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La sconfitta del movimento operaio a Ferrara negli anni '20 

Il gigante dal 
piede d'argilla 

I gravi errori di indirizzo politico che consentirono al fascismo di 
capovolgere a suo vantaggio i rapporti di forza in una « zona rossa » 

Successo in Italia della mostra sul poeta sovietico e su Mejerchord 

Nell'officina di Majakovskij 
Le esposizioni di centinaia di originali, autografi, rarissimi libri, disegni, manifesti, giornali 
murali, modelli di scene, che immettono il visitatore nel clima turbinoso della vita culturale 
degli anni '20 nell'URSS - L'originalità dell'avanguardia russa e le sue vicende dopo l'Ottobre 

Nelle oltvion: del novem
b r e 1919 il PSI o t t enne nella 
p rov inc ia di F e r r a r a -13.726 vo
ti e passò dal 35' < dei v.)ti 
r acco l t i nel 1913 al 7 3 % . A 
g r a n d e d i s t anza conquis tò il 
w c o n d o posto il P a r t i t o popo
l a r e i ta l iano con 7.300 voti. 
Ul t imo venne , con 6.931 voti. 
il blocco naz ionale , nel qua
le o r a n o contlui t i a c c a n t o a i 
l ibera l i e democra t i c i a n c h e i 
p r imi g rupp i fascis t i , l 'orma
t i in p r eva l enza d a ex-sinda-
c-alisti, r epubb l ican i , in tcrven- i 
t is t i di s in i s t ra . Il c a n d i d a t o 
f a sc i s t a Michele Bianch i , fi
ni a l l ' u l t imo posto nel la sca
la delle p re fe renze con appe
n a 918 voti . 

In mono di t r e ann i la si
tuaz ione si capovolse . Nelle 
elezioni del 13 magg io 1921 il 
P S I o t t enne 16.964 voti , ap
pena il 24' < dei voti. Al nuo
vo P C I a n d a r o n o 353 voti , 
c ioè un n u m e r o m i n o r e del le 
d e l e g h e af f ida te a i r a p p r e s e n 
t an t i del la f razione c o m u n i s t a 
a l c o n g r e s s o di L ivorno . In
s i eme socialist i e comunis t i 
p r w e r o il 24 ,5% del voti . D a i 
75""' al 24 .3 r i . una v e r a cadu 
t a ! Al p r i m o posto q u e s t a 
vol ta venne , con 49.011 voti , 
il b locco, coal iz ione di cen t ro-

i d e s t r a nella qua le i fasc is t i 
r a p p r e s e n t a v a n o la p u n t a 
n v a n i a t a . Il c a n d i d a t o de l bloc
co che o t t e n n e nel la c i rcoscr i 
zione F e r r a r a . Bologna, Fo r l ì , 
R a v e n n a il m a s s i m o n u m e r o 

! d i voti di p r e f e r e n z a (ben 
172.492) fu Mussol ini . 

Il crol lo del mov imen to 
o p e r a i o nel F e r r a r e s e è vert i 
ca l e , e c o n t r a s t a con i r isul
t a t i o t tenut i da i social is t i e 
da i comunis t i nel la p rov inc ia 
di Bologna , che s egna rono un 
l ieve a r r e t r a m e n t o , d a l 68 a l 
37'V. Quali furono le c a u s e dei 
r i su l t a t i di F e r r a r a , c h e . p u r 
nel q u a d r o di un g e n e r a l e ri
f lusso del movimento o p e r a i o 
i ta l iano, a s s u n s e r o il c a r a t t e -

* r e di u n a v e r a d i s f a t t a ? E ' 
possibi le t r o v a r e so l tan to nel 
t e r r o r i s m o fasc i s ta la p iù 
€ conv incen te sp iegaz ione » di 
q u e s t o r ap id i s s imo m u t a m e n 
to de l l a s i tuaz ione? A q u e s t a 
d o m a n d a c e r c a di r i s p o n d e r e 
A l e s s a n d r o Rove r i con il suo 
l ib ro « L e or igini de l fasc i 
s m o a F e r r a r a - 1918-1921 > 
(Mi lano . Fe l t r ine l l i . 1974). Ro
ver i a v e v a g ià iniziato, con il 
suo l ibro « Dal s indaca l i smo 
r ivo luz ionar io a l f a sc i smo » 
( F i r e n z e • 1972), lo s tud io d e i 
r a p p o r t i es i s ten t i t r a il mo
v imen to ana rco - s indaca l l s t a e 
gli inizi di un mov imen to 
comba t t en t i s t i co di s in i s t r a , 
in iz ia lmente a n c o r a mosso d a 
impulsi con fusamen te r ivolu
z ionar i e p r e s to t r a s f o r m a t o 
in uno s q u a d r i s m o a g r a r i o . 
L ' i n t e r e s s e per i p rob lemi po
st i da l violento scon t ro di c l a s 
se che scosse la p rov inc ia di 
F e r r a r a nel p r i m o dopoguer 
r a 6 ind ica to a n c h e da l lo stu
dio compiu to da l lo s to r ico in
g lese P a u l R . Corner « I l fa
sc i smo a F e r r a r a » (Ba r i , La
t e r z a , 1974). 

•\ Le elezioni 
* I motivi di t a l e In t e re s se 
«ono forniti da l fa t to che in 
p rov inc i a di F e r r a r a il con
t r a s t o t r a c ap i t a l e e l avoro si 
i vo l s e . in quel d r a m m a t i c o 
per iodo, in r o r m e tali di b ru
t a l e e l c m e n t a r i e t à . con r a p i 
d i t à e violenza, d a an t ic ipa
r e quell i c h e s a r a n n o i più 
lent i e compless i sv i luppi di 
u n a ba t t ag l i a che si conclu
d e r à , a n c h e su sca la naziona
le, con la sconfi t ta del la c las 
s e o p e r a i a e l ' avvento del fa-
t e i s m o . 

Nel capoluogo, p r ivo di in
d u s t r i e , c e n t r o p r eva l en t emen
t e a m m i n i s t r a t i v o e cu l tu ra 
le, la m e d i a e piccola borghe
s ia e r a di o r i e n t a m e n t i na-
«ionalist i ed an t i opc ra i . L a 
conqu i s t a de l Comune di F e r 
r a r a d a p a r t e del PSI a l le 
elezioni a m m i n i s t r a t i v e del 
1920. g u a d a g n a t o pe r la va lan 
g a di voti « rossi » provenien
t i da l le frazioni con t ad ine , 
v e n n e c o n s i d e r a t a c o m e un 
insoppor tab i l e o l t ragg io . La 
b a n d i e r a rossa sul Castel lo 
E s t e n s e ! 

