al bando 
di proclamazlone dello stato 
di guerra, cioe della assun-
zione dei poteri da parte del 
.militari in rivolta e il gover-
natore civile, cioe il prefetto, 
reo di non esser stato compli
ce del militari congiuratl con
tro la Repubblica pur senza 
aver nulla intrapreso per con-
trastarne i piani criminosl; e-
guale sorte toccd al sindaco e 
a tutti i consigned comuna-
11 della citta, socialist! e re
publican) (di comunistl non 
ve ne erano), salvo un consi-
gliere assente: venture su ven-
tiquattro. Insieme a Ioro ven
ne fucilato «il fiore degli ln-
tellettuali della citta » e « una 
vittima tra mille e mille », 
Federico Garcia Lorca. il poe
ta piu famoso nella Spagna 
di altera. 

La lezione 
del passato 

L'autore fornisce una ser-
rata documentazione sul co-
siddetti nazionalisti, una rico
struzione degli avvenlmenti 
della citta andalusa nei g'.or-
nl immediatamente preceden
ts e in quelli successlvl alia 
vittoria fascista. 

La ricerca obiettiva sullo 
svolgersi di una vittoria del
la reazione e sempre ricca 
di insegnamenti e da questo 
punto di vista autore ed edl-
tore meritano il ringraziamen-
to dl quanti intendono trarre 
lezioni dal passato e hanno 
interesse a comprendere me-
glio cosa sia stato. nella vicl-
na penisola, il regime terror!-

stico ausoicato. aliora. da prin 
cipi della Chiesa, imposto a 

prezzo dl una guerra crude-
le e dl una feroce repressio-
ne e grazie all'aluto del go-
verni dl Hitler, di Mussolini 
e dl Salazar e alia compli
city del govern! di Londra, 
Washington e Parigl. 

Oblettlvo fondamentale e 
plenamente raggiunto dl que
sto studio era di ricostruire 
gli ultiml giornl del poeta e 
fissare le responsabillta del
la sua morte. Polche fin dal 
mese dl settembre del 1936 
le autorita fasclste, colplte 
dall'emozlone sollevata nel 
mondo dalla notlzia del dellt-
to, diedeio contrastanti ver
sion! suirassassinio per fame 
ricadere la responsabillta dap-
prima « su element! incontrol-
lati », poi sui clerical! (in reai
ta Garcia Lorca, rifuglato in 
casa di un suo amico falan-
gista, venne arrestato da squa
drlstl comandati da un ex de-
putato della Confederazione 
spagnola delle destre autono-
me, 11 Partito cristiano soda-
le che flno al luglio del 1936 
aveva fruito dell'appogglo del
la gerarchla). Solo nel 1949 
un ispanista inglese, Gerald 
Brenan, riunl una serie di 
dati pubblicati l'anno succes-
sivo (questo suo llbro, in ver-
sione italiana. // volto della 
Spagna, Bar! 1954, passd qua
si inavvertito). 

Fucilato 
a Visnar 

Ora. grazie all'esauriente ri
cerca di Ian Gibson non vi so-
no piu dubbi possibili e so
lo l'apertura degli archivi mi
litari e di pollzia spagnoll po-
trebbero fornlre precisazionl 
e magarl nuove rivelazionl. 
L'ex deputato clericale arre-
sto dunque Federico Garcia 
Lorca e lo consegno al gover-
no civile (prefettura). ove re-
std a disposlzlone di un uffi-
dale superiore dell'esercl-
to che aveva usurpato le fun-
zioni di governatore. Da que
st! venne consegnato ai sica-' 
ri che lo trattennero per qual-
che ora in un carcere im-
provvisato. ove 1 clttadlnl so-
stavano in attesa di esser tru-
cidati. Li a Visnar, II 19 ago-
sto 1936 il poeta concluse la 
sua vita, spirb a fianco di un 
vecchio maestro elementare; 
pochl giorni prima in quello 
stesso posto erano stati am-
mazzati due professor! catte-
dratici dell'Unlverslta di Gra
nada (altri tre vennero fuci
lati, in quel giorni, al ciml-
tero). 

I tentatlv! maldestri. grot-
teschi e vergognosi di ma-
scherare rassassinio di Fede
rico Garcia Lorca, come «in
cidents » della guerra civile, 
come delitto della malavita o 
come o tragi co errore », sono 
ormai vani. II delitto avvenne 
a Granada, per ordine delle 
autorita militari ribelll al go-
vemo della Repubblica e non 
nei primissimi. confusi gior
ni della guerra civile, duran
te gli eccidi dl proletarl, re* 
pubblican! e socialist! (suo 
cognato. sindaco della citta, 

era stato infatti fucilato parec-
chi giorni prima): Federico 
venne trucidato a freddo per 
«disposizion! superior!», se-
dici giorni dopo lo sbarco, su 
aerei germanici. nell'aeropor-
to della citta, del primo con-
tingente della Legione stranie
ra proveniente dal Marocco. 
allora protettorato spagnolo. 

