
.1 vanPasser, /omesara 
cecoslovacco emigrato a Hollywood, parla 
del suo nuovo film 
girato in Italia, di Praga e dell'America 

la prossima stagione teatrale? Proviamo 
a suggerire una piccola mappa 
di dieci spettacoli che faranno discutere 

CULTURAtSPETTACOLI 

La scoperta di Goebbels 
tm Uno Ira gli eventi edito 
rlali più sensazionali del do 
poguerra sta per avverarsi tra 
pochi giorni In Germania La 
casa editrice >Saur» di Mona 
co pubblicherà alla line di 
questo mese I primi quattro 
volumi - in tutto sono dieci -
del diari di Joseph Goebbels 
uno Ira I massimi esponenti 
del nazionalsocialismo mini 
Siro della «Relchspropagan 
d«H la propaganda del Terzo 
Relch 

L Importanza che ebbe 
Goebbels per la storia del na 
«Ismo è stala determinante 
Goebbels non lu soltanto 11 
deatore e II fautore dell artico 
latlsslmo apparato di «dilfu 
alone» dell Ideologia natio 
nalsoclalisllca Egli Inoltre 
elaborò II sistema di manlpo 
lazlone oppressione delle 
masse più eludente della sto 
ria L importanza storica di tali 
documenti è enorme 1 diari di 
Goebbels vanno dal 1923 al 
1945 e sono siali redaltl - e 
qui Clio Goebbels stesso - «al 
lo scopo di lasciare alla storia 
un Immagine di tutta 1 epoca 
del nazionalsocialismo con 
una cura e una fedeltà che 
nemmeno II Fuhrer stesso può 
vantare» 

Paul Joseph Goebbels 
chiamato «la voce più forte di 
Hitler» nacque nel 1897 In 
Renanla Dopo essersi laurea 
lo In letteratura tedesca tentò 
Invano la carriera di giornali 
sta e scrittore II suo Incontro 
con Hitler risale al 1925 ma 
Goebbels già da alcuni anni 
aitendeva ai propri diari che 
continuò a redarre fino alla fi 
ne Parte di questi scritti sono 
Hall ritrovati nella «Relchkan-
ileli II palazzo della Cancel
leria del Relch dagli america
ni Altre parti furono Invece 
rinvenute dal russi I quaderni 
sono In tutto quattordici e 
contengono 4 400 pagine di 
diarto La storica Elke 
Frohllch si è Impegnata ad or 
cimarli cronologicamente a 
confrontarli con altri docu 
menti storici nonché a deci 
Irare la grada slessa di Goeb 
beli a tratti difficilmente 
comprensibile 

Le vicissitudini che I diari 
subirono prima di approdare 
ali Istituto Storico di Monaco 
lurono alquanto controverse 
Alcuni brani che Goebbels 
stesso fece riprodurre su la 
sire lotograllche di vetro ven 
nero con tutta probabilità rln 

venuti da soldati russi che II 
portarono In Unione Sovleti 
ca Nel 1969 la Repubblica 
democratica tedesca ne rlce 
vette delle copie in regalo 
Nel 1972 parte di questo ma 
teriale venne venduto alla Re 
pubblica federale tedesca e fu 
In piccola parte pubblicato 
Altri quaderni Invece giunsero 
direttamente dagli Stati Uniti 
E! per Unire a questo materia 
le si aggiunsero cinquecento 
pagine di diario che una don 
na delle pulizie aveva rlnvenu 
lo nel palazzo della Cancelle 
ria e che si era portata a casa 

Gli accertamenti per cenili 
care I autenticità degli scritti 
in questione sono stati com 
piuti con estrema minuziosità 
In primo luogo è storlcamen 
te provato che Goebbels seri 
vesse un diario sia sulla base 
di altri documenti storici che 
grazie alla testimonianza di 
funzionari nazisti - alcuni so 
no a tuli oggi in vita Insecon 
do luogo I documenti che so 
no stati raccolti a Monaco in 
(orma diversa - scrini su car 
ta lastre fotografiche e mlcro 
film - costituiscono parti con 
gruentl ed omogenee di un 
unico documento In terzo 
luogo sono Stati effettuati ac 
certamentl di ordine pretta 
mente tecnico per la verifica 
della provenienza del materia 
le quali I analisi del tipo di 
carta Impiegato o del tipo di 
inchiostro E come ultima 
prova il contenuto slesso de 
gli scritti In essi sono riportati 
particolari e notizie sui prò 
blemi interni del regime nazi 
sta di cui solo un altissimo 
funzionarlo del partito poteva 
essere a conoscenza 