Nel la p rov inc ia e r a in cor
so , da l l a fine de l X I X se
colo, u n a t r a s fo rmaz ione pro
m o s s a d a un for te capi ta l i 
s m o a g r a r i o clic a v e v a il suo 

• c e n t r o dì organizzaz ione nel
la Socie tà bonif iche t e r r en i 
f e r r a r e s i . Nelle zone di bo
nif ica e d. t r a s fo rmaz ione 

. f o n d i a r i a la S B T F a v e v a pro-
• m o s s o la formazione di uno 

s t r a t o di a f f i t tuar i e di pic-
; coli p rop r i e t a r i . Nuclei di >rx i 
j a f f i t tuar i e di cx-obbl ignt i , co- ! 
; Ioni e m e z / a d r i e r a n o n u s ^ i 
ti nel 1919 e 1920 a compr i . ! 

, r e un pozzo di t e r r a . Anche 
gli a l t r i a f f i t tuar i , coloni, mi./, i 
z*ulr . i,bblii/ati a s p i r a v a n o al- I 
la p ropr ie tà del la t e r r a D. ! 

. f ronte .i^li a g r a r i un mov. : 
men to b racc i an t i l e , forte rr.. I 

, mi n e a m e n t e di c i rca 70.00» I 
' l a v o r a t o r i , e r a usci to dal la 
• g u e r r a pieno di bisuvm ::i J 
soddisfa t t i , di col lera pe r le ( 

promosse non m a n t e n u t o , di i 
, a t t e s e mess ian iche per la r: | 
so luz ione cons ide ra t a imnii , 

- B t n t e . Dal 1905 la d u \ / i o i , r 

del movimento b r a c e i a n u l e O M 
s t a t a a f f e r r a t n dai s indaca i , 
sti . M a i b r acc i an t i a v e v a 
no resp in to l ' intervcntisr-io 
dei capi s indacal i s t i . La d u e 
zione del movimento e r a sta
ta p r e sa a l lora da l la cor ren
te mass ima l i s t a del PSI . Pel
li cong re s so di L ivorno la f in
zione m a s s i m a l i s t a a v e v a n -
por t a to 2.609 voti, quel la i". 
formis ta 44. e quel la comu
nis ta solo 408. 

Nella F e d e r t e r r a . al culmi 
ne del la sua potenza ne l l ' e s tà 
t e del 1920. e r a n o iscri t t i 59 
mila l avo ra to r i . La presenza 
nella F e d e r t e r r a . a c c a n t o ai 
b r acc i an t i , dei coloni, mezza
dr i , obbl igat i , ed a n c h e degli 
af f i t tuar i ed ex a f f i t tuar i , ot 
t enu ta spesso con metodi coa t 
t ivi . non po teva e l imina re I 
con t ras t i esis tent i t r a le va
rie ca t egor i e . Coloni e mezza
dri a v e v a n o ade r i t o al la F é 
d e r t e r r a p e r c o n q u i s t a r e un 
mig l io ramen to dei pa t t i , m a 
non a v e v a n o r inunc ia to al
l 'obict t ivo de l l a p ropr i e t à del
la t e r r a L 'obie t t ivo d a t o inve
ce da l l a F e d e r t e r r a e r a quel
lo della col let t ivizzazione del-
la t e r r a e a n d a v a cont ro la 
fame di t e r r a e la volon
tà di d i v e n t a r e p rop r i e t a r i che 
a n i m a v a la m a g g i o r a n z a dei 
l avo ra to r i del la t e r r a . Le 
g r a n d i lotte s indaca l i del l 'e
s t a t e 1919 e de l l ' e s t a t e 1920 
si e r a n o concluse vi t toriosa
m e n t e con la f i rma dei pat
ti che , o l t r e agli a u m e n t i sa la
r ia l i ed a l mig l io ramen to dei 
r i pa r t i , f i s savano pe r le im
p r e s e pesant i imponibili di 
m a n o d ' ope ra , a n c h e nel pe
riodi inverna l i . La Lega b r a c 
c ian t i l e e l 'Ufficio di colloca
m e n t o con t ro l l a to da l la Lega 
a s s i c u r a v a n o la d is t r ibuzione 
del l avoro . L ' a r m a più seve
r a p e r impor r e il monopolio 
del co l locamento e r a il boi-
cottaggio. non solo il rifiu
to di forn i re l avora to r i a l le 
i m p r e s e c h e non a v e s s e r o ri
s p e t t a t o i pa t t i , m a a n c h e il 
r i f iuto di a s s i c u r a r e il lavo
ro ai b r acc i an t i c h e a v e s s e r o 
t r o v a t o una occupaz ione sen
za r i s p e t t a r e le n o r m e fissa
te da l l a Lega o t enu to com
por t amen t i individual i (politi
ci o rel igiosi) condanna t i da l 
la m a g g i o r a n z a . 

Il r i f iuto del la F e d e r t e r r a 
di a t t u a r e una polit ica diffe
r e n z i a t a a f avo re del le pic
cole i m p r e s e con tad ine spin
g e v a q u e s t e da l l a p a r t e del
la g r a n d e p rop r i e t à a g r a r i a . 
M a a n c h e il modo con cui 
ven iva ges t i to il co l locamen
to non m a n c a v a dì c r e a r e t r a 
gli s tess i b r a c c i a n t i zone di 
c r e s c e n t e ma lcon ten to . Il mo
v imento r e s se , f inché non si 
rea l izzò l ' a l leanza t r a il g r a n 
d e c a p i t a l i s m o a g r a r i o e la 
piccola borghes ia u r b a n a . 

L ' acceso m a s s i m a l i s m o del 
mov imen to b r a c c i a n t i l e e sp r i 
m e v a o r i en tamen t i de r iva t i dal
la vecch ia d i rez ione ana rco -
s i n d a c a l i s t a . 

Alle elezioni a m m i n i s t r a t i 
ve de l l ' au tunno del 1920 la 
m a g g i o r a n z a de l cong re s so 
prov inc ia le del P S I e r a giun
t a a d a p p r o v a r e , m a l g r a d o la 
forte opposizione dei r i formi
st i , un o rd ine del g io rno se
condo il qua l e il pa r t i t o do
veva p a r t e c i p a r e a l la lot ta p<-r 
la conqu i s t a dei comuni . . . « al
lo scopo di p a r a l i z z a r e tut t i 
i po te r i . . . s t a ta l i bo rghes i on
d e r e n d e r e s e m p r e più faci le 
la r ivoluzione e lo s tab i l imen
to de l la d i t t a t u r a del prole ta
r i a t o ». Con tali posizioni e r< 
inevi tab i le un c r e s c e n t e iso
l a m e n t o del P S I e la con
cen t r az ione di tu t t e le ali re 
forze polit iche in un blocco 
ant i -social is ta . 