Cesare Colombo 
Una tradoziene del libro ft annun-

ciata Ira le prossime novita di Fel-
trinelli. 

« AMARCORD»»: DAL LIBRO AL FILM 

Quanto ricorda Fellini 
FEDERICO FELLINI e TONINO 

GUERRA, « Amarcord >, Rizzoli, 
pp. 157. L. 2.500. 

«La singolarita di Amarcord sta nel 
suo rifiutarsi alle definizioni. Che cos'e. 
esattamente? Una autobiografia? Un 
romanzo? ». Cosl nel rlsvolto dl coper-
Una. Ma le «perplessita» che aumen-
terebbero «di paglna In pagina» non 
hanno ragion d'essere. Amarcord e, 
in tutta sempllcita, quello che nel gergo 
clnematografico si definisce un «tratta-
mento »: qualcosa di mezzo tra il « sog-
getto» e la «sceneggiatura»; questa 
ultima, fra l'altro, viene scrltta solita-
mente su due colonne: a destra I dia-
loghi, a sinistra l'azione. Nel «tratta-
mento» le due cose sono ancora Impa-
state insieme, e in parte solo abbozzate 
o accennate. 

Amarcord, versione llbraria. prefigura 
dunque il nuovo film di Federico Fel
lini, in fase di edizione (le riprese sono 
finite gia da qualche tempo). E reca, 
con quella di Fellini. la firma del nar-
ratore e poeta romagnolo Antonio (o 
Tonino) Guerra, attivo nel cinema, fino 
a oggi, soprattutto al fianco di Anto-
nioni. Una sua breve poesia in dialetto, 

intitolata appunto A m'arcord («lo ml 
rlcordo»), fa da epigrafe al testo; che 
e composto con una cura e un'eleganza 
piuttosto rare in un campo nel quale 
dominano spesso la sciattpria e 1'ap-
prossimazione anche linguistica: ma il 
cui valore espressivo non e diretto. Im-
medlato e totale. La pagina scritta ha 
qui significato di «suggerimento» per 
quelle che saranno le immagini. e le 
stesse parole, scorrenti sullo scnermo. 

Certo, i conoscitori d". Fellini non du-
reranno fatlca a farsl una loro idea, in 
tal modo, dl quel che potra essere 
Amarcord; ma poi, magari. II rlsultato 
finale sara alquanto diverse 

In un primo momento. il film era 
stato annunciato col titolo II borgo. E 
la storia e infatti quella d'una piccola 
citta della riviera adriatica (Rimini, 
nella sostanza), negli anni del fasci-
smo, prima della guerra. La condizio-
ne storica (e soclale) dei psrsonaggi 
non sembra avere tuttavia, nemmeno 
stavolta, un rilievo spiccato, pur se 
non mancano sprezzanti e gustosl rlfe-
rimenti al regime mussoliniano. 

Amarcord cl si propone come 11 rac-
conto di un'infanzia; e non solo perche 
11 protagonista e un bambino, un tenero 

e protervo monello (dagll evidentl llnea-
menti autobiografici), di nome Bobo, 
che compie senza parere le sue prime 
grandi esperlenze eslstenzlali, al cospet-
to dell'amore, dell'amicizia. della violen-
za. della malattia. della morte: ma per
che tutti o quasi, piccoli e adulti, il 
padre di Bobo. anarchlco e imprendi-
tore edlle. I compagnl di scuola e i gio-
vanotti a caccia di turiste, lo zio matto 
e le ragazze facili, 11 prete e l'avvocato 
che fa da «coro» sono immersi In 
un'aura d'innocenza, d'lrresponsablllta, 
pur non sottraendosi con ci6 al colpi 
del dolore umano. Tema ricorrente nel 
regista. Come tutto suo e 11 senso favo-
loso dl certl avvenlmenti, che l'angu-
stia stessa della vita di provincia ingi-
gantisce a mlto. SI vedano. In Amarcord, 
i trattl dedicati al passaggio del tran
satlantic© Rex. o a quello delle Mille 
Miglia. o all'arrivo della tromba ma
rina. Ma sono anche, questi. i tratti 
che attendono in maniera partlcolare 
la loro verifica nella completezza dina-
mica visuale e sonora dell'opera cine-
matografica. a g ^ M > 

NELLA FOTO: un momento della lavora-
zlone del film 

STRUTTURE DIDATTICHE 

Una riforma mai f a t t a 
• . . . • • » , -

L'impegnato e approfondito lavoro di Felice Froio eur^ precise atto di accusa contro tutte quelle 
forze politiche che nel nostro paese da quasi trent'anni sabotano il rinnovamento dell'universita 

- FELICE FROIO: « Unlver
slta: mafia e polere >, La 
Nuova Italia, pp. 180, lire 
1900. 

Un atto di accusa di straor-
dinaria efficacia contro tutte 
quelle forze politiche che da 
quasi trent'anni rinviano, elu-
dono, sabotano la riforma uni-
versltaria: questo potrebbe es
sere il sottotitolo del libro che 
Felice Froio ha dedicate al
ia a storia incredibile di una 
riforma ». 

