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Moftrt . 
Nuvola «rosa>-
sulciGiodiBari 
Da Lucca a Ban il gran circo dei 
comics melteleterKtealSude, do-
po queslo line seltimana occupalo 
dalla grande kermessc bicchese, vi 
da appuntamenlo nel capoluogo 
pugliese con la quarta edizione di 
ExpocomKS, dai 30 marzo al 2 
apnle, negli spazi della Rera del 
Levante Curate dall'Associazione 
culturale -Gulp1-, la rassegna bare-
se si carattenzza pet I altenzione 
agh aspetti c ulturali del mondo dei 
lumettl. con un occhio particolaie 
nvolto alia produztone del paesi 
•dlnmpettai' della cosla adnabca 
G dunque, anche quest anno, spa-
zio per la sezione «Nuvole dai Bal-
cam» con la presenza di opere di 
Enkl Bilal, Peier Kuper e Lorenzo 
MaMotfenunilitutu asseme ad au-
Ion croati e serbi, sotto i) ugnrficali-
vo tttolo di "Signed by Wan Ma il 
lema pnncipale di quesla edizione 
di ExpocomKS e la presenza dei 
perscmaggi lemmmili nel mondo 
del fumetto -L altra mute delle nu-
vole" ntctle a confronlo eroine or-
mai classkbe come Valentina, Eva 
Kant, Satanik e Barbarella con le 
nuove leve del lumetto al femmwi-
le come Spray Liz Sonny Stem. 
Legs Wearer, Shanna Shokk, La 
Blonda. Kerry Kross e Cybersix 
Non solo personangi di carta ma, 
soprattutto autncilricameedossa 
da Grazia Nidasio aGabneUa Gan-
delti da Fiancesca Ghermandi a 
Vanna Virioi che stanno conqul-
stando lawila dopo lavola, i Dadl-
ilonah spazi maschili del mondo 
del comics Eipocomfcs complete 
il suo menCi con I immancabile 
mostra meicato con incontn e di-
battlti con I'assegnazlone del pre-
mk) "Roberto Carrescia» per giova-
nl auloti rnendlonali. e con tomei 
di glochi dl ruolo ed elettronici 

CortoMaltoM 
Una •Ballata-
piccola piccola 
I man del Sud in una scatoletta di 
cm 7x&> Limpossibile impresa e 
nusclta alls Edlzwm La Scarabeo 
di Tanno che nella loro curiosa 
tollana di mtntcofanelli hanno 
appena pubblicalo un classtco dei 
classlci come Una Balkan del More 
Satola di Hugo Pratt Capolavoro 
del lumetto d^iwenlura e d autore 
la Batlaia, pubblicata per la prima 
volte nel 1967, segna la pnma ap-
panzione di Carlo Maltese II cola-
netto (lire 16000) conttene quat-
tro valumetti di 96 pagme ciascu-
no Introdolti da bren scntti di Al
berto Gedda, Franco Fossatr e 
Claudio Bertien le ariose tavole di 
Pratt rlmpicciolite alio spaslmo 
mcllono a dura prova gli occhl del 
tenon: ma la buona qualita di 
stampa nesce a conservame la II 
nezzadeltralto 

N a r t t t . U M / l „ „ 
Leonardo, gert/o In 
-Chiaroscuro 
Passfom mtrighi. invidie nvalita. 
assasinu e congiure roba da Me
dio Evo* Macchel Siamo In pieno 
Rlnascimento in quell epoca per 
detinlzione dl riscalto e nnascita 
umaha Eppuie Chiaroscuro e 
una nuova minisene in dieci albi 
della Viitigo il tui pnmo numero 
ustlra sul mercato amencano net 
mese dl maggio Flrmala da Dave 
Rawton e Pal Mctireal disegnata 
da Clias Tniog e Raphael Kaya-
nan duaroxuro e la biografia 
•non autorazata- dl Leonardo Da 
Vlncl ed esplora la tormentala vita 
del genio sullo ifondo dl un epoca 
lull allro che tranquil^ Le anlKi-
pazbni promettono anche pecan 
ti -n^lri^ioni° sulla vita sessuale di 
Leonardo Staremo a vedere 