Le elezioni a m m i n i s t r a t i v e 
d e l l ' a u t u n n o del 1922 segna
rono una svol ta nella si tua
zione polit ica i t a l iana . I bloc 
chi q u e s t a volta furono ap
poggiati con ogni mezzo d.U 
governo Giolitti . Il movimeli 
to fasc is ta si a n d a v a sbar . i>. 
zando degli e lement i di sini
s t ra (e.x-sindacalisti . repubbl i 
can i , e cc . ) ed a v e v a acce t t a 
to, in provinc ia di F e r r a r a , 
di d i v e n t a r e lo s t rumen to del 
la r ep re s s ione an t i ope ra i a del 
c a p i t a l i s m o a g r a r i o . Rover i in 
d ica c o m e ques to svi luppo 
non sia a v v e n u t o senza con t r a 
s u a l l ' i n t e rno del F a s c i o di 
F e r r a r a e nei rappor t i con 
il c e n t r o di Milano, Ba lbo di
venne l 'uomo di ques ta nuova 
a l l eanza . Dopo l ' a ssa l to fasr i 
s ta a P a l a z z o d 'Accurs io rll 
Bologna, il 20 d i c e m b r e i fa 
scisti t en t ano a n c h e a F e r r a 
r a il colpo di l'orza e la g r a n 
(le provocazione. Xol conflitfo 
vi furono q u a t t r o mort i , tutti 
cons idera t i da l le au tor i t à corno 
fascisti e indicati c o m e le vit
t imo della violenza fossa Si 
a c c u s a r o n o i nuovi a m m m i 
s t r a i o n comunal i socialisti di 
a v e r e s p a r a t o dal Castel lo 
Es tense La l'orza pubblica in
t e r v e n n e , perquis ì , a r r e s t ò di 
rigoiit, e mili tanti socialisti 1 
funoriil: delle v i t t .me permi
se ro ai fascist i , con una liu
to concen t r a / i one provinc ia le 
e regionale , e con la par too • 
paziono della pojxila/ione ('•'.• 
l ad ina , di conqu i s t a re la pia/, 
za di F e r r a r a . 

Il nuovo prefe t to Pui;l oso. 
invia to d a Cliohtti, l ' eserc i to . 
la m a g i s t r a t u r a a .u tano fon 

ogni mozzo l 'offensiva terro
r is t ica Da l- 'errara par tono , 
a r m a t o o p ro te t to , lo spedizio
ni in provinc ia . Roveri forni
sce una impor t an t e dot t imel i 
taz .one della violon/a mipie 
g a t a dal lo .squadrismo fasci 
s ta o della immuni tà di cui 
gode. Il prefet to Pugl iese eo
p re e giustif ica l 'a/ iom- dol
io squad r i smo , che è appog 
g ia to da l la grandi 1 maggiora l i 
za della popolazione c i t t ad ina 
di F e r r a r a , da l le associazioni 
degli indus t r ia l i e dei corei 
m e r c i a n t i . d a quello dei coni 
ba t ten t i e dei mut i la t i , da l le 
forze polit iche borghes i . Nel 
t e l e g r a m m a invia lo a G i o l i 
ti dopo i l'atti del 20 dicem
b r e figura a n c h e il P a r t i t o po
pola re , elio del resto a v e v a 
invia to i suoi r a p p r e s e n t a n t i 
nella lista de! blocco. 

Nel cl ima nuovo c r e a t o dal 
l 'offensiva fascis ta , gli a g r a r i 
dec idono (a cominc ia re dal 
comune di B e r r à , nome già 
conosciuto nel la s toria dello 
lotte bracc ian t i l i pe r l 'eccidio 
del 1901) di non più r ispet ta
r e i pat t i a g r a r i f i rmat i po
chi mesi p r i m a , di non più 
o c c u p a r e b racc i an t i a t t r a v o r 
so gli uffici di co l locamento 
e. pers ino , di sospendere !o 
semine p r imave r i l i . Il rozzo 
e violento egoismo dogli a g r a 
ri f e r r a r e s i si vuole vendi 
c a r e della g r a n d e p a u r a che 
li a v e v a spinti a f i r m a r e i 
pa t t i a g r a r i del 1919 e del 
1920. Nello s tesso t e m i » la 
o rgan izzaz ione s indaca le , di
r e t t a m o m e n t a n e a m e n t e da 
Giacomo Mat teot t i dopo l'ar
r e s to di Zi rurd im pe r i la t 
ti del 20 d i c e m b r e , dee eie di 
so spende re il boicot taggio, E ' 
la t a t t i ca della non resis te i ! 
za p r e d i c a t a uf f ic ia lmente dal 
d i r igen te r i fo rmis ta . Ma con 
la pe rd i t a del monopolio del 
co l locamento è tu t t a l 'orga
nizzazione s indaca l e che si 
s fasc ia . 

I contadini 
Il 27 Febbraio 1921 si veri

ficò il p r i m o p a s s a g g i o di una 
l ega , que l la di San Bar to lo
meo in Bosco, al s indacal i -
i m o fasc i s ta . Il fasc i smo ave
va infa t t i fondato 1 suoi sin
d a c a t i , che a v e v a n o l 'obiett i
vo d i c h i a r a t o di p r o m u o v e r e 
il p a s s a g g i o de l la t e r r a ai con
tadini ( secondo p r o g r a m m i ma i 
a t t u a t i ) , m a di a s s i c u r a r e in
t a n t o la d is t r ibuzione del la
voro, fuori e con t ro gli uffi
ci di co l locamento e le leghe, 
pos te del r e s to , con le di
s t ruzioni , le violenze fasc is te 
ed i band i , in condizioni di 
non poter funzionare . Ma fa
cil i tò t a l e pas sagg io la som
m a di r ancor i a c c u m u l a t a ne
gli ann i de l la dominaz ione 
« rossa », e la m a n c a n z a del
la pa ro la d 'o rd ine ; « la t e r r a 
a chi la l avo ra », ades so usur
pa t a da i fascis t i . 

L ' inconc luden te mass imal i 
smo del mov imen to opera io , 
il suo i so lamento politico, 
la m a n c a n z a di una polit ica 
di a l l eanza t r a c l a s s e ope ra i a , 
piccola borghes ia u r b a n a e 
piccola p ropr i e t à con tad ina , 
il t r ag i co d i s t acco t r a movi
men to ope ra io ed ex-combat
tent i , c r e a r o n o le condizioni 
che p e r m i s e r o al t e r r o r i s m o 
fasc is ta di capovo lge re in po
chi mes i la s i tuazione. 

Nelle scuole di pa r t i t o fun
z ionant i nelle c a r c e r i ed al 
confino le c a u s e che de t c rmi -
na rono il crollo del movimen
to f e r r a r e s e furono a lungo 
d i scusse e s tud ia t e . Si com
p r e s e a l lora la necess i tà di 
una polit ica d i f fe renz ia ta del 
mov imen to b r acc i an t i l e ve r so 
i piccoli p rop r i e t a r i , ed an
zi di una ve ra a l leanza t r a 
il s i n d a c a t o dei b r acc i an t i e 
la assoc .az ione dei contadi
ni, costi tuit i su basi autono
me . (Anche se non manca ro 
no poi le difficoltà per a t tua 
re nella p ra t i ca Io sciogli 
mento della F e d e r t e r r a e la 
formazione doTAIleanz.a na
zionale dei contadin i . Bisognò 
a r r i v a r e al 11)30, e ques to mio 
vo e r r o r e compiuto da l l a 
CGIL e da l la F e d e r t e r r a la
sciò l ibero il c ampo , fin dal 
1944 '43, alla onìaniz/ . i / . ione 