Frutto di un lavoro dl ricer
ca impegnato e approfondlto 
« Mafia e potere » ci aluta a 
ripercorrere le vlcende attra-
verso le quail dal ;u46 a og
gi e passata la lotta politi-
ca fra 1 gruppl che hanno 
tenacemente osteggiato il rin
novamento dell'universita e le 
forze democratiche che per 
esso si sono battute. Merito 
sostanziale di Froio e quel
lo di offrire materiale di pri
ma mano per il dibattito e 11 
confronto. mantenendo fermo 
11 criterio della piu onesta 
oblettivita, ma mai servendo-
sene per eludere 11 giud'.zio 
politico. La storia delle re
sponsabillta delle forze gover-
native ed In primo luogo ed 
essenzlalmente della Demo-
crazia Cristiana, degli errori, 
delle incertezze. dei ritardl 
delle forze democratiche si 
ripercorre nel libro attra-
verso una preziosa documen

tazione delle prese dl poslzio-
ne. articoli. discorsl, risoluzio 
ni che in questi ultiml tren
t'anni hanno segnato il cam-
mino della a riforma non fat-
ta». 

Froio per6 resplnge la fa 
die soluzione di offrire una 
raccolta asettica, che glustl-
fichi la qualunquistica condan-
na della cosiddetta oclasse 
politican accomunando nella 
responsabillta della crlsl unl-
versitaria indiscrimlnatamen-
te tutto e tuttL 

Al contrario. proprio l'oblet-
tivita con la quale Froio of-
fre le testimonianze delle po-
sizioni dei partiti e delle for
ze sindacali diventa arma ef-
ficace e documentata per una 
critica severa e per un giu-
dizio inappellablle contro quel
le forze conservatrlci che 
dentro e fuori della Demo-
crazla cristiana hanno in tut
ti questi anni contrastato e 
sabotato la riforma. Evitan-
do 11 pericolo d! un'anallsl 
esclusivamente "Speclalistica» 
che avrebbe isolato la pro-
blematica dell'universita dalla 
situazione generale del Pae
se e avrebbe cosl falsato la 
individuazione delle cause piu 
profonde e del motivi essen-
zlali della crisl unlversltaria, 
11 llbro dimostra come lo sfa-
celo degli atenel e, volta a 
volta negli anni. le vlcende che 
lo hanno caratterizzato slano 
strettamente connesse con la 

svolta che destra e fascisti 
hanno tentato di imprimere 
a tutta la vita politica 

Alia storia organica della ri
forma — o meglio della non 
riforma — Froio affianca al-
cuni capitoli assai interessan-
ti sulle associazioni universi-
tarle. II movimento studente-
3co, ! sindacati cimfederali e 
il Comitato nazionale univer
si tar io. la « mafia » delle cat
ted re. 

Un quadro di attualita, quin-
di. che contribuisce a illumi-
nare la situazione nella quale 
si sviluppa oggi la lotta per 
la riforma. La controversia 
che in questi giorni ha In-
vestito il decreto lepge sul 
« prowedimenti urgent!» tro-
7a appunto le sue radici e 
la sua motivazione in questa 
che Froio definisce la «sto
ria Incredibile » della riforma 
non fatta. Essa e la ripro-
va che le reslstenze ad un 
rinnovamento. poi anche solo 
parziale. delle strutture unl-
versitarie sono ancora fortl 
e agguerrlte e solo l'impegno 
contlnuo e organizzato del par
titi di sinistra, delle Confe-
derazionl sindacali, delle for
ze democratiche studentesche 
e dei lavoratorl tutti pu6, co
me glustamente sostiene Froio 
aver ragione della linea con-
servatrice matrice dell'affos-
samento dell'universita. 

Marisa Musu 

STUDI DI URBANISTICA 

E dawero finito il centro storico? 
Enrico Guidoni e Angela Marino in questo saggio sisfemafico e slimolanle su ferriforio e ciff«% della Yaldichiana ripropongono il problema 

ENRICO GUIDONI e AN
GELA MARINO, cTerritorio 
e citta della Valdichiana», 
Multigrafica, pp. 28S, 33f 
illuslrazio:.i, L, 12.000. 

« Territorio e citta della Val
dichiana » e il piu recente pro-
dotto, consistente e stimclan-
te, della ricerca che due glo-
vani studiasi, Enrico Guidoni 
e Angela Marino, vanno con-
ducendo da qualche anno sul-
la formazione delle strutture 
urbane e territorial!. 

Le lacune della storia del-
l'urbanistica sono note e gll 
stessi autori ne rilevano al-
cune in premessa: gli storici 
hanno privilegiato 1'aspelto 1-
stltuzionaie, attingendo da-
gli archivi una quantita di 
notizie che hanno dato luo
go generalmente alia «pre-
sentazione meccanica di una 
serie di casi isolati. post' , n 

ordine alfabetico e imprissJbi-
II da confermare a; non diver-
samente si sono comportatl gll 
storici — architetti, preoccu 
pati di reperire il maggior 
numero po'isibije di modelli ur-
bani e analizzandone la' ge
nes! sulla base dl parametri 
strettamente culturali. autono-
mamente dal loro contesto po 
litleo - sorlale; per altro la 
storia economica e sociale ha 
trascurato la citta come fat-

to fisico. quando non e sta-
ta carente anche nel cons!-
derare le stesse question! pro-
priamente economiche e soda-
It. come quelle poste dalla ren-
dita fondiaria o dal rapport! 
di classe. 

