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Si intitola «I comunisti italiani tra Hollywood e 
Mosca» un complesso studio dello storico Ste
phen Gundle pubblicato da Giunti. £ l'analisi di 
un rapporto difficile: quello fra il Pci e la cultura 
dal 1943 finoal 1991. 
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*1 UnfcottaipartW.ilvecdiioPci 
6 stato nel corso del suoi settan-
I'Sfinl due voile protagonista della 
vtta ttallana nella pohtica e nella 
qWcura. Secondo alcuni ana, que
sto dopplo protagonismo avrebbe 
peiCatod'enfasisconlinando spe
cie per la cuHurfl nell mvadenza e 
nella strurtieniaKzzazione Eunrat-
toche per decenniil cinema, I'edi-
torta, le arti figurative, sono state 
pTuttosio Influenzate dalta sua poli
tics cullurale anche perche il Pci e 
State II sob partlto di massa a prati-
cameuna degna del nome 

Quail ongini e quali prospetnve 
ha avuto e di che cosa era lalto 
questo consisteiile connotalo cut 
turale'' E appena usOto da G>unh 
un saggio densissimo e come 
spesso succede con gh inglesi, an
che di assai scorrevofe tettura Ico-
rtturiatf Baftoni tm Hollywood e 
Mosca (pagg 572, L 42 000) Ste
phen Gundle e il nomedell'autoie 
II tltbto originate chiansce ancoia 
meglio le sue linahta "Tra HoUy-
wood e Mosca I comunisti Italiani 
e la sfida della cultura di massa 
1943-1991. 

Dl questo infatti H tratla Gundle 
cheeallievo dello stonco Paul Gin
sberg, anahzza e racconla l'attivit& 
e I ideologia culnirale del Pci nel 
dopoguerra cercando dl nsponde-
re a domande continuamente sot-
nntese da dove venrva quella cul
ture', diquah elements era inlnsa' 

e peiche a un certo punto non tia 
ptb lunzionato' E in defltirnva. co
me ha reagitD il Pci alia sfida della 
cultura dl massa e consumisttca? 

L'autore nconosce che I'attrvita 
e la polltlca culturali del Pci hanno 
avuto un connotalo cost riconosci-
bile da fare del partilo un vero e 
propno orgamsmo inteltettuale in 
se, oltre che attentoaBeclassi intel
lettuali del paese In un'ltalia agn-
cola, largamente anaHabeta anco-
raneldopoBuena (15-20 per cen
to) questo atteggtamenlo ha vohi-
(o dlie In pranca la realizzazionedl 
una delta pill vaste operazioni di 
educazione dl massa mai reabzza-
te - almeno lino all'awenlo pieno 
della tv che possiamo datare all'i-
nteio degli anni Sessanta 

Un'operazloM polltlca 
Tutla questa atnvita voteva an-

che compensate con lattmsmo 
cuHuiale la scaraa influenza che II 
pattito, escluso dal govemo pet le 
ragioni che conosclamo, poteva 
avere nella polHica Scnve cSindte-
^Assicurandosl il sostegno degh ai-
ttstt. soitton e intellettuali di ogra 
genete, i dingenti comunisti pensa-
vano di potet aftetmare quelli che 
sarebDero stati i valor! e le Idee do-
minanti nel paese> \essun aHro 
partite nf in Italia, ne nella sinistra 
euiopea. ebbe una tale ftducia nel 
mob attrvo che la cultura poteva 
avere nella lotto per il socialisms 

D arlronde non ecerto uncasoche 
il Pci abbia tia i suof padrl un Intel-
lettUiuVpolitico del Irvello'cB Gram-
sci il quale aveva anchegH una 
netta ascendenza NotaEnzoSKi-
llano nella prefazlone- -Alleongini, 
II sociallsnio itahano e un tnovi-
mento che trasforma In manlera 
autonoma le Idee d'una parte della 
sinistra ben radicals nel rkntlo fii-
soigimento 