Novlt i iUta/2 
Doppio Mike per 
Spittone 
Un pern oto di nome Mike owero 
Milre Dutiqer crealura a tumetti di 
un mito come Mike Spillane E ^ 
pcrclie I an^iano scimore dl gialii 
dazione papa del conaceo Mike 
Hammer toma alia rtballa con un 
perwinaggio prolagonisla di una 
nuova iene di albi o lumelti pub-
bUtalidnllaTekiioComix Spillane 
none nuovoal mondo del comics, 
anzWwioi imzl neglianmQuaran 
ta lo vedono al lavort, su soggetli e 
stencgijialure per Capllan Amen 
t<i SuttmaniB'tealm supereroi II 
pt-rwniiggio di Mite Danger pien-
de lonna lanpno in quegli anm ed 
c II [irototljxi del pin nolo Mike 
Hammer i l ie debmia nell imme 
dialo doiiogueira Ora Spillane lo 
lia riprew e ne ha tallo un detecti
ve sbafrato toniplice una mac-
ihlna dt l lemiio dalhntemo dl 
Giidcl.ili anal au un inquielante tu-
U no U mi liberie di sci albi In 
uMilii antcninnn nel prossimo 
inasgio £ firmata da Mux Allan 
Collins Eduardo Barroto e Stew 
LdaMia menlrelecoiierlinesono 
alhdule al graude Frank Miller 

m Ma non sara Butnglione a por 
tare quel wcco di senabllita libera
te che tanto manca alia destra ita 
liana Per Irani essenziah. la sua 
cultura politics e abbastanza via-
na a ouella di Fisfchella, che la 
scelta dl destra 1'ha comrxuta con 
pill hngimitanza, viste come poi 
sono andate le cose e. soprattutto 
In tempi non sospeth Rispelto al-
I mteUertuate di maggior piesiigw 
di Altearca nazionale Buruglione 
pud vantare addiritlura una mmore 
condivtsione di alcuni capisaldl 
ddla laicita della polinca moder
ns LaccordosiglatoaviadellAnl-
rria I'avra pure riconciliato con la 
sua coscienza di catlolico tradizio-
nahsla sospettoso del modemo e 
crjstretto solo dalla lorza dei pro-
cessi politKl a comprere un pezzo 
di strada assieme alia sinistra Ma 
ha aperto sen problem! dl tenula e 
di prospettiva poiibca per un parti
ta come queBo popolare che an-
cora raccoglie il (neglio del catioli-
cesimo che da De Gaspen ha ap-
preso l'autonomia del politico dai 
rlchiami contessionali Non * vero 
che il pazierite iavoro lathco della 
sinistra siastatodeliutto inutile Es-
so ha comunque rallentato la de-
Aagrazione dei popolan, che ave-
vano una testa poliWa oneniala a 
destra e un corpo pariamentare 
sbilanciato a sinistra, incamerando 
risuHatl dawero preziosi come la 
rnoztone di sRdiKia conlro il gover-
no Berlusconi e il sostegno a un 
governo di Uegua 

TiwM»aHan 
II soccorso bianco di ButUglione 

non cambia di molto il miscuglio 
che compone il codte cutturale 
delladesUa Inessaconvtvonourta 
tendenza elhcientista, da Stato 
azienda, una cotrcnte tiadizionali-
sta nostalgica dei sacn valon della 
lamella, del trono e dell'altare, 
una forte venatura populisla atlen-
ta agli Indici di gradimento e refrat 
tana ai tempi della demociauia 
delle forme: una raccolta di reduci 
della sinistra che estbtscono ango-
scia dinana alia mtaiaccia rossa 
una schiera diorgam del pentapar-
tlto impegnatl In operaznni di nci-
claggro, una inclmazione tnbumzia 
che ncone al torn (ortl e al conv-
plesso del complotto. una venaiu-
ra giacobina di destra che si insi-
ima nei gangll del potere (Rai 
Consigli dl amministrazione) e 
oslenta una volonta punrtiva con 
tro chi rema conlro Spostare verso 
il centro e il moderatismo pro 
grammalico questo coaceivo di 
posizionl tenute insieme propno 
dalla enfatlzzazione dello sconno 
istituzlonate dalla coslruzione arh-
Rciasa di un'lmmagine del nemi-
co, appare un'impresa proibilrva 
Qudla della deslra e soprattutto 
una udentlta conlro> dellrrila sulla 
base di una ostlnata volonta di dif-
ferenzialione nspelto al nemico di 
smislra e ai suoi complici annidali 
nelle piU alte ismuzioni Quelio 
raccolto attomo a Berlusconi non 
sara mai uno schieramento -nor 
male« che si afhda alia coerenza 
della proposta programmatica e al 
senso dl responsabilua nazionale 
Non & pensabile Fbrza Italia senza 
la necessity di mettere assieme Le
nin piu McLuhan, un partito azieo-
da disciplinato con un palazzo ne
mico daconquislare egkslrumen-
ti del comunicare con i quali nco-
stfuue un senso comune 