Secondo gli autori, I'alterna-
tiva a questi atteggiamenti si 
ritroverebbe nell'ambito del
le scienze geografiche, e-
conomiche e sociali, ove 
si individuasse come og-
getto di studio non la 
singola citta o il castello. ma 
un cterritorio* ed alia con-
dizione che 1'indagine politi
ca garantlsse dl rendere si-
gnificativo il rapporto tra cul
ture e datl economlcl e am-
bientall. Non si pu6 non con-
dividere questa poslzlone. 

Oggi. a causa del profon-
do sconvolgimento che si e a-
vuto nella struttura del terri
torio e nelle relazioni tra que
sto e le citta e delle citta 
tra loro. il centro storico e 
in crisi, oltre che come unl-
ta fisica e culturaie anche co
me entita sociale cd econo
mica. per cul. mentre da piu 
parti cl si pone ormal In 
termini operativi tl problema 
di una sua riabllitazione, non 
piu parziale ma Integrate, dl-
viene urgente e indispensabl-
le saperne valuta re I caratte 
ri organic!, attraverso la let-

tura attenta del suo processo 
di formazione. e saperne de-
nnire il ruok) storico che es
so lnstaura con il territoria 

in che misura questo studio 
soddisfa veramente a queste 
esigenze? Senza dubbio il ca-
pitolo che riguarda la storia 
del territorio della Valdichia
na e II piu significativo, nel
la misura In cui riesce a di-
mostrare, attraverso una do
cumentazione ricchlssima e 
per molt! vers! inedita, che 
la storia della citta ha le sue 
motivazionl fuori di se stessa, 
prima ancora che ali'intemo 
delle sue mura; al che non 
pu6 che conseguire parallela-
mente la dimostrazione di 
quanto sia vano perseguire la 
riabilitazione e l'approprlata u-
ttlizzazione di qualsiasl cen
tro storico se questa presdn-
de dalla riabilitazione •* dal-
l'uso appropriate dl tutto 11 
territorio. In quanto suo con
testo fisico, sociale, economl-
co e anche cullurale. 

Di notevole interesse anche 
il capitolo su « crescita e pro-
getto della citta medioevaIe» 
che. al dl la dell'interpreU-
zione della citta medlevale co
me struttura spontanea o na-
turale (che sarebbe dovuta ad 
in presunto. quasi miracoloso 

equilibrio sociale ed Istltuzlo-
nale), individua con una ml-

nuzlosa lndaglne pluridiscipll-
nare alcunl riferimenti rlcor-
rentl dl progettazione pianlfl-
cata. quail la dimenslone del 
c castrum » altomedioevale, la 
struttura dei prim! «borghl», 
ll rapporto funzlonale tra gli 
assi principali come luogo del 
«cavalier! > e le strade mi
nor! come luogo del cpedo-
n!», la campana come centro 
della citta trecentesca e la 
reiazione geometrica tra il pa-
lazzo pubblico e la clnta mu 
rarla o 1 campanill delle chle- • 
se. 

Cl pare tuttavia che sia In-
sufficiente. in questa par
te, sia sul piano documenta-
rio che su quello politico, pro
prio la storia della formazio
ne della citta, nel suo nasce-
re o rinascere sulle rovine 
flslche e culturali della cit
ta romana. 

Lo sforzo compluto da Gui
don! e dalla Marino per ren
dere plausibile storicamente 
II passaggio dal vuoto dovuto 
alle invasion! barbariche alia 
nuova economla urbana, ac-
qulslsce lndubbiamente nuovl 
elementl alia soluzione dl quel 
lo che, se non sbagliamo, al
tro non e che il nodo dl tut
ta la storia del medioevo; ma 
cl pare troppo meccanica e 
stereotlpata (se non una sem 

pllce lngenuita ed. In defl-
nitiva, una carenza di fondo 
nell'interpretazione politica) 
la trasposizione in quel mo
mento storico dl formule co
me la cguerriglia urbana* 
e la lotta dl classe tra «pe-
donia e «cavalieri» oltretut-
to visti, contraddlttoriamente 
con gli stessi assunti, limita-
tamente alia storia «interna » 
della citta. 

Lo studio si apre lnvece piu 
attendibilmente sul secondo 
tempo dello sviluppo urbano, 
che coincidendo psrd con 11 
momento della ricostruzione 
della cultura accademica, sul
la scorta del test! antlch! rl-
scoperti, delinea, *.n termini 
urbanisticl, piuttosto che l'ln-
terpretazione autentlca di una 
cultura comunale originate, la 
anticipazione del modelli cul
tural! rinascImentaU. 