ca t to l ica , la Colt ivatori d i re t t i ) . 
E ' una le / ione che va an

cora oggi r i co rda t a Anche 
nel secondo dopoguer ra delle 
c a d u t e improvvise ( F i a t anni 
1933 "34> d imos t r a rono che non 
vi sono mai posi/ ioni da con 
s a l e r a r e conquisi . i te una vol
ta per s e m p r e Se si coni 
met tono e r ro r i politici, si fi-
nisce e »1 ' i i i u i ' t ' Perc iò cert i 
t r ionfal ismi non sono mai uti
li. C'erte unan imi t à di deeis .o 
ni a s s e m b l e a r i si possono ri-
ve la re ftt t i / ie Bi-.o"n;i s e m p r e 
c o n s i d e r a r e la p resenza di mi
noranze , . i nd ie q u a n J o non -o 
no d i c h i a r a t e , e di zone di 
malcontenti) e-a-acn', tu i i l.i 
vorator i pe r la condot ta delle 
lotte s indacal i , per c o m p i v a 
d e r n e i motivi ed a p p o r t a r e 
• n t empo ut.k ' le necessa r i e 
correz ioni . D e c l i v o è s e m p r e 
un paziente lavori» ci, orga 
ni/ . / . i / ione. la Uirnuzaone di 
una forte coscienza di c las 
se, e. -.opiMttutto. la scelta di 
una giusta linea politica 

Giorgio Amendola 

Sta ai rondo "Italia la ino-
. stia «Mujakovski?, Sta ni sia 
' i skif, Mejerchol'd » che pre 
j "Vi 'a centinma di open1 art-
! amati sin t/ui note a pochi 
I specialisti sovietici e ocaden-
I tali ma, attrareiso la foto-
I grafia e la traduzione, di-
j ventate in parte quasi miti

che, capaci comunque di sti
nteti u re prò to tuta m ente la 

| creatività, in ogni parte del 
, ?nondo, dagli anni venti a 

oggi. 
Ut mostra, curata dal Mi

nistero delta Cultura del
l'URSS, in collaborazione con 
l'Associa storie Italia-URSS, t 
partita da Genova; ha tocca
to, con grande successo, la 
Casa della Cultura a Livor
no, nel quadro delle iniziative 
prese dal nuovo Museo Pro
gressivo, e rimasta aperta al 
Palazzo Medici Riccardi dì 
Firenze, per tutto il mese di 
febbraio e ora s: e trasferi
ta a Reggio Emilia. 

Si tratta di due mostre in 
una: la prima, «Venti anni 
di lavoro», fu messa insieme 
dallo stesso Majakovskij 
(1893-1930) a fine settembre 
1929 e fu inaugurata nel feb
braio 1930 nell'edificio della 
Unione degli scrittori e poi 
donata dal poeta al Museo 
Statale della Letteiatura a 
Mosca; la seconda che racco
glie la documentazione del la
voro teatrale di Stanislavskij 
11X63-1938/ e Mejerchol'd (1874-
1943) proviene dal museo tea
trale moscovita dedicato a 
A.A. Bachrusin, Sono fotogra
fie, autografi, rarissimi libri 
disegni, man t'est i, pitture, 
giornali murali, bozzetti, mo
delli di scene. 

La mostra è una miniera 
per tutti. La si vede e rive
de con grande commozione; 
e anche con profondo dolo
re comunista come si arriva 
a quel 14 apri'e 1930 pochi 
giorni dopo l'apertura delta 
mostra «Venti anni di la
voro», quando Majakovskij fa 
sprofondare con un colpo di 
mstola, lo sterminato fiume 
di energie che aveva messo 
in moto; e a quel 17-18 giu
gno del 1939 - - aveva appe
na pronunciata una violenta 
critica alla situazione del tea
tro sovietico — quando Me-
yerchol'd fu arrestato (mori 
in carcere ne! '43). Dalla in
tensa collaborazione artistica 
tra Majakovskij e Mejerchol'd 
le idee e la grande pratica 
del teatro realista psicologi
co di Stanislavskij appaiono 
superate, scavalcate; mentre 
due altre figure qui emergo
no come protagonisti; quelle 
del pittori scenografi e gra
fici Rodccnko e El Ltssitzkij. 

Negli anni 1909-1929, s-celti 
da Majakovskij per la mo
stra che voleva essere «non 
la celebrazione ma il reso
conto di un lavoro» dì un poe
ta, un poeta agitatore, un poe
ta propagandista il quale in 
ogni settore della parola e 
dell'immagine si era fatto at
tivo e instancabile partecipe 
della costruzione socialista; in 
questi anni grandi e tragici 

\ tutti i modi di scrivere, del 
• fare arte e teatro, e i modi 
| nuovissimi del cinema, furo

no rimessi ni gioco. Futuristi, 
cubo futuristi, supremattstt, e 

! costruttivisti, tutta la straor-
I dinaria officina sperimentale 
) dell'avanguardia russo-sovte-
I tica partecipa prima della 
i rottura e poi della costrutto-
J ne, e qui si differenzia pro

fondamente dalle esperienze 
\ dell'avanguardia occidentale. 
i All'insegna dt tale parte

cipazione potrebbe essere 
messa una affermazione di 

"U- • a' Vtr'r-e'l Vi 
' a e ! 1' IÌHJI 'i, ' wirr*. -

\ ..Olir ' e ;HI i o-r f"? ( r> 

C I ' ' ()t't>htr 
/ ' Vi7' n 

•> V 'ir* 

u-'i h ') ? 

Il progetto di El Lissltzkij per la scena di «Voglio un bambino» di Tretjakov rappresentato da Mejerchol'd a Mosca, 1926 

Vikior Sklorshn I»IM mos
sa ael cavallo»): «Ed ecco 
che la Russia recita, recita 
tutta. Avviene un processo di 
metamorfosi dei tessuti vivi 
in tessuti teatrali». Una af
fermazione che dalla rinasci
ta rivoluzionaria del teatro, 
in più di un momento il nuo
vo modo di esprimersi più 
importante e decisivo, può es* 
se?e estesa al modo di fa
re, di dare forma di tutte le 
arti e le caratterizza come 
partecipazione socialista spe
rimentale oltre l'avanguardia 

La «.resurrezione della pa
rola» di cui scrisse sem
pre Sklovsktj cominciò, nel 
1913 con lo «Schiaffo al gu
sto del pubblico» il manife
sto futurista firmato da Da
vid Hurljùk, Muiakovskij. Kru 
ecnvch e altri e da quel Ve-
limir Chlebmkov che, nel '14 
si rifiutò di incontrare il futu
rista italiano Mannetti, per 
lui, nulla più che un neon-
trabbandiere». E' noto come 
e quanto fu freddamente ac
colto e strapazzato Martnet-
ti: il critico d'arte sovieti
co Cfuirdzev ha ben ricono
sciuto, in più occasioni, tut
ta la separazione dei russi dal 
futurismo italiano. 