Uflln«McUrtian 
Per via di quota sua impossibile 

istiluzionahzzazione come partito 
normale, il movimento di Beriwco-
ni * destmalo a camminare sem 
pre in bibco tra le possibility di uno 

Forza Italia pericolosa 
perchS fe un miscuglio 

di McLuhan e Lenin 
Alia ricerca di 

un palazzo d'Invemo 
da prendere d'assalto 

II monopolio dei media 

•EcMlclwtliwnitcaw) 
Itndrtori-. 
UnkKM»Mkibe»ddl7M, 
MRMMtaalla 
arkllatecaNntaMltdlParlKI 

Giacobinismo di destra 
Nel codice culturale della destra italiana vi e 
una combinazione di giacobinismo e di tradizio-
nalismo nostalgico del trono e dell'altare che 
certamente Buttiglione, anche lui antimodemo, 
non riuscira a mitigare. 

^ i e H B U M M W a R O 

vecoli di senso e di potere sociale 
Propno dalla crisi di adattamento 
che e soita dinar™ alia echssi del 
vecchio celo politico e scatunta 
una regressione polilico-cullurale 
che ha portato Beriuscom a Palaz
zo Chigi 

stondamento cansmanco-plebsci-
tano e le eventuahta di un rapido 
slaldamento poUttco-organizzatl 
vo II terreno nel quale £ lievitala la 
sua lorza e dentro oil le sue pro-
spettrve elettorall sono in grado di 
nprodursl, e solo quelio ilella crisi 
radicale della democrazia dei par 
tin Dinarizi alia prospettiva che i 
sociologi deTinlscono delta insicu 
rezza di status, cell sociali che han 
no visto minacclali i tradiztonah 
canali di ascesa si sono mobilitali 
attratti dai meccansmi di rassicu-
raiione lanciau da un imprendilo-
re che mveste in poJitica. Berlusco
ni £ rluscito subito a tomire una 
sponda pohtica. e quindi nuove 
fonti di senso a soggetli atommati 
invesliti da un sentimento di decli 
no dinann alio speltro di un suc-
cesso della sinistra reso per la pn 
ma volta possrbile dalto smam 
mento repentmo dei precedent! 

SemplrAcaiionl 
I pochi mesi di gesOone del go-

vemo da parte della destra sono 
stall suflioenti per nlevare la capa
city evocativa di un caffivo mizio 
della polilica italiana PiCi che per 
esplicite torsioni autontane II leno-
rneno Beriuscom si e segnalato per 
i nschi evidenti di involuzionc n-
spetto ai canon i di funzionamento 
di ogm sooetS complessa In Italia 
si & riscontrato il ntomo al sempk 
ce aha monopolizzaztone di tulli \ 
media (denaro inlormazione po-
lere venta dintlo) ndla sfera del 
govemo II npristino del semplce 
attraverso la compsnetrazione dei 