Si potiebbe agglungere gli Studj 
di Croce e dl Gentile su Marx e H 
sociallsmo itakano. nonche I rap-
porti anche psKOlogicamente 
complessi tra Pci e II liberaUsmo di 
sinistra (Cobetll partito d'Azione, 
pnmo partito radicate) cominclfltt 
sotto II fascismo, prosegUIH nella 
Resistenza e nel dopoguerra 
Gundle ammette quests Ongini 
senza pert omeoere 1 itrr|rti dell'a-
zlone deteimmaD a «u6 drte dal 
pramanere dt un troppo ̂ tielto le-
game stonco e politico con it so-
cialismo sonetico Punto dal quale 
il suo prefatore dcssente scnveMo 
•Le anuche radici Sierali lendeva-
no i comunisti UaUani atrptc! acon-
ftonto di tutb gli atoi comunlsu, sO-
vieuci in testai 

II momento toptco aniva con gli 
ultimi anm, piil esatiamenie con 
t'anallsi della retazlone che s'e ve-
nuta determinando ua un partito 
lone della sua cuUura *umariistica» 
oltre che mareista e la cosiddetta 
modemHS Quando in Saba s'af-
facciano il neocapitalismo e m se-
gulto i ptimi segni della s&ieta pc-
shndustriale II secondo Gundle. 
cominciano per il Pci i guau La vt-
sione comunitana e eotleltivisbca 
dell'ane umano, scnve I'autoie, 
impedisce o ostacota la compren-
stone da parte del partito di esigen-
ze, prioriia e mteressi degh Indrvl-
dui soprarrulto nella sfera prtvata 
nonche il molo che i tatton etnici 
sessuall e generazionali comincia-
no ad avere nella fomiazlone di 
nuove idenuta sociali 

Propno il suo nlevante bagagho 
culnuale, quella veione del moo-

do cosl completa, le robuste radta 
nelle cul fibre rinsegnamenlo di 
Marx s'intwccta con la tradiztone 
dell'umanesimo rlaBano. tmpedl-
sconb al Pet di rendersi conto che 
•II progresso andava dellnendosi 
sernpre dl plu in tamnu di reddrto 
e dl status personate piuttosto che 
in termini poHbcu Alcontrario del
la Spd. tedesca che aftronta la sua 
deradicalizzazione a partite da 
Bad Oodesberg nel 1959. il Pel con-
rJnua nel tentauvo e nello storeo di 
•aBatgare la lotta per II socialism) 
in mezzo aivetoci e complessi mu-
tamenu soclall e cultural! del do-
pogueira. Accade cost che pro-
pno qudla tradizlone di cullura 
cbe era stata uno dei suoi punti di 
torza, si traSforma In un peso che 
gti impedisce di anrontare con la 
neceSsarta agihta e al momento 
giustoimutamenti 

lacvnmdlnMMa 
Gundle dlsegna una tesi genera-

leecomesempre accade in quesli 
caSi vi si truvano etemenn uiconte-
staMi accanto ad altn pia discuti-
bdi Sarebbe per6 un erroie sotto-
vahrare le mdlcaziom del saggio 
tanto ptU che per qualche aspetto 
possono essere affiancate a quelle 
elaborate dal socfologo (rancese 
Pieire Bourdieu e al suo tentahvo di 
ragionare in termini di opilate 
globalo degB IndMdui (V -Bossi. 
le sardine e II veto-. / UmO, 3 mag-
#ol9?5) 

Secondo Gundle insomnia *la 
sfida delia cultura di massa" i co
munisti italiani I'hanno persa 
QuaJlto meno I hanno persa di vi
sta Anche se non bisogna dlmenb-
care che quel partito ha comun-
que mantenuto suRlciente lucidita 
per cambiare sia il nome che i suol 
nfertmentl di pohtjca economlca 
Quaflto aha cullura, la speranza -
elanuovasfida-echegtiadegua-
menti al nuovo si lacclano senza 
troncare radci che lestano. nono-
stante turto, quanto di meglto i! 
paese ci abtna lasciato in eredaa 