Lo studio si conclude con 
una serie di monografte su 
numerosi centrl della Valdi-
china, da Cortona a Chiusl 
da Montepulciano a Citta del
la Pieve, assal preziose per 
II contributo declsivo ad una 
loro approfondita, e qualche 
volta (grazie al reperimento 
dl spec!fid document!), orl-
ginale conoscenza. 

Luigi Airaldi 

L'istruzione 
superiore 
in URSS 

• REALTA' SOVIETICA a PUB-
BLICA UNA SERIE Dl ARTI
COLI CHE AFFRONTANO LA 
COMPLESSA PROBLEMATICA 
Dl BASE DELL'ATTUALE Sl-
STEMA SCOLASTICO 

« Realfa sovlellca », Anno 
X X I , Settembre 19/3, L. 200. 

« Reaita sovietica > contiene un 
ampio servizio curato da Enzo 
Roggi sull'attuale stato della 
istruzione superiore nell'URSS. 
II servizio 4 suddiviso in cinque 
articoli, alcuni dei quali di ca-
rattere piu propriamente de-
scrittivo. riguardanti le attivita 
svolte in seno alle universita 
ed agli istituti di istruzione su: 
periore in genere. mentre gli 
altri affrontano. anche attraver
so il parere di esperti sovie-
tid. problem! di piu ampio re-
spiro. Nnonostante 1'utilita del 
servizio nel suo insieme. data 
la vastita dei temi affrontati 
e le precise descrizioni. spesso 
arricchite di esempi, delle va-
rie attivita scolastiche ed extra-
scolastiche svolte dagli student! 
sovietici a tale livello di istru
zione. le parti piu interessanti 
appaiono quelle che affrontano 
la complessa problematica di 
base dell'attuate sistema scola-
stico sovietico. 

L*A. esamina. pur mantenendo 
alio scritto un taglio di tipo 
decisamente giornalistico. le im-
plicazioni fondamentali di quel
lo che possiamo definire un mo
mento importante neH'evoluzione 
del sistema scolastico in URSS. 

Uno dei piu important!, fra 1 
van" problemi affrontati, e quel
lo del continuo aggiomamento 
sdentifico e culturale. Ci tro-
viamo cioe di fronte ad una 
reaita scolastica che non pud 
piu limitarsi alia necessi'a di 
fornire i laureati ed i diplomat! 
necessari alio sviluppo del pae; 
se. ma deve anche preoccuparsi 
di fornire agli studenti di oggi 
una solida base metodologica 
alle eventual! riqualificazioni 
future. 

TJ vertigmoso incremento del
la scolarizzazione verificatosi 
neU'ultimo decennio pone inol-
tre di fronte al problema della 
selezione scolastica. Non una 
selezione a base sorio-economi-
ca. di tipo occidentale, ma una 
selezione a base meritocratica. 
causata sia dalla carenza di 
strutture formative, sia dalla 
necessita di evitare il rischio 
della disoccupazione intellet-
tuale. Questi ed altri problemi 
sono affrontati negli articoli di 
Roggi. sempre sulla base delle 
interpretation! e delle prospet-
tive di soluzione fornite dagli 
esperti sovietici iniervistati, of-
frendo nel complesso un esau
riente quadro di una reaita sco
lastica nel pieno della sua evo-
iuzione, pur con I limiti che un 
servizio di questo tipo neces-
sariamente comporta. 

e l . s. 

RICERCHE SULLE TRADIZIONI POPOLARI 

II folklore 
nostra cultura 

> * 

Tre recenti libri di Lombardi Safriani, Giuseppe Lisi e Anlonio Bultilfa si inseri-
scono nel periodo di crescita di inieresse verso questo filone — «Ideologie e 
folklore», «La cultura sommersa», «Folklore e profitto» I titoli delle tre opere 

ANTONINO BUTTITTA, 
« Ideologic e folklore », S.F. 
Flaccovlo, pp. 254, L. 4.000. 

GIUSEPPE LISI, « La cul
tura sommersa », Librerla 
edilrlce fiorenlina, pp. 197, 
L. 2.000. 

LUIGI M. LOMBARDI SA. 
TRIANI, a Folklore e pro
fitto » (Tecnlche dl dlstru-
zlone dl una cultura), Gua-
raid!, pp. 217, L. 1.200. 

Gll studi e le rlcerche dl 
folklore in Italia attraversa-
no un periodo di crescita, che 
non per caso presenta ana
logic col primo clclo del lo
ro sviluppo, inizlatosi intorno 
al 1830 con le raccolte dl 
canti popolarl del Tommaseo, 
e glunto tra la fine del se-
colo e l'lnizlo del nuovo, a un 

culmine tuttora irripetuto qua
le resta 11 grande e organico 
lavoro dl raccolta delle tra-
dizloni popolarl siciliane rea-
lizzato da Giuseppe Pitrfc. Al
lora si scopriva, nella poe
sia popolare, nelle fiabe, ecc. 
anche per stimolo delle cor-
rentl romantlche europee, quel 
patrimonlo dl cultura a nazio
nale » che sembrava fornire 
un motivo In piu alia ricerca 
deU'unita politica del paese: 
oggi. dopo la Reslstenza e la 
conqulstata democrazia repub 
bllcana, la dimenslone popola
re della nostra cultura va 
faticosamente ma serlamente 
rlacquistando 11 peso e l'at-
tenzione che 11 fascismo ave
va impedito e che oggi le 
hanno assegnato dl diritto le 
lotte e il ruolo protagonist!-
co della classe operaia. 