van sistemi (economico, politico, 
giundco infotmaiivo) rapptesen-
la ancoia oggi. In assenza di regole 
piu incisive, lautentica minaccia 
regressiva che la destra porta alia 
soLKta italiana. Gti durante il go 
vemo Berlusconi il disinvollo ncor 
so a strappi brmah (con la Banca 
d'ltalia con la magistratura, con la 
presidenza della Repnbbllca) ha 
mostrato i muscoli dl una destra 
poco propensa al pieno nspetlo 
delle autonome competenze Bhtu-
zionali e per niente sensibile alle 
ragioni del Ulanciantento de) po 
len. Tutta lespenenza del polo 
della liberta e del buon govemo e 
apparsa subito minata dall impos 
sibilita di essere liberal* senza ri-
muovere I anctnalia costitutiva di 
uu partito azienda nel quale la lea 
dership pohtica e la propneta com-
cidono e una parte conastente dei 
quadn polibcl e parlamentan sono 
dipendenu Rnmwst Amolucom 
menlaton liberaii e patso censura-
bite I atto di per se del tullo legiiu 
mo con cui Bossi ha sganciato la 
Lega dai govemo Beriuscom e non 
I inaudita concentrazione di pote
re attuata in nome di una preiesa 
etica del maggiorilario o la regres
sione a una situazione patnmonia 
le della polilica nella quale il parti 
to e una cosa a disposizione del 
suo propnetaito 

La tequisitona contro il nbaltone 
operate dalla Lega e il mancato 
scioglimento delle Camere da par 

te del presidente Scallaio ha rag-
giunto una intensity tale da nvelare 
quanto labili siano nel polo dl de
stra le ptu elementan acquisizioni 
del cosnuizionalismo liberate 
Quando Berlusconi davanti ai suoi 
gruppi pariamenlan accusa ScaHa-
ro di essere responsabile di un au 
tenoco colpo di Stato e si scaglia 
contro una obsoteta tulhira delle 
lorme e delle procedure scolpite 
nella Costituztone dl carta moslra 
quanlo iragili siano i poten neuln 
dinan2i al conlenutismo di una de
stra ancora ilhberale Lappelloin-
sistito al popolo sovrano contro ll 
Parlamento delegittinwto II nchta 
moossessivoaduna legittmita so 
slanziale raccluusa nelletica del 
maggiontano contro una legaliti 
nsolo lormale" sono gli nvlicalon 
piu evidenti di un giacobinismo di 
destra distante anm luce dalla 
grammalica del cosfiluzionalismo 
modemo Un liberate attento alia 
cultura delle regole come Grovan 
ni Sartori ha piontamente denun 
ciato la profonda regressione islitu 
zionale evocata da questa destra 
che preciprta in un universo pre-
modemo 

Basta poi teggere Angelo Pane 
bianco per incrociare I altra faccia 
del liberalismo italiano quella che 
ausptca una democraiia plebiscL 
tana in cui la trasparenle visibility 
del capo spazza via il populismo 
inliodolto dai partiti Nella sua sin 
golare tiattaglia contro il populi 

IL FATTO. La Germania dedica un monumento alia tolleranza in memoria del rogo del '33 

Scaffali vuoti dove il III Reich brucio i libri 
DAL MOSIROCOnniSPOMDENTE 

PADLOSOLMNI 
\ BERLINO E come una voragme nomina alb gancellena Ma lu la 

aperta sul selciato di una delle 
piazze piu belle del centro di Berli-
no La percezione di una catacom-
ba, d un vuoto sotterraneo ? in 
spiegabile Altraverso una spessa 
lastra di vetro. si vedono i mun d u 
na inquietante biblioteca inesisten 
te Ci sono gli scaflali suite pareh 
bianche di calce ma non 1 libri 
Ventimila se ne potrebbero stipart 
dentro quelio spazlo wolo (ami 
quantl in un paio d ore d una sera 
pnmavenle dl 62 annl la ne furonu 
bruciatl propno in queslo punlo in 
quella che oggi si chiama Bebel-
plalz e s> allaccia sulla Unter den 
Linden davanli allanlta universi 
la von Humboldt. 

Furono propno gli sludenti della 
von Humboklt. non tulti ma inolti 
a organizzare II rogo II suggen 
mento veniva dall alto da Joseph 
Goebbels. mlnlstro della Pro|ia 
ganda nel govemo del Ren.h dirct 
to da Adoll Hitter ancor fresco di 