EX JUGOSLAVIA 

Storia di Merima 
Una donna 
dopo la guerra 

mtokiwHwi 
m •Anch lo sono ritomata a me stessa Mi 
sono ritrovata Adesso sono scura cbe a ce-
na, in una none fredda, una donna ha invtla-
to, non per compassrone, Menma, e non la 
profuga> Mertana Hamulic Trbojevic di (ami-
glla musuhnana, giomalista di Oslobodjenje 
(Uberazlone). il pKt-importante quotldiano 
politico di Saraievo, costretta a lasciare la sua 
cMa sotto I'imperversare dei bombardamen-
rJ, ricostniBce in un libretto («Saraievo oltre 
lo specchio>, Edizioni Sensibili tt/fe foglie, m-
troduzlorie di Pabnzia Ramondmo) 1 fram-
menli della sua idenhta vwlata dal conditio e 
ncomposta neU'incontro con le operatnci e 
le utentl del Cento donna salute mentale di 
Trieste Per due anni (ora, raggwnra dal ma-
nto, anche lul giomahsta, di ongine serba, e 
con il piccolo Andrei ha ragglunto Sidney, 
nuova stazione della diaspora imposlale dal-
la UagedJla della ex Jugoslavia). Merima fre-
quenta, conosce, lavora in un luogo che, ui-
croclando 1'espenenza basagliana con la 
speciuca curvatura del lemminJsnio, affronla 
sofferenze e devaslazioni della vita dt altre 
donne E gli scntti che lascia, s^nlficauva-
mente, non sono che in piocola parte nevo-
cazloili del suo dramma, ma indugiano inve-
ce a dEegnare rHratti delle donne tncontrate 
nel corso di questa espenenza, lino a com-
porre un comune ordito di presa di cosctenza 
e di apertura alia speranza 

•Penso spesso - scnve Menma - ai modi in 
cut potrei aiutaie altre donne che sono HI SI-
tuazioni anche peggion Penso alle donne 
violentate in guerra non sono lore le vrtfr-
me, le vittime sono gli uoinini I'onore I ha 
perso I'uomo, non la donna, aha quale non 
serve I'ordlne che si instaura In base alia sea-
la di vakMi che gli uomnii hanno IstrlultCB 
Dalle vittime ddla foUla collettiva al travaglio 
di una soflerenza IndMduale Nella galteria 
di personaggi fissati neDe paging del dlano 
tnestino spicca la figura dotente di Aureba, 
un <caso difficile* su cui si sono impegnali i 
semzidi salute mentale della cttta •Avolie-
rammenla Merima - ho potuto awertlre il suo 
"messaggio' che mi permerteva di andarte vi-
cmo. dl prenderla per mano- camminavamo 
e potevo solo sentne il suo tremito ho capi-
to molto bene il suo bisogno dl essere un in-
dividuo e non solo una parte di una massa 
senza volte-

Ma il Centro donna non e solo hiogo di tor-
menUedlterapie La prohigadaila Bosnia vi 
rrtrova "teste, massaggi, Hon gocce profuma-
te. lealro, musica, yoga. • E su questo ver-
sante tratteggia con etficacia il profilo di una 
giovane operatnee leatrale, Barbara, acco-
standola non solo nel nome alia donna che 
anima una poesia dr Prevert <Lei va avanti, c 
dietro di lei i suoi capelli. direbbero i poeU 
al essi si nasconde tutta la sua torza e bella 
dentro. dolce, fragile, delicata lei e la Barba
ra di Prevert. Al termine del libro I'autnce si 
concede un n»omento di autocoscienza 
Aveva prima nevocato. coo dolore, come nel 
vivo del conOHto si fosse sentita apostrofare 
«E musuhnana, non a apparuene« E aveva 
subHoaggiuntoxlochehosemprecredutodi 
essere solo ligbadei (ion, hglta dell inlero pia-
neta, abilanle di questa terra e niente altroi 
Adesso, irae un senso nuovo dal pnmo uatto 
di stxada compiuto dopo gli orron della guer
ra -Tulle queste stone - ammette - veiamen-
te partano di me. perche 10 mi sono nuovala 
in ciascuna di queste persone a tutti quelll 
che hanno attraversato la mia vita, offro sm-
ceramente un pezzo della mia anima E non 
imporla dove saremo, quale lavoro laremo 
per me e anportante che quando dico' Men
ma ' questo nome ha senso e signincalo-