A noi futuristi, diceva Chle
bmkov, la parola è necessa
ria per la vita e fu il grande 
lirico sperimentale, ti lirico 
vagante in povertà per ne
cessità di scoprire, a dare la 
bussola a tutta la poesia rus
sa nuova in modo che potesic 
orientarsi sulla via rivoluzio
naria nel «carattere continuo 
della massa verbale e nella 
sua essenza cosmica», e in 
modo che un poeta come 
Majakovskij non si limitasse 
a aspettare l'avvenimento 

• per rispecchiarlo ma potesse 
I slanciarsi in alanti per tra-
I sanare con se il tempo sten-
i so. Quella paiola «.formuli 
j sta», poi divenuta, nella si-
j tuazione sovietica, dispregia

tiva e aneli e infamante, allora 
I definiva tipicamente molti 
, che. col linguaggio, erano osti-
[ nati provocatori di poesia e 
! di soctaltimo. 
j Quando Majakovskij preseti-
i tò la sua «Mostra» «Venti 
I anni di lavoro» nessun altro 
• auto?e nemmeno Blok, 7AX-
, mjatin, Esenin, Mandel'sUun, 
\ Babel, Bulgakov e Pasternak, 
1 potetKt vantare una « mar-
\ eia» poetica così ritmata- la 
| tragedia «Vladimir Majako-
| vskij » H914); la « Suvola in 
i pantaloni» 11915); il «Flou-
| to di vertebre» (1916); «Mts-
\ tero buffo» H918); «150 mi

lioni» (1919-20); tutta l'atti
vità di poeta e disegnatore 
(ben 3.200 cartelloni!) per le 
«vetrine» o «finestre» della 
Rosta tra il 1919 e il 1922: 
il lavoro per ti settimanale 
«Iskusstvo Kommunu» dove 
pubblicò la «Marcia di sini
stra» e «Ordinanza all'eser
cito dell'arte» (1922); «Di 
questo» con copertina e foto
montaggi di Rocicenko che fu 
intimo, magnifico collabora
tore plastico de} poeta, vero 
e proprio coautore di questi 

| libri m carta poverissima ina 
; di sublime immaginazione co-
I me liberata dalla povertà dei 
j mezzi; ancora ti lavoro per 
I la rivista LEF. fondata nel 
| 1923 per il «Fronte di sin:-
| stra delle arti» e alla quale 

collaborarono, tra gli altri 
l Etsenstein, Vertov, Paster

nak, Bobel, Aseev, Sklovskii, 
i Tretiakovic; i poemi « V.I. Le-
I n /n» (1925) e «Bene» (1927) 

ìe opere teatrali «La cimi 
ce» < 192S) e «Il bagno* 
111)29). 

E' con «Mtftrto buffo» che 
comincia quella fantastica 
collaborazione con Mcier 
chol'd clic tocca il vertice 
poetico di prefigurazione e sa
tira socialista per il socia 
Itsmo con «La cimice» e «Il 
bagno». 

Per Mejerchol'd V«Otto-
bre Teatrale», era stalo anti
cipato da «Mistero buffo» 
(«mistero» <* ciò che la ri
voluzione ha di grande, «buf
fo» ciò che ha di comicol 
e lo proclamo nel 1920. dopo 
aver dato l'addio teatrale alla 
vecchia Russia con la messa 
in scena nel '17. di «Un bal
lo in maschera» di Lermon-
tov; dopo avere riorganizza
to t teatri accademici russi 
su invito di Lunucliurskij ?iel 
'20, e aver messo in scena 
nel j?rimo della vasta rete di 
teatri RSFSR che sognava 
(>LP albe» di Verhaeren. 

Nel 1922 Mejerchol'd scrive 
«L'attore del futuro e la bio

meccanica» fatami scritti fon
damentali di Mejerchol'd sono 
stati ripubblicati recentemente 
dagli Editori Riuniti nel vo
lume «La rivoluzione teatra
le»): una relazione dove fis
sa i punti del suo «teatro 
convenzionale» con un distac
co clamoroso dal realismo e 
daH'illusionisn'o scenico di 
Stanislavskij. Confronto con i 
movimenti necessari dell'ope
raio al h voro: il lavoro di un 
operaio esperto ricorda sem
pre la danza, e qui essa sfio
ra t confini dell'arte 

Organizzazione del materia
le nel campo dell'arte sul 
principio costruttivista che 
esigeva dall'artista che egli 

dn alla ,s.- anche maculici *• 
«L arte dell'ut tote consis'e 
nell'otQamzsare ti propno 
viatt'iiaìe. ciuv mila cup'ivi 
tu di utilizzare in inameni 
Qiusta. i mezzi espressici dei 
proprio corpo. L'ultore riunì 
se e in se sui colui che orga 
ruzza sta eia che viene a?gei-
mzzato (cioè l'artista e •! mu 

ferialet ». Plasticità, ritmo, 
aderenza alla musica non al 
testo, evidenza della struttu
ra, materiali poveri. Chiama
ta in causa dello spettatole 
attivo e non divertimento. Lo 
attore dovere essere bene ni 
forze fisicamente, possedere 
colpo d'occhio, resistenza cor 
poreu, sentire ni qualsiasi mo
mento il centro di gravila 
del proprio coi DO r Siccome 
la creazione dell'ut toi e *• 
crea .ione di forme plastiche 
nello spazio, l'attore dei e stu
diare la meccanica del prò-
prò corpo in modo da af
frontare lu jxirtc non dall'in
terno verso l'esterno ma dal
l'esterno terso l'interno». 

Sono alcuni principi della 
«biomeccanica» di Mcier 
chol'd. Queste idee le mise 
a punto come «autore» di 
due spettacoli- la tragicom
media «Le cocu macfintiquc» 
di Fernand Crommcluuck. con 
scene costruttivtste della Po 
poca, nel 1922; e «Molte di 
Tarelkm» d< Sukhovo • nobi
liti, una satira dei metodi del
la polizia zarista, con sceno
grafie costruttivisie della Ste-
pollava, moglie di Rodccnko. 
Carattere povero e tngegne 
ri* sco delle scene, ecccnt > i 
sino, ritmo del corpo, ma 
scherata e clownismo degli 
attori e poi, nel ll>23 con 
«La ter>-a in tumulto» di 
Tretjahov > adattamento da 

Un seminario organizzato dall'istituto torinese « Antonio Gramsci » 
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A pochi g iorn i da l l ' i ncon
t ro d; Dusseldorf , dove i rap
p r e s e n t a n t i de l pa r t i t i c e r n i -
nl.iti d e l l ' E u r o p a o c c i d e n t a l e 
si ^ono c o n f r o n t a t i .sui t emi 
della criM de l l ' au tomob i l e , lo 
i s t i t u to « Gr . i rmr i » d ì Tori
no ha promo-t.-^) un . seminar lo 
auìle hocl^tw m u l t i n a z i o n a l i 
c h e o p ? r a n o in P i e m o n t e e m 
C a t a l o g n a , con Ut par tec ipa
z ione di unii qual i f ica ta dele
gaz ione .spagnola. 