I diari di Goebbels hanno 
un Importanza storica Incal 
colabile Costituiscono In as 
soluto II documento più votu 
mlnoso e completo redatto 
ali Interno della struttura del 
nazionalsocialismo da una 
delle sue figure chiave 

Quando nel primi anni 
Venti Goebbels Iniziò a faro 
le prime annotazioni la sua 
regione la Renanla era occu 
pata Tutta la Germania altra 
versava un momento diffìcile 
fame Inflazione Instabilità 
sociale ne caratterizzavano la 
vita quotidiana La prima lase 
del diari che va dal 1923 al 
I92S ne traccia un quadra si 
gnllicativo Goebbels non era 
ancora attivo politicamente 
tuttavia quegli scritti fornisco 

Due anni fa il ridicolo caso dei diari 
di Hitler in questi ultimi mesi il pro
cesso a Lione contro il boia Barble 
col suo strascico di polemiche e di 
orribili ricordi, in questi giorni il suici
dio dell ultimo prigioniero di Span
dati, Hess accompagnato da una 
vampata di manifestazioni neonazi

ste La discussione su quel terribile 
periodo sta ancora per riaccendersi 
Lo spunto verrà dalla pubblicazione 
dei diari (rigorosamente veri) di 
Goebbels I diari, raccolti negli Usa e 
in Urss dove erano finiti dopo la guer
ra, vanno dal '43 al '45 Protagonista 
accanto a Goebbels è Hitler 

KLAUS DAVI 

Paul Joseph Goebbels, capo della propaganda nazista, durante un comizio 

Quella Lega senza storia 
Dopo tanto disinteresse 
si cominciano a studiare 
cento anni di coop in Italia 
Un libro fumato 
Zangheri, Galasso, Castronovo 

FERDINANDO CORDOVA 

wm La Lega nazionale delle 
cooperative oggi una delle 
protagoniste dello sviluppo 
nazionale Eppure malgrado 
I imponenza del fenomeno 
non è capitato spesso che gli 
studiosi della società eontem 
poranea abbiano rivolto la lo 
ro attenzione alle vicende di 
questo complesso meccani 
smo esaminando II lungo e 
travagliato cammino che lo ha 
condotto per tappe successi 
ve al suo ruolo attuale 

Sulla storiografia delle eoo 
peratlve le medesime riserve 
che avevano accompagnato 
in Italia I primi tentativi di ac 
corpare alcuni lavoratori con 
io scopo dichiarato di abolire 
gli intermediari e di attingere 
direttamente alla produzione 
o al lavoro Fin dalla seconda 
mete dell Ottocento quanti 
cominciavano ad organizzare 
in associazioni e leglie di resi 
stenza il proletariato guarda 
rono con sospetto gli sforzi di 
dar vita a cooperative lt qua 
li per sopravvivere dovevano 
contare sulla benevolenza o 
sull aiuto dello Stato borghe 

se Antonio Labriola senven 
do nel 1891 a Federico En 
gels censurava con asprezza 
queste associazioni sussidiale 
*o in mille modi vincolate a 
prefetti e ministri» e sulle cui 
fortune molti specie in Emi 
lia e Romagna vivevano da 
mezzani raccomandatari 
contabili e segretari» 

L osservazione era di per 
sé Ingenerosa in quanto ac 
comunando in una generica 
condanna tutte le iniziative 
sottovalutava lo spirito rifor 
matore presente in molte di 
esse e tuttavia intuiva al 
tempo stesso pur con tali li 
miti i contorni di una realtà 
ambigua 