Lega degli sludenti nazisll che la 
sera del 10 maggio 1933 mise in 
scena b spettacolo I libn da bru 
ciare furono raccolti in librene e bi-
blioleche dl tiilla la ciltd camion 
auto pnvate cam a cavallo peni 
no camole spmte a mano conftui 
rono sulla piazza il grande slargo 
compreso tra I university il teatro 
dell Opera laKonirnorieelacatle 
diale caltolica tra cortci di giovara 
con le divise delle asmciazioni stu 
denlesche e le tiaixole in mano 
schiere di SA e SS e una folia di cil 
Tadim -normali" cunosi ed eccitali 
Gli alloparianli diHondevano mar 
ce million e smisero di funzionare 
quando i -nacerdoli- del rilo co 
minciarono a spiegare chi e per 
ch* renlva mandalo al rogo Ador 
no Beniamm Brecht Einstein 
Freud Hemingway Kafka, Heinn 
ch e Thomas Mann Arnold c Me-
fdn Zweig Remarque PiC di 2011 
aulori di tulto II mondo ma in pre 

l 

valenza tedeschi Romanzieo poe 
li saggisti stienziau fisici medici 
Lriiici sludiosi di stona dell arte 
Poi parlo Goebbels mentre le 
hamine si alzavano i-erso il cielo e 
promise the sulla cenere di quelle 
open? -degenerate, •.arebbe sorta 
la nuoua culture della Germania 
del Reich millenan<> 

A una decma di metri dalla fine-
stra ajierta sul terreno davanli alia 
Komfnodea sonodue lapidi una 
spiegii che il monumcnlu £ slalo 
iealiz.Mlo dall arlisia israeliano Mi 
schaUllman laltraoffreaipassan 
li la Lhiave di ieltura piu elfn_ace 
per tomprendeme il senso Ce 
scnlta sopra una Irase di Hemiich 
Heme pronunciate nel 1820 ceil 
Tolrodici anm pnnia del logo del 
I uniwisiia »La dove si bnnwno i 
Mm alia line si bruuano anche gli 
î sen umiini" Una profczia im 
pressionante Uppure piultoslo 
I tspressioui- dnna venta ovvia il 
disvelameiilo d uns violenza the 
rampuochcissero lastessaquan 
do si act aniscc tonlro il |joi>sieri> 
dcgli uonnniotomm la knocame 

£ il concetto che ten hanno n 
preso gli oraton della cenmonia ul 
ficiale nel freddo d una giomata 
ancora invemale con un venlo 
che portava via le parole e rendeva 
ancor piu terra I immagine del vuo 
lo ei-ocala dai soltosuolo nel sen
so di insicuiezza che come ha 
provato a spiegare Ullman provo 
ca I idea dl quelio spazio che si ve 
de e nel quale non si puo penetra-
re con quegli scallah che a ben 
vedere sono come loculi che po
trebbero ospitare i resti dell umani 
ta che fu bruciala nei campi dl srei 
mmio La logita fu la stessa come 
hanno soltolineato gli esponenti 
del Senato di Berlmo Nagei e Roll 
loflMomm Come alloia avevano 
mtuilo con sgoinemo niolli degli 
slranieri che assisteltero al tembile 
speltacolo di quella nolle Giomali 
sli soprattutto die ccicavano a 
Berlmo il senso della uuova pulili-
laledesca 1 awenlo di quella nuo 
vailassedingente eituiresoconti 
sono esposti in una |iiccola ma 
quanlo inlensa nioslra di folo e 

document! nella vicirta Koinmoife 
Perchfe un monumento che n 

corda il rogo dei lil*i quando co
me ha latio nolare polemK amenle 
qualcuno la Gennama e Berlmo 
sono tiuscile a mala pena a deti-
dere edopodecenm didiscussio 
ni lerezione del monumento al-
lObcausto che sorgeiu sulla Pol 
sdamerplatz' Econtio il quale, non 
piudiqualchegiomofa si sono le 
vate ancora voci dall intemo della 
Cdu? II nto barbarno del 10 mag 
gio 1933 hd rtspc«io Nagel fuccr 
to meno grave delle persecuzioni e 
dei delitti che sarebliero venuli do 
po Delle deportazioni della guer 
ra dello stemimio di massa degli 
ebrei E pero il rogo dei lilin fu I mi 
zio il presupposlo lognzo dell Olo 
causlo |x.r<.he e dalla cullurj the 
sjcomincianQaductidereglicsse 
nuniani Propno come iliccva Hoi 
ne Ed t essonziale ntoidado a tul 
li oggi di Ironic alle inlolleranze di 
fronlc all<i tnolenza t In si scaiena 
dinuovontitonlronndi tint1 ixir 
talorc d 11 u Inire d tveiy? 