Un l a t t o c u l t u r a l e di gran
de r i l ievo pò .che lo Mu.lio, la 
r icerca e il c o n f r o n t o non .so
no r i m a s t i n**l l imbo dell 'a-

t « t r a / I o n e t co r l j a ma .v. .sono 
| c o n t ì n u - i m e n t e in t r ecc ia t i con 
| le lo t t " o p e r a i e prese l i ! n°I-
j la r e a l t à ^papno la e i tn la ina . 
I T r a 1 d u e m o m e n t i - que l lo 
| teor ico e quel lo de l l ' an ione pò-
i litica e .sindacale .s: e q u m -
• di .- tabil l to un r a p p o r t o da i 
i l e t t i l o n o n artifUMal1"1, teneteli 

te a r e c u p e r a r e i v o l o n cul
t u r a l i e d: ver lu-a d" l ! " M U 
yole e spe r i enze .-.ulla b~ i^ di 
un c o m u n e d- 'nom.nator<\ 
quel lo del m e t o d o n i a r x . i l a , 
non l ibresco, non itcva'.temlc-o 
i come ha r i l ava to il p ro l . Ga 
s tonu Colt ino de l l ' un ive r s i t à 
d: T o r i n o e del d u v t t . v o del 
« Gramsc i M ina al la \\\?n dei 
piob' .cmi reali :h^ o;%'i p o i v 
a t u t t o il m o v i m e n t o opvr-uo 
:'. cap^al i .^mo m a t u r o r a p p i v -
.^jnt.ito da l le « m u l t . n a / . o 
n a l . » 

Alla r-'laziorie . . ì t rod Ut .va 
pi-e.^etVala da Paolo Kran jo 

de l la . ^ rgro tTM prov.neia-
> dellw. F I J M h a n n o l a t t o 

M*-iliito t c o n t r i b u t i spagnol i 
a t t r a v e r s o irli ' n t e r v e n t i di 
M a n u e l (.sociologo). Car los 
(economis ta t e n t r a m b i de l la 
anìver.v.ta di Barce l lona , An
ton io i j iur ìMa. uno d"i rela
tori d c l l i L'onim,si io ' io ope-
i:ua nella c o n t r o v e r s a '-on la 
S e a t i e S i lves t re Gi laver te 
P i b l o ) ope ra io l icen/ . iato per 
ra/ jpiv -viglia della fabbr ica 
au tomobi l i s t i ca .->pairnoln, u*>n 
to uffici i lm°nU ' da l l a c l an 
d c i t i n . i à . presentato- , ! a To
ri no con . 1 .s.uo vero n o m e 

L'i lo t ta dei l avora tor i d'-H* 
Seat ila -irand*' i ndus t r i a col-
levata alla F i a t ) m d.!'c->a del 
l ' oceupa / ione . dei sa la r i , con-

I t ro lo M ru t t o m e n t o o per u n a 
I d.v>roa orMuni/zazlone del la-
, voro. si i n q u a d r a nella ba t ta -
r >r!ia . ìen^ral ' ' del la «(rot tura 
, d e m o c r a t i c a » c o n t r o :1 rey; 

me di F r a n c o I," recen t i m; 
.vare a-^-ainte dal padron ito a 

1 s egu i to della orisi eh • ha in-
I ves t i to il .settore de l l ' i nno , 
; t e n d o n o a co lp i re .1 movimel i 
! to o p e r a i o '• q u . n d t a t t o il 

I r o n i e demo.-r d i c o an t . l a - . / . 
! :-.ta . ipvjnolo Fe ro p .Tche que 
j .-.ti p rovv j i l imon t ' .sono .•-* iti 
| re>p.nt : d n ' l e c o m m i s - i o n 
; o p e r i l e che h a n n o r i ' 'ii-*ato 
I « il !an t i m \ d X . u cr.-a >> per 
, le i-np.icaz. ' jn. ed . c o n t i n u i : 
' . , qu i s i t amen te politici c h e o i 

.so c o n t i e n e C o non .sì/n.fi
ca nì>\ p i r t e d •]!•• cT-tan././a 

; z .on. de- lavora tor i c h i u d e r e 
_\. Ov hi d Iroi i te a leno-

i m e i , c h e ha . ino d:nv' i i . i :on. 
. n t e r r r / .on il1, a n c h e s? p e r 

1 q u i n t o r LTiiarda .a r ea l t a 
i s p i .Mola I ana l i s i .salla crisi 

p r e sen t a e l e m e n t i p ro fonda 
, n i en t e d.\er.->: da quel! . Uc^li 

i a l t r i pae.-.: europe i II r ecen t e 
! e r ap ido .sviluppo i ndus t r i a l e 
I del la S p a g n a ha a v u t o qual i 
I t r a t t i cara t te r lz .zant i i bassi 

.-.ilari, c o n s e n t i t i cl-T11-* co-.ld-
i d^ t t a « p a c e .sociale» del la 
I d i t t a t u r a , l ' a r r e t r a t e l a t e m o -
I logica (qu ind i sjar.-.e spe-.e di 
j i n v e s t i m e n t o in ques to .setto-
1 r e ) , r ed ime economico a u t a r -
! ehico. Q u e s t e '-ondl/.ionì h a n -
l no favori to la p e n e t r a z i o n e 
j del c-Hpitile s t r a n i e r o a t t r a -

v< r.so le mu l t ìna^ lona l . , a par-
I t i re da l l a Fia t , la Pirel l i , la 
i Miche lm , la Cea t . la Olivet-
, ti, e di a l t r e i n d u s t r i e euro

pee e s t a t u n i t e n s i ( t ra l 'a l t ro 
J .-.: da q u a s . per e« r t a la cala-
j la m S p a g n a del l ' ex Gene-
I ral Motor.-)). 

] La l ine* pei\,ejruit-i da l l a 
] F ia t Sea t ne^l i s t ab i l imen t i 
I automobiL.st ici .spainol i rical

ca f ede lmen te quel la valici 
t i ana (Tor ino a n n i '.>()•, d: du 

! VA r ep res s ione e di s u p e r e r a i -
. l a m e n t o a l l ' i n t e r n o del la l ab 
j b n c a . co l locandosi o m e t t i w 

m e n t e in una pod.zloiv* di .-.o 
I s t e r n o del redini '1 f r anch i s t a 
! Nel m o m e n t o ,n cui le c r epe 
i d"l -alterna d l t t i t o r . a l e ,-a ^o 
i no u . t e n o r m c n t c u c c e n t i u t e 
] t a n t o d a far p e n s a r e ad una 
, o r m a i pross ima la->e d, d • 

e r o g a z i o n e loto le. l ' a l ta e co 
' del la S e a t al le orca.Tiz.za/.io-
I ni ope ra i e non può non ave-
i re un .sapore .sin.->tro I n f a t " 
| la l .nea .strategica del le com 
] m,.isioni ope ra i e pa.->-»a o i m a . 
j a t t r a v e r s o un l-n'uo I ran te 
I c h e coinvolge vasti s e t t o r , 
i de l l ' op in ione pubb l i ca e d : w i ' 

.->! cet i .sociali. I n que.-ai ulti-
| nil a n n i M è e^t- .s. il p io 
; ces,so di 6en.sib:llzza/aonc e d; 