Era vero infatti che al line 
di ottenere dai governi liberali 
i lavori pubblici o i sussidi in 
dispensabili per non dichiara 
re bancarotta le cooperative 
erano vincolate ad una ìmbi 
razzante neutralità ideologica 
che le costringeva a non pru 
dere partito malgrado le blu 
potie dei singoli nelle Ione 
dell epoca Ciò consentiva 
del resto a persone di matrict 

culturale eterogenea di con 
fluire nei loro ranghi Repub 
blicani radicali e liberali vi 
aderirono destando in alcuni 
rappresentanti della sinistra di 
classe un malcelato sospetto 
di opportunismo e profonde 
diffidenze rispetto al ruolo 
moderato che imprimevano 
alle assoLiazioni Sembra Indi 
scutibile per contro che la 
benevolenza delle autorità 
fosse in gran parte strumen 
tale e volta ad addormentare 
le coscienze e le categorie più 
ribelli 

Intorno a questi nodi mai 
risolti per intero il movimento 
cooperativo crebbe e tessè le 
sue fortune Nel 1886 venne 
costituita la Lega Nazionale la 
quale nel primo decennio del 
XX secolo conobbe un \erti 
ginoso sviluppo approfittati 
do dell accorta benevolenza 
di Gioì tt t uomo di Stato di 
Dronero capi infatti che il 
proletariato come disse in 
un famoso discorso aila Ca 
meri sarebbe arrivato aila 
ribalta della stona e decise di 
non ostacolarne il moto 
ascensionale a patto che si 
svolgesse dentro e non contro 
lo Stato liberale Ld coopera 
zione divenne cosi un interlo 
cutore di r i evo nt I processo 
di decollo industriile vissuto 
In quegli anni dil patst e gè 
slito dal presidenti df I Consi 
glio 11 s io inserirne! to nelle 
strutture pr idi line dello Sia 
to riuscì aiv cosi radicale 
che 11 fi mp iss bile sottrarsi 
a formo d oliai orazione, du 
rante la pr ma guerra mondia 

le pure deprecala nei com 
menti La Lega Nazionale del 
le Cooperative era cosi agli 
inizi degli anni Venti una im 
portante realtà economica su 
cui non a caso sì abbatté la 
furia distruttrice del fascismo 

Qualora si abbia presente 
tale laborioso complesso di 
eventi sì riesce a capire co 
me per molto tempo nel se 
condo dopoguerra gli studio 
si delle classi subalterne ab 
biano nutrito perplessità e n 
serve nei confronti di una sto 
ria che sembrava - e non era 
- meno importante delle lotte 
di resistenza Finche dieci 
anni fa ta stessa Lega avviò 
un opera di ripensamento del 
proprio passato orgamzzan 
do un importante convegno 
nel corso del quale vennero 
messi a fuoco cronologie e 
problemi della cooperazione 
italiana 

In aggiunta ai due fonda 
montali quesiti appena accen 
nati - il rapporto con i! movi 
mento socialista ed 11 ruolo 
svolto nello sviluppo del pae 
se altri ne vennero affaccia 
ti Per esempio e citando a 
caso la diversa consistenza 
regionale del movimento eoo 
perativo i motivi del suo di 
sarmonico sviluppo al nord ed 
al sud dell Italia la eventuale 
continuila dell esperienza fra 
stalo liberale fascismo e se 
condo dopoguerra le quo 
stioni di metodo e di ricerca 
la localizzazione e I uso delle 
fonti problemi tutti peri qua 
li vennero auspicati ulteriori 
ed approfondite indagini 

Di recente invece in occa 
sione del suo centesimo anno 
di vita la Lega ha commissio 
nato un volume a tre storici di 
diversa matrice culturale (Re 
nato Zangheri Giuseppe Ga 
lasso Valerio Castronovo 
Stona del movimento coope 
ratwa in Italia (1886 1986) 
Einaudi Torino 1986 pp 
895 L 85 000) 

L ipotesi era - probabil 
mente - quella di procedere 
ali analisi di uomini e circo 
stanze secondo tre angoli di 
visuale corrispondenti alle 
forze politiche oggi presenti 
ail interno della federazione 
e di mettere a raffronto tesi 
diverse e complementari 

fi volume non si proponeva 
a quanto sembra nuovi scavi 
dal momento che le vicende 
della cooperazione sono state 
ripensate con cadenze stretta 
mente cronologiche e per am 
bili diciamo - di competen 
za Gran parte degli interroga 
tivi fin qui enunciati sono ri 
masti pertanto in sospeso II 
racconto degli eventi inter 
rotto al 1925 per essere npre 
so nel dopoguerra sembra 
accedere anzi alla tesi ero 
ciana del fascismo come pa 
rentesi Non per questo tutta 
via il libro può considerarsi 
inutile Esso si segnala co 
munque come un bilancio di 
quanto fino ad oggi si è riu 
scili a sapere sulla coopera 
ziont in Italia dille sue origini 
ai giorni nostri una riflessione 
generale dalla quale si può 
partire per più organiche Inda 
gim 