Sotfermandocl dunque sugli 
sludi piu recenti del nostro 
folklore — di parte accade
mica o meno — ci pare che 
diverse opere vengano a in-
dicare una «svolta» (almeno 
tentata), che rompe con l'at-
teggiamento sottilmente ma 
nettamente anstocratico im
posto ai nostri studi di fol
klore dall'autorita di un Be
nedetto Croce e durato fino 
agli anni recenti, fino alle o-
pere piu innovatricl di un Er
nesto De Martmo, e a quel
le, piu sfumate e contraddit-
torle pur nel loro indiscusso 
valore. di un Cocchiara. 

II libro di Antonino Buttltta. 
ricco d'intormazioni e di appa-
rati blbiiografici, e sintomati-
co per una sua contraddizio-
ne, peraltro piu formale che 
sostanziale, tra 11 titolo «ag-
giornatissimo» (ideologie e 
folklore) e un contenuto in 
gran parte apparentemente 
tradizlonale di saggi edit!, qua 
si tutti, in occastoni diver
se ae percld non prlvl dl 
oscillaziom ideologiche e me-
todologiche ». come riconosce 
lo stesso autore. II quale per6 
ne rivendica anche una possi-
bile permanente validita, nel 
far ttconsiderare il folklore non 
piu come una cultura allra 
da noi ma come la nostra 
stessa cultura ». 

II dubbio metodologico sul-
l'opera di Buttitta pu6 semmal 
sorgere — visto che glusta
mente egll stesso nega «il 
mito deH'obiettivita scientifi-
ca» — sul tipo e sul gra-
do dl partecipazione alia cul
tura e al dramml del mon
do popolare. E non Intendiamo 
certo una partecipazione epl-
dennica e sentlmentale che 
entri in contraddizione col ne-
cessario rlgore scientlfico. ma 
quell'entrare «nelle case del 
contadini.„ come un " compa-
gno •*_. che vuole rendersl par-
tecipe. Insieme agli uominl In-
contrati. della fondazione di 
un mondo migiioren che But
titta felicemente cita, da Er
nesto De Marti no. in epigra
fe a] suo libro. 

A questo modo demartinia-
no dl accostare la cultura con-
tadina — o almeno alia sua 
coordlnata umana se non In 
tutto a quella politica — cl 
sembra apparentarst 11 libro. 
assal bello, singolare, e di-
remmo appunto cpartecipatoa 
dl Giuseppe Lisi. H quale e 
stato facllitato in eld, e In 
certo modo impegnato. dalla 
c profonda amicizia » con una 
famlglla contadina di una fra-
zione toscana dell'alto Mugel-
lo, pemo della sua lndaglne, 
L'aver Iavorato csul campoa; 
l'aver scavato con attenzione 
e rispetto nella cultura viva 
del suol amlcl contadlnl fi
no a ricavarne importantl e 
vallde Intulzion! (sul valore 
del pane in « una societa del
la penurla> e sulla conse-
guente capaclta del contadi-
no Tonk) di riconoscere, dal 
sapore, ingredient!, qualita 
e tecniche di lavorazione; sul 
la dignita non allenata del 
lavoro del mezzadro; e co
sl via); 1'essersi infine posto 
dl fronte alia cultura popola
re come complesso di cono-
scenze vallde nel loro ambl-
to (fino a dellneare una lo-
gica e una cosmologla popo
lare, sia pure viste con qual
che eccesso dl relativlsmo): 
ecco alcunl dei rilevanti meri-
ti della Cultura sommersa. 

Alia cul credibility sclentifi-
ca nuoce (se non alia lettu-
ra — che ne rlsulta anzi sug
gest I va), la troppo estesa e-
laborazione dell'autore rispet
to alia diretta emergenza del 
documento popolare, Ci6 che 
ancora dimostra quanto diffi
cile sia, anche per gl'intel-
lettuall diversamente intenzio-
natl liberarsl dal loro tradi
zlonale ruolo dl pesante me-
diazione culturale nel confron-
tl delle classl subalterne. 

Questo e preclsamente uno 
dei temi trattati, insieme a va-

ri altri di rlllevo centrale, 
riguardanti il folklore, in quel
la che e lndubbiamente la 
piu decisa delle tre opere in 
discorso, nel senso della «svol-
ta» innovatlva che sopra si 
diceva: Folklore e profitto. dl 
Lombardi Satrlanl. Non 6 pos-
slbile dar conto qui dl tut
te le duecento densisslme pa-
gine del libro: ci rlferiremo 
soprattutto alia prima parte 
dl esso Upotesl per un di
scorso sul folklore), piu omo-
genea alle osservazioni fin qui 
fatte. 