1 d e m o c r a t i z z a z i o n e dal bi . i -o 
t«nJ* n t e ad e-.panclec.-.i a lui 

] ta la MX'ietà spagnola .sino al-
| la « r o t t u r a » de l l ' involucro 
l d i t t a t o r i a l e . E' o r m a ; a t u l t . 
I no ta l'osi-.tenza di una jii'in-
' ta d e m o c r a t i c a , di comi t ' i t i 
i anlilasci.-.ti o p e r a n t . in t u t l n 

1 le c i t t a . n"l le i a b b n e h ^ , nel-
i le .scuole, nei qua r t i e r i , co-i 
t com*» ci e a n d a t o ura; toln-
i m e n t e t r a s f o r m a n d o , '.'al d. 
i d e n t r o , lo s l e ^ o >. rida a lo 
' c o n t r o l l a t o da . r e j . m e 
I D a l l ' a n a l e d e t t a g l i a t i , for 

m i a nel le d u e Giornate d e . 
s'-rnin-trio tor ines ' 1 da i r a p p r e 

1 . sen t in li hpaynoli , re la t iva-
i m e n t e n ' ia l inea strat**.:rea 
; p o r t a t a a v a n t i dal loro m o v 
j m e n t o , .-.ono emers i e-.p,.c;t,i 
j m e n t e r i l e r i m e n t i a quel le m-
i d ' caz lom ed a quei c ance l l i 
J yram.-.cìan che h -mno ca rn t -

t n r u / a t o la b i t t i i 'Ma d e m o 
i e ra t i c» **d a n l i l i ^ . i i l a i v i no 
[ s t r o p i " v d u r a n t " '1 r e ^ . m e 
l d ' t t . ' i tor ale AH-e l tan t • ;m:i 

lo «re r e l a t ive nl la r . .- . lruUma 
1 /.ono- v al la di \ers i f i • i z io iv 
I ivJus t r ia ," Le cond.z i n i ed 
, p'-ri'-oh di -.aiuraz.ion-' del 
, r i v ivaUJ automobi l i . . ! . -o, .KI 

'•-.entp o, ..ono d.ver-. ' 1M) 
m ie~h n ' p T ÌJ "li in . l 'è ali. 

' r.uit MI . S p i a n i ' o a ' r o le JiOO 
de; p t"-.; cure, >c C o non 
..JUnifKa p 'To (.tv il m o v 
imento opera .o s p i ^ n o . o non 

pò u à .1 proli! jm i d°ll i 
1 « n -onvoi ' . vone > . i m a n / t u t t o 

per n e i tiova.-^. W.x q la1 'V 
i a n n o n 11" t o n i z on: rf. a . ' : ' 
1 p i -M e u r o p a , ' .io t i " per so;l 
| d.- . lare la d o m a n d i . m i p r " 
, pa i cr''-. ente di ben .olie*-
I t . v , e d, .serv.z:. q u m d : pe r 
t i m p o n e un d.vc:\so mode. lo 

d, .-.Viluppo naz ona," o ' i i t i r 
na^ional-* 

Di qu . ,1 v a . o c d«* -' . ì 
zia* ve t o m e qu !l,i d D\\ * 
dorf e cui"Ma d Toc io . o: 
t o h n e a t e in mo:ln p i r i c i .i 
re da La : :o L b T , n . ' \1.1 • i 
ti a .s 'U'hare I M I poi t " i d-'i 
m o v . n v n t o op" i ' i , o e .-.meta-M 
le v e r a i v n ' " mi ^rnazion 1,1 
.-sii <he abbia p r e s u l i i - - cu : 
d'M.velli ••s.-.tent non so.Imi 
to tra re4 on. del lo -a *.-.! m e 
.-•e i r i e ^ - m p o nord-^ad m 
Itali-i i ina tra p i e , dei 'o -,\ •-. 
-o con t i l i -nte e d " di'.-u-.s-
c o n t ì i v n t i . 

L i d- , ".:-->.OMO d e . "n .la-
v o tor:ne.-.e lia v. lo .mp"4na 
t: lavo.* Uor. de l .a M -he.i ì. 
della P.relJi ' che h a n n o J à 
a v v . i t o l'uopoi-' o i q ì -.li 
. ipa /no" ), 'U J a O ' v " * : , d o 
ve i v i . e .s or..'- -sc't :n n • \ , 
o . . i a 'o uno •/. o p ' . o A so.i 
d i r . e ta <. o ì la 'o ' t i i n * v o 
t 1-5 iT'-i'lln.i,! i e u\ v ani "it * 
de l ' i F..v N m v e n - ' ' d i . 
^•\V . p ti:' ' •• - . ' l la a . v 
Il l'i in " >a,lo q i" ' " l . v 
• o r i , i l " d ,' i l o -1 i' " t ; i 

J H '. v-, l i: . ' • a e ' N''1' b •."'> 
Pobb o <• La o L m b r * io H • 

di- e N •:.<• c u : i- n e; i *M 
. 1 - Coi t l i ' n i vn] r.') < Ì. 
•ne1 e :! p n •• o • i •. i ' i 
•r i" i t o a a . ! ' ' • • w i • v) i 
jnola p •• 1 m i r b T i , i i: 
t a l ) iv ' > )v l i .i ni e • t 
. i d s i ,.o'i • n i n ì • 3 •" 
ima v.i. >,- <M«- p ii i n -1' t, ' 

gif '.-{ ' aro ' 
Qua n•ìa > -•! ' 's ; a i ( cn 

a P:rtnt)?uriju. to'i ;ji"..rc su 
tJ'C'/Kit^te J Ma'.rr't . .17* 
steio }!'< 'io •)>, tes'n se n 
•>'•• umuto <• i" ie .) (.a Mi T I 
( '/•>/ (I a Mu-' v, \l'vt<m e 
(ni' , v ' ••'' de la -, '/ V ' M a • ' 
st'ca imi • o •)(" ( s!,a',e u*> i 
••')''!!): l) O " " (l '',{>, \ " , q • 
na\!.'s( a „p( ; ',, • ,,/,» ('e' ,> 
'/• i'.'ie R M / t.Ttn- !>•!'• a i 
'./ (tuiit), a !' e io') a in, <. 
'' I'C (d'or j/vj/f. v •>>:•.'• e 

!)'<'•-' da>'a ••' naia. !'•>! , oc ; 
''ti e ,.\ rum v 'a \c '.'. ' ' 
lv< "o / ' . I w ; to u> P.''(. •'• 
a'l<i' e< " e » M I ' . ' K 7 ' ' / >e . " 
»<• di \ ìnlw F-ÌC un'. Vr-
-tri 1' !\ ,yr> ,• V ' o u: Pr' ' or 
UKUI'II. ; ' o ' i - U n •>• Te»*!- >i 
' mi 'ed F •."»,!,'.>}', i >>.• <•',/ 
s'edu < o' ahoad-ji e <. i Veicr 
e''')' d '.•(• !C'-HI conto per ' 
''Ho a -i/'.'o fi' Pa\r ',o d h: 
• e? no .lì 'Ottobre- e per V 
seme ('< •nassa del'a .<C<> 
ni .afa Pofeinkin w 