no al lettore elementi chiave 
per la comprensione del suo 
carattere Goebbels Infatti os 
serva uno stile introspettivo 
che è estremamente Indicati 
vo dei tratti della sua persona 
Illa I diari - come Goebbels 
stesso npete più volte - sono 
per lui un «Beichtersatz» un 
sostitutivo della confessione 
Avverte in se fortissima 1 esi 
genza di un «Fuhrer» una gui 
da che sottrarrà la Germania 
dallo stato penoso in cui ver 
sa Nondimeno è perfetta 
mente consapevole della prò 
pria personale Eorza carisma 
tica sente di dover compiere 
una «missione» confida nel 
fatto che presto verrà la sua 
ora benché Goebbels fosse 
ancora un disoccupato un 
nessuno che a ventisette anni 
viveva ancora sulle spalle del 
proprio padre 

Altro elemento importante 
di questa prima lase del diari 
che caratterizza In particolare 
le annotazioni dell estate del 
1924 sono le manifestazioni 
di odio rabbioso nei riguardi 
degli ebrei «Se lo (ossi al pò 
tere - osserva in uno del brani 
In cui il delirio antisemitico si 
(a più acceso - spedirei quegli 
zoticoni gialli in un carro per 
bestie fuori dalla frontiera te 
desca» Gli ebrei vengono 
identificati con II male della 
Germania Goebbels si augura 
che al più presto qualcuno li 
allontani dalla sua patria 

Nel 1925 incontra Hitler In 
un brano dei diari che data 25 
aprile Goebbels esporne tutto 
il proprio amore la propria 
ammirazione per il «genio pò 
litico» che lo potrebbe fare 
impazzire Un uomo che con 
estrema limpidezza è in grado 
di dare vita ad un ideale che 
sa fondere e armonizzare 
«1 individualismo e il collettivi 
smo» Per Goebbels è Hitler il 
più grande 

Nel 1926 Hitler lo manda a 
Berlino in qualità di oiganiz 
zatore della lotta politica per 
la conquista del potere Goeb 
beis in questa seconda fase 
parla molto meno di sé Si 
preoccupa più che altro di or 
ganizzare lotte nelle strade e 
di dare vita a disordini di ogni 
tipo Parla soprattutto della 
ineffabile ebbrezza provata 
marciando «in riga per sei» a 
Berlino La gente annota e 
entusias a di tali esibizioni 
•Sono carto scrive che man 
terrò i nervi saldi e sarò il vin 

cuore» 
Non si sbagliava Hitler di 

venterà cancelliere de) Reich 
mentre Goebbels vena nomi 
nato «ministro della propa 
ganda» nonché pubblica 
mente festeggiato dal Fuhrer 

Le annotazioni del 1938 so 
no un altro punto fondamen 
tale dei dian Goebbels anno
ta come sia stata pianificata 
un azione di boicottaggio di 
massa rivolta contro gli odia 
tisstmi «Juden» gli ebrei Su 
abitazioni e negozi apparte 
nenti ad ebrei sono state di 
pinte ovunque stelle di Davi 
de II linguaggio dei dìan si fa 
più aspro e radicale Goebbels 
parla continuamente di ma 
cetlazione annientamento, li 
quidazione ed eliminazione 

Queste azioni criminali n 
volte contro t cittadini tede 
seni israeliti culminarono nel 
novembre dello stesso anno 
nella famigerata «Reichskn 
stallnacht- la Notte dei Cri 
stalli Goebbels è felice di pò 
ter scrivere che più di 190 si 
nagoghe sono state distrutte 
sul temtono del Reich e che 
molti ebrei sono stati uccisi 
Inoltre si dichiara strenuo so
stenitore della «linea radicale» 
sulla questione ebraica auspi 
cando una soluzione definiti 
va del problema 