Premesso che 11 folklore si 
presenta oggi, per l'ansla dl 
promozione sociale delle clas
sl portatrici, «come cultura in 
fupa da se stessa». che esce 
dal ghetto soprattutto per in-
tervento delle avanguardte po-
litlco-culturall, Lombardi Sa
trlanl mette in guardia glusta
mente contro i rlschl dl un 
meccenlco rovesciamento del
la vecchla demologla, In fun-
zlone di una a sub • cultura 
glovanlle politlclzzata ». e ap-
prodante a una vlslone par
ziale del mondo popolare. prl-
vo del suoi element! contrad-
riittori. impolitlcl e talora rea-
zionari, e llmitato espresslva-
mente ai soli canti tradizlo-
nall. 
Quel mondo va conoscluto nel 

la sua interezza. non va In-
terpretato con chiavi dl co-
modo e metaflslcamente rag-
gelantl come «la cultura del
la mlserla»: ma rlattualizza-
to con nuove indaglni dal vi
vo. che ne verlfichlno slgnl-
flcatl, funzlonl e contesto so
cio • culturale: e soprattutto 

ne vanno rifondatl gli studi 
attraverso le categorle dl giu-
dizio (estetlca, etlca, politica, 
ecc.) « interne » al mondo po
polare, e con una effettlva in-
terdiscipllnarieta verso le 
scienze sociali, da cui la fol-
klorlstica deve acquisire « ri-
gorosi strumentl di misurazlo-
ne culturale e dl verifica». 

L'unlco aspetto dell'opera 
che cl lascia serlamente m 
dubbio e quella « convlnzlone 
dl essere oggettl della politi
ca... comunque fatta da al
tri e non dal subalternl» dal-
l'autore attrlbulta non solo al 
contadlnl merldtonall. per 1 
quali la cosa non manca cer
to dl fondamento; ma che pa
re Impllcltamente estesa alle 
piu consapevoll masse ope
rate e contadine del centro -
nord, per le quail non si puo 
lnvece parlare dl emarglna-
zlone politica, proprio anche 
conslderando la loro ben dl-
versa condizione socio-cul-
turale. 

Vedlamo lnvece con qual
che soddlsfazlone che Lorn-
bardi-Satrianl accoglie qui la 
tesi da not esposta a suo tem
po (Inchlesta su «II 1. Mag-
gio In Italian, in aRassegna 
slndacale» — quadernl, giu-
gno 1968) suH'impossibilita di 
ricondurre la nuova cultura 
operaia e contadina nel iiml-
tl de1 folklore, e la necessi
ta dl fondare una nuova piu 
aderente dlsclplina dl studio 
dl tutta la cultura delle clas
sl subalterne. 

Sergio Boldini 

in libreria 
« Lo scontro di classe » 

R. MALAGUTI, « Lo scon. 
tro di classe», La Pietra, 
pp. 264, L. 2.S00. 

(Vittoria Franco) — In que-
st'autoblografia di R. Malagu-
tl appaiono in nrimo piano la 
vita di miscria e dl sopru-
sl dei mezzadri e del brae-
cianti di Bagnolo in Piano e 
le lotte operate che qui si 
svolsero prima e dopo la gran 
de guerra. durante il fascismo 
e subito dopo la libcrazlone. 

Ancora giovanlssimo brac-
clante e poi scarriolante. Ma-
laguti maturd la sua coscien-
za politica in quelle lotte e 
a contatto coi milltantl comu
nistl che nella clandestinlta lm 
posta dal fascismo svolgevano 
propaganda. Pu quella co-
scienza plenamente acqulsita 

che lo porto ad essere pro
tagonista di primo piano nel
la lotta anti fascista e parti-
glana Con abnegazione diede, 
Infatti, 11 suo valido contri
buto di organizzatore alia Re
slstenza di Regglo Emilia e 
di Carrara, alia rui libcrazlo
ne parteclpd il 16 aprlle 1945. 
Nel dopoguerra, per 24 anni, 
fu segretarlo della Camera del 
Lavoro dl Bagnolo In Piano. 
Come tale In una preceden-
te pubblicazione (Non dimentU 
care, 1970) aveva raccolto te-
stlmonianze e r'.costrulto la 
storia del movimento operate 
bagnolese. 

Tutte le vlcende, anche le 
piu drammatiche. sono de
scribe con sobrieta e sempll-
dta. 

Foglio di guardia 
GIUSEPPE FAVATI, « F a 

gllo di guardia >. Lacaita, 
Manduria, pp. 84, L. 1.500. 