E U'ia'e osir.os, u lu-* e 'm 
le fspcc'i .e a .'••*'•( ''•• e < or. 
Icrniato da a'in p'cac*!' r> 
oiì-ie è de' lU"i) •' ]yoge4Uì 
di Tati >i per .! mu'iiiv.enln 
alla 111 Iute- na -Hfia'c, ' n 'io' 
li*lì Manu stip'c>ì>ci';s!rt a 
ìfia diumlo r;rr M* tiorba su' 
su'e" ('; Ri ucentK e. pei • 
'jet ,otl(t'Kr d' u:n" tu ste>-,a u 
pera. Ri J./ssilzhr:. ire' ''".. 
e -eque die-i 'ito a L O 'O ' .Ve' 
l'JJI, L'i L'ss,tJ,.' Jiietiyt ' 

G)atta* a* o {>' .<>'i',<i'c< vr 
il i cu!io n ."/()•.'•'. e, du;x> 
'a (tiare,e sei e (/,-> <.p o.m . > 
'uronettt spei •incnta'i U, . ' . 'n 
ziori' <i s-a -y'" nenia de' u 
pittura a'"ait hi'eU;.)-{' i in,, 
getta la • Tnbunu di Lee.ni ». 
Quando ne! lU'Jh J'i pur/c'!a . ; 
scena per (Vwfuu un ìiChh 
'tv<< di rieti'iKor, ner la i e 
aia d, Meicrc io"d, la s enn 
e un vero piouctlo art hi'.eHo-
uno di ambiente ilie. mei: e 
la proprio lutto i' ritmo por
tante e rivelatole delle balau
stre, delle passere le, celle d'u 
gonaìi e de'le porte d- Me-
lerchol'd. rea'izza quel tea! io 
totale di fusione tra az'one 
scevea e pubblico di cu uà 
qi <.-, p-trla decapo E' ' ' i c : 
trai a '>.' seenne delle mus^e 
russe t'ic pas-,a nei libri, ne' 
teatro, nell'arte r nella pie-
gettazio/ie cvt-tiuttinsta e ri 
rei ci >a. h nessun progetto, 
nessun u-)(/etto e rutto per ! 
increato' 

Quando p/Csen'o la mostia 
«Venti anri1 di '.ai oro» non 
riuscì a Iure il dialogo Ma 
takoi sl.ij la tempo *-ubr a 

a i , , he ( tu tua >\ •. lo si ri
ceva fc mai sic. {ricompierla1 

bile al t,opoU>> tu co'?> yiam 
che combattei ano t biarich.. 
Era un nomo stia acato da', 
luì oro. dicci. (tuuilordici o'< 
ai u.orno, ut et a \iito più io 
te il gnu de, mondo ><i / A A O 
più di un anno sempre due 
dendu :• piopuaatiuwiuo ta .. 
colazione 

Nel wbaltilu ad upei timi 
di mos.iu dovette u'iienuc- e 
la belle^ui ael a poe w« e nei-
Iurte ae.la itvolu^onc (.o'ee 
UI suoi inizi Ma. come se u 
pie pei sonai'la tutìis-nniu e 
uyore.ss.vu non si di/esc u.a 
tatui i u « .JJC rie iwa 'tu t u 
— disse — or .-oriti t culi 
unni noi tipi ir, tino il di^ioi 
so s.,.' a he'lezza n.an a U>-
tentino che ,a niuimuiea tv 
le.za de musei, tutte le Vcnr. 
ri di Mi O con .e orn e u 
mozze, tutta la belle*.ti i m». 
ffcu gi't ca non potei ai.o i !' 
pu'Hirc i milioni di iio-niiu tue 

(aliaie, so In cfii(issut>u ntta • •< 
truiuno ni un esistenza HULUU 
e stavano pei •mamu,min w 
lungo la strada della .u,olu,'v 
ne. Qa gì, dui un te la je.tu.u 
ne, la compagna Ko'Jsoi a. t >•' 
p/Csteuc t tisscm'j.ca, m '"• 
allerto una cantine lu V , a 
(.aria c'cni scritto Mjssdp " " 
e in :t'lo si i edei a la wi -
••a Vena e' Vuoi a re t he ,e 
cose con irò cut si :ulia e -. 
e lottalo pei ! cu: ani pi \ i 
frano ancor o')<j: ne''u <'la' 

Ci Ut c e f o . p"r M'rau<e 
skij e MCÌCI t no. d e per e : 
ad>i. unti Lonqtuniurc s! w> 
uiruiiiU t. t. u Loitipu'iito .'. '• 

ii .> e n s 

v n -
pro\ 

i • •! 
' l ' n i j . i ' 

ci. t 

Diego Novell i 

: luppur ti con Itoci ' • ;.o e ! ' 
L.ssitzhn teceio du ron'e . '• 
so ait ir!< tutta /< ~ u .<: '*' ' 
di Lu'*oì sfuì, t/ue"u ^ust/i,; 
'•'sta Un tutti. : \ I'W, ., t , • 
urono ai^ '. •-. < >:>> 'in '' pa <. 
(fitto di T tuoi ' sante e > 
couaato datili (u'ii-'< a> ia\th-
ijua ani/, di Ciò usi)-. il- (ir, 
sbuia. di Me'irl.j-. d: Lev 
luaoi. di Siiusei autor e (..•' 
mausoleo di Le uri Tutta a 
ni,{/;iure pioocttuzione ÌOÌ 'i 
ttcu e i iiiusa ira 'e date d ', 
'a crea,ione r;; u'..z wur ui d: 
Maial.oisl, i e Merc-'u/'d 

Si ,M'ri -i. poi tinaie ,u\pu} 

tari AI cube la 'ict/'u uicz'on • 
d, srt dU'it. team • e Iman -. 
e on:c ,s", o o\ sì. i ;, . rara e . • 
unte ili udii I a < untriu tua ••< 
suo tv ss cne e ai/ti sua : 
, culi e '!• li • rde nic">o> ".. 
E/cheti baum. Jul ubsou e 1 , 
n •anui -I ricte i"r/ •••n t> ').'.:<> 
re poe'a !):r > l ti'i ! ''• ' 
'un fa ',. >, a ( re' ' !>' ' '>•" 
•\I< al >r si a Ma Ui • ts .rie in 
IUI >. i • s . ( d :,.•:' ' i 
' 'iin' . t tu ".' ni eia ' ,'•'>! 
i sai " ' "• .,,-.'', cu ' a' i 'i 
'dea (/•,,*(,'• ) o i"e: <<•••' •> " 
uuu ru . " (oc. - • r t u e 
F •olenti) •)( 'o - ' et,'' o' ; <•• i, 
ne! M I ' " » ' " " " » . • ' " - " •' " ' ' ' 
,', tu e /' i '! "o 'u ' " a e -!'•• 

i lie'le p ss f i " ' ' ,o ,sv/- fi 

Dario Micacchi 
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