L ultima fase del quaderni 
chiamati anche «dian di guer 
ra» e connotata dalla sua de 
terminazione a propagandare 
la vittoria finale e la distruzio 
ne del nemico Questa fase te 
stimonia una svolta stilistica 
che Goebbels attua nella re 
dazione dei suoi dian Abbon 
dano le frasi ellittiche i toni di 
larvata complicità la termino
logia ambigua Goebbels scn 
ve di un suo Incontro col 
Fuhrer II tema affrontato dai 
due è ti «piano di conquista» 
della Danimarca e della Nor 
vegia Hitler osserva che nel 
caso I regnanti di queste na 
zioni si fossero comportati be
ne avrebbe permesso loro di 
rimanere sui loro rispettivi tro 
ni convincendosi del fatto 
che un «atto simile» sarebbe 
stato considerato dai posteri 
come la più audace cattivena 
della stona 

L operazione propagandi 
stìca di Goebbels si conclude 
con la fine del Terzo Reich II 
1* maggio il ministro si uccide 
Cadavere e dian verranno tro 
vati nel Palazzo della Cancel 
lena 

Primo ciak 
in ritardo 
per Rambo III 

È in ritardo di cinque mesi Rambo ///farà scattare il primo 
ciak soltanto domenica prossima Secondo Vartety la rivi 
sta americana specializzata il rinvio delle riprese e stato 
causato oltre che dalla difficoltà a trovare gli scenari adat 
ti (la terza avventura del personaggio interpretato da Sylve 
ster Stallone sarà ambientata in Afghanistan) dalie modifi 
che alla sceneggiatura sollecitate dallo stesso Stallone che 
figura anche tra gli autori Le riprese di Rambo ///verranno 
tutte effettuate tra Israele e Marocco Per vederlo sugli 
schermi comunque si dovrà aspettare fino al prossimo 
maggio 88 quando il film verrà distribuito dalla Tri Star in 
quel periodo il primo Rambo compira sei anni 11 secondo 
episodio apparve invece nel 1985 

Anche un set 
a Venezia 
per festeggiare 
Cinecittà 

Sembrerà di essere a Cine 
città E invece sarà I ingres 
so del Casinò al Lido di Ve 
nezia Un enorme set con 
tanto di scenografie ispirate 
ali architettura palladiana 
ecco come la Mostra del 

• • • M M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M Cinema di Venezia si prepa 
ra a celebrare (oltre che 

con la retrospettiva spedate) i cinquant anni di Cinecittà 
Per costruire il set sono stati mobilitati trenta artigiani tra 
falegnami pittori stuccatori carpentieri quasi come in 
Good Mormng Babilonia dei Taviani Le strutture alte 
cinque metri grazie ai glass shot (dei vetri dipinti messi 
davanti ali obiettivo di una telecamera) sembreranno 
grandi il doppio e avranno oltretutto la funzione di svela 
re il meccanismo di alcuni effetti speciali come la pioggia 
il vento o le nebbie artificiali 

^rnnpjrl-n un rm/n Sfornavano a ritmo conti 
dUJperiU Un COVO nuo cassette della Rea del 

la Polyoram della Fonit Ce 
tra della Emi Soltanto che 
erano contraffazioni di cas 
sette originali II centro pi 
rata un sofisticato studio di 

^ ^ ^ a ^ p ^ i ^ produzione a Castel Voi tur 
no in provincia di Caserta è 

stato appena scoperto dalla guardia di finanza di Napoli iti 
collaborazione con la Siae L organizzazione era quasi per 
fetta oltre un miliardo di lire tra duplicatori dischi cin 
quantamila musicassette etichette della Siae falsificate e 
una centralina elettronica La cassette venicano immesse 
tranquillamente nei canali tradizionali di vendita di tutto il 
territorio nazionale 

di falsari 
della musica 

Il nuovo jazz 
fa tappa 
in Sicilia 

A tutto jazz da stasera e per 
tre giorni a Riposto (fra 
Taormina e Catania) nella 
rassegna Progetto Estate E 
il Rooerto Gatto Quarte! 
uno dei gruppi italiani più 
conosciuti anche ali estero 