{Franco Manescalchi) — 
Favati e uno scrittore iro-
nico e dissacrante: ironi 
co perche usa la molla del
la provocazlone formate ed 
ideologlca alio scopo dl In-
staurare un dlalogo anticon-
venzlonale ed 3pprofondito: 
dissacrante perche, com'egli 
scrive. non intende «pulire 
lletamente 11 becco del Gran
de Pappagallo » che vuole per-
suadercl che tutto va per il 
meglio, come la sentinella del
le strisce del Mago di Id dal
la torre dl guardia. 

Ed e appunto un «Foglio 
dl guardia* che Favati cl 
propone: un documento di vi-
gilanza dal basso; una for
ma attlva di coscienza aper-
ta alle soluzionl delta storia 
e della cultura; una pagina 

blanca da compilare in mo
do nuovo. dinamtco. 

Che 11 discorso nasca dal 
basso, dietro la lucida pare-
te del a paese ufficiale ». ap-
pare dal continul riferimenti 
a fervidl momenti culturali e 
polltici della vita urbana (dal 
contesto dell'Isolotto a quel
lo de! Movimenti di quartie-
re). 

Eppure questa rnatrlce non 
determina oleografia o, peg-
glo. iconografia populista. ma 
si sviluppa attraverso la fre-
quentazione. pragmatica e cul
turale. di luoghi e linguaggi 
a scomunicati» rlaH'uffidalita 
culturale tradizionalista. So
prattutto da qui. dlrel, I'estre-
ma esemplarita dl Foglio dl 
guardia. in quanto propone e 
sostiene con fermezza un lu-
cido messaggio di rinnova
mento all'interno di un mag
ma storico percorso invece da 
oscure inquietudinL 

II fantasma del «gruppo» 
HENRY WALTON, c Psico-
terapia di gruppo», il Mu-
lino. pp. 140. U 1.600. 

(Giovanni P. Lombardo) — 
U termlne «Pslcoterapia dl 
gruppos e a nostro av-
viso piuttosto impreciso giac-
che comprende ipotesi tera-
peutlche e filoni teoricl spesso 
divers! se non contrastantL 
Nella prefazione del libro si 
sottolinea glustamente l'estre-
ma varieta di indirizzi e dl 
esperlenze che possono rag-
grupparsi sotto questo titolo: 
gruppi direttivi e non diretti-
vi, gruppi verball e non ver-
ball, psicodramma analltico. 
pslcoterapia della famiglta, 
gruppi di lncontro, analisi 
transazionale. Gli orientamen-
ti metodologici piu importan
tl sono comunque sostanzial-
mente riconduclblll a due fi
loni teoricl: le teorie del cam
po dl K. Lewin e la pslco-
analisl freudiana. Cid det-
to non si deve perd pensa-
re ad una dlstlnzione netta 
e preclsa dei moltl indirizzi 
terapeuticl che mantengono 
nella sostanziale diverslta al
cunl puntl dl contatto. 

I saggl che compon-
gono questo libro hanno tut
ti come retroterra teortco K. 
Lewin, M. Klein, Wlnnicot e 
potevano forse con piu pro-
prieta essere raggruppati sot-
to 11 titolo «Pslcoterapia del 
gruppo» in questo indirlzzo 
Infatti i'attenzlone non e ri
volta al slngolo individuo e 
al suol processi lnconscl rlve-
latl dalle sue relazioni con gll 
altri membri del gruppo e con 
II terapeuta, ma ad « un Ipo-
tetico fantasma comune del 
gruppo, una sorta dl mlnimo 

comune denomlnatore del
le fantasie inconsce predomi
nant! a un dato momento*. 
E" il gruppo. visto «come 
un tutto le cul caratterlsti-
che presclndono dalle proprie
ty degli element! che lo co-
stltuiscono ». che deve miglto-
rare 1 suol slstemi dl reia
zione. Come abbiamo accen-
nato, 11 libro e formato da 
alcuni saggi (sel per l'esat-
tezza) accuratamente sceltl e 
possiede alcune indlcazionl bi-
bllografiche divise per setto-
re che sono preziose per chl 
intenda approfondire l'argo-
mento. 

I capitoli a nostro awiso 
piu interessanti sono II terzo 
dl J. Sutherland che fornisce 
una sintesi delle concezionl 
teorlche sulla «reiazione og-
gettuale » . (M. Klein, Winni-
cott) nel primo periodo dl vita 
del bambino, il quinto dl M. 
Jones che r I porta una sua 
Ipotesi di pslcoterapia di grup
po applicata a repartl dl o-
spedali psichiatricL 

I llmltl e le amblgulta me-
todologiche esistono e riguar* 
dano una carente definizio-
ne pslcopatologica dl quest! fe-
nomeni di gruppo; manca doe 
secondo noi una dlstlnzione fra 
I slstemi di reiazione di un 
gruppo dl persone « normal!* 
ed un altro formato da per
sone adisturbates che potreb
be gtustlflcare la qualunqui
stica affermazione usiamo tut
ti sani* o «siamo tutti ma-
latio. la ricorrente ed ina-
deguata pretesa della psico-
sociologla americana di appli-
care queste tecnlche a piu 
vast! gruppi sociali, pud es
sere la logica conseguenza dl 
questi presuppostl ideologic!. 