smo Panebiaoco sembra ignoraie 
del lutto che esso - to ha spiejalo 
bene S P Huntington - fa corpo 
propno con una antipolitica che 
•nega la necessity di una sttuttura 
che colteghi il popolo <II leaders 
politiciii t un po strano per un 
esponeme della vultura liberate 
garanlista non accoigersi che 1 in 
camazione pnncipale del populi 
smo si trova nel movimento di Ber
lusconi che si fa portatore di un an 
tipohtica ostile al lormalsmo e alte 
lungaggmi procedural) e basala 
sull enfauzzazione del molo del 
leader Contro le mediazioni politi 
che ed isMuzionali il populismo n-
cone alia solletitazione continua 
delloptnione pubbka tranute 
spot messaggi televisivi preconfe 
zionali, sondaggi e raffle he di rele 
rendum In condizioni tontrasse-
gnate dall'indebolimeiilo cmnico 
dei canali di partito e dalla conte-
stazione frequente degli isututi del
la rappresentanza la misccla di 
populismo e denva plebiscitana 
potrabbe dawero nnelan,i esptosi 
va Quando anche Pauebianto si 
nchiama ad una lacita ma autoevi 
denle Ic^ica del niaggionlano per 
contestare il depretalo nbaltone 
dlmenlica che qiisodi anak»|hi si 
sono gta venficati non solo nell ita 
lielta dello starulo albemno ma pu 
re nella solida Germania degli anni 
Ottanta e persino nel mitito palaz-
zodi Weslminster NoncisoiKiar 
gomenti sulficienti per rlieoere che 
la sola prospettiva legithma dopti 
la caduta di Berlusconi tosse quella 
del ncorso alle ume Anche in hi-
ghlltena accade piultoslo di Ere 
quente di assislcre alia nmoziOiie 
del premier da parte del gnippo 
pariamentare Emblematico e poi 
ci6 che awenne nel 1924 quando 
come nchieslo dai Itaders dimis 
sionan prima di lumare al voto il re 
eonferl I incanco a ognuno dei ue 
parfltl presenti a Westminster 

Quelio che emerge non solo nel 
polo di destra ma anche in espo
nenti della cultura liberate e dun 
que un liberalismo dai ionloriii 
piultoslo sbiadili the evoLa il 
•mandat imperaW- conlro I auto
nomy dei gruppi parlamentan the 
invoca il qmuvoir conslituanl- leo-
nzzato dall abate Sieves Nel libe
ralismo all Italiana di questi mesi 
compare piu Carl Schmllt (che ri 
cerca la »potestas tonshiuens- vista 
come njn'inesaunbile causa pnma 
che crea m modo iniorrn ale tulle le 
fonneii) che non Hans Kelsen ana 
hsta soltile della xpotestas constitu 
ta» e delie risorse lornlali pieviste 
negh ordinamenti democratici pn 
I autonforma del sisiemi polititi Dl 
(route al giacobinismo della destra 
che punta a inutamenli e l̂ranor 
mativi e indispensahile inlanlo 
naffermare la validita delle regole 
vigenti conlro ogm confusione leo 
nca tra revisione costituzionale del 
tutlo legittima e potere costitnenle 
che nthiama mvece a una condi-
zione di fatlo entro tui I emergen 
za ha gi3 sospesc le forme Ma il 
cammino della transizlone italiana 
sara incerlo e denso di pencoli 
senza una nmotivazione della poll 
tica e una nlegittimazioiie dei par 
till Ha scntto rfcentemente S M 
Upset propno nferendosi al caso 
italiano «Se I cittadim non [anno 
parte di gruppi pohlicameiile rile 
vanti se sono atom izzati thi con 
Holla I apparalo del potere tenlra 
le domineici completamenle la so 
cieiil Quesli gruppi devono drven 
tarelebasi lefontidiconsensopet 
I partiti istituzionahzzat! iqualiso 
nocondizionenecessana parte in 
tegrante di una modema democra 
zia» 

Henry Moore 

Decapitata 
una statua 
dell'artista 
• LONDHA Unas(ulluuljroii7fa 
dl Henry Moore e stala dttapilal.j 
da ^noli v^ndali E aitadutt) ,i 
Dumfries inStozia 
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