^ H ^ ^ ^ ^ H M M a fare da apertura stasera 
(alle 21) nelh piazza San 

Pietro Sempre musica italiana domani con il quartetto di 
Antonio Salis mentre per I ul'ima notte quella del 29 il 
menu prevede un cocktail francoamencano di scena arn 
va infatti il Lavelle Quartet ovvero il gruppo della jazzistica 
americana (poi trapiantata a Parigi) Lavelle Duggan la 
formazione comprende Lavelle Duggan (piano e voce) 
Alain Lecointe (passo) Thierry Arpino (batteria) Christo 
phe Negre (sax) 

I In rhomhini Si inaugura stasera a Città di 
• * ™ r u u i n i Castello la XX edizione del 
inedito Festival delle Nazioni II 
a DMA maestro Gabriele Gandmi 
a U t l d direttore artistico del Festi 
df Castello val fingerà in prima ese 

cupone moderna la Mesi>a 
^ H H M M M M H M M H solenne di Cherubini e le 

Litanie dello stesso autore 
composte per il principe Esterhazy di Galanta Suona 1 Or 
chestra da camera di Padova canta il Coro del Centro di 
musica antica anch esso di Padova Per due settimane 
sari proposta una serie di concerti in Chiese e Palazzi 
culminanti in serate dedicate alla musica spagnola antica 
e per quanto nguarda le esperienze del nostro tempo 
nell opera Vanitas di Salvatore Sciarono (2 settembre) 
con la regia di Luca Ronconi 

ROBERTA CHITI 

Fernando Ramos da Silva in un'inquadratura del film «Pixote» L attore è stato ucciso dalla polizia durante una rapina 

Addio Pixote, bambino di favela 
1B II cinema non gli ha por 
tato fortuna E morto come 
sarebbe potuto morire Pixote 
il bambino teppista che aveva 
interpretato nell omonimo 
film di Hector Babelico Par 
liamo di Fernando Ramos da 
Silva ucciso I altra sera da tre 
colpi di pistola sparati dalla 
polizia insieme a due giovani 
complici il diciannovenne 
brasiliano stava cercando di 
portale a termine una rapina a 
Diadema (che beffa quel no 
me) un bborgo industriale 
di San Haolo Nel corso di 
questi sette anni (il film è del 
1980) Fernando era molto 
cambiato quasi si stentava a 

riconoscere quel viso partico 
lare vispo e tristissimo insie 
me che Babenco aveva sco 
vato dopo una serie lunghissì 
ma di provini Scelta giusta se 
Pixote era così piaciuto n tut 
to il mondo facendo gridare 
al miracolo (qualche critico lo 
aveva paragonato a / figli del 
la violenza di Bunuel) buona 
parte del mento andava al pie 
colo Fernando Quasi nel pan 
ni di se stesso quell adole 
scente umiliato dal grandi e 
costretto a farsi uomo m fretta 
per sopravvivere nella giungla 
del riformatorio racchiudeva 
come in un allarmante meta 
fora il destino di milioni di ra 

gazzini abbandonati Eppure 
Babenco non ne faceva una 
vittima piagnona del nostro 
secolo mischiando I îpproc 
ciò sociologico alla tragedia 
poetica il cineasta del flacio 
della donna ragno riusciva a 
trasformare 1 agra avventura 
di Pixote in una splendida bai 
lata blasfema con quella prò 
stituta Madonna materna 
mente innamorata del bambi 
no e pronta a tutto per lui 

Le noie di agenzia raccon 
tano ora che dopo Pnote 
Ftrnwdo iveva cercato di 
sfruttare quell improvvisa pò 
polarità bazzicando ancora il 
mondo del cinema ma il mi 

racolo non si era ripetuto dut 
o tre filmetti una teleno\elae 
poi più nulla A differenza di 
un Jean Pierre Leaud 0 400 
colpi) o di un Enzo Staiola 
(Ladri di biciclette) Ftrnan 
do ripiombo subito nell ano 
mmato in quella strida buia e 
misera dall ì quale tra venuto 
Ragazzo di fai eia *. ra ragaz 
zo di fai eia e tornato a eshe 
re Ha commentato con ami 
rezza Gii! erto Moun che fu 
suo compiano di lavoro sul 
set Li gtnte lo ha usato ptr 
poi duitnt cario qnndo ha 
avuto bisogno di aiuto» Chis 
sa foi se avrebbe dovuto ur i 
re un pò ptu forte Q Mi AH 
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