II batterista A!do fa un disco dai versi della scrittrice Lalla: si riapre una vecchia querelle 

Romano & Romano: ma il jazz e poesia? 
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Si intitola «I comunisti italiani tra Hollywood e 
Mosca» un complesso studio dello storico Ste
phen Gundle pubblicato da Giunti. £ l'analisi di 
un rapporto difficile: quello fra il Pci e la cultura 
dal 1943 finoal 1991. 
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rh Unlcotralparriti.itvecchioPci 
6 stato nel corso del suol settan-
I'Snnl due volte protagonista della 
Aita HaHana nella pohtica e nella 
cultura. Secondo alcuni anzi, que
sto dopplo protagonismo avrebbe 
peccatod'enfaslsconftnando spe
cie per la cultura nell mvadenza e 
nella struflientalteifliione Eunrat-
toche per decermi il cinema, I'edi-
torla, le arti figurative, sono state 
pruDosto inlluenisate dalta sua poh
tica cullurale anche perch* u Pci e 
stato II solo partito di massa a prati-
cameuna degna del nome 

Quail ongini e quali prospetnve 
ha avuto e di che cosa era latto 
questo consisteiUe connotalo cul 
tuiate'* E appena usUo da Giunti 
un saggio densissimo e come 
spesso succede con gh inglesi, an
che di assai scorrevofe tettura (co-
rtiuriistf italiani On Hollywood e 
Mosra (pagg 572, L 42 000) Ste
phen Gundle e il nomedell'autoie 
II tltbto originale chiansce ancora 
meglio le sue linahta "Tra Holly
wood e Mosca I comunisti Italiani 
e la sfida della cultura di massa 
1943-1991. 

Dl questo infatti H tratta Gundle 
chee allievo dello stonco Paul Cui-
sborg, anahzza e racconla I'attrvita 
e I ideologia culnirale del Pci nel 
dopoguerra cercando dl nsponde-
re a domande continuamente sot-
nntese da dove venrva quella cul
tura', dl quail element) era inlnsa' 

e perche a un certo punto non ha 
p i lunzionato' E in deflnrbva. co
me ha reagito il Pci alia sfida della 
cullura dl massa e consumisttca? 

L'aulore nconosce che I'attiviS 
e la polltlca culturali del Pci hanno 
avuto un cormotato cost riconosa-
bile da fare del partilo un ven> e 
propno orgamsmo inbellettuale in 
se, oltre che attentoaBeclassi intel
lettuali del paese In un'ltalia agn-
cola, largamente anaHabeta anco
ra nel dopoguerra (15-20 per cen
to) questo atteggtafliento ha vohi-
to dbt In pranca la realizzazionedl 
una delle piu vaste operazioni di 
educazione dl massa mai reahzza-
te - almeno lino all'awenlo pieno 
della tv che possiamo datare all'i-
nizio degli anni Sessanta 

Un'opMarioM polltlca 
Tutla questa atnvita voteva an

che compensare con lattmsmo 
cuHurale la scaraa influenza che 11 
partito, escluso dal govemo per le 
ragioni che conosclamo, poteva 
avere nella pohtica Seme Gundle 
<Assicurandosl il sostegno degh ai-
ttsh. scntton e intellettuali di ogra 
genere, i dingenn comunisti pensa-
vano di poter aflermare quelll che 
sarebbero stall i valor! e le Idee do
minant! nel paese» Nesiun aHro 
partito ne in Italia, ne nella sinistra 
euiopea. ebbe una tale fiducia nel 
ruolo attivo cite la cultura poteva 
avere nella lotta per il socialisms 

D aroonde non ecerto uncasoche 
il Pci abtxa ha i suoi padrl un Intel-
lettiiale-polHico del liiello'cB Cram-
sci il quale aveva anchegh una 
netta ascendenza NotaEnzoSsi-
llano nella prefazlone- "Alle ongini, 
II sociallsnio itahano e un movi-
mento che trasforma In manlera 
autonoma le Idee d'una parte della 
sinistra ben radicata net Rostra fii-
sorgimentc* 

Si potiebbe agglungere gli studj 
ch Croce e dl Gentile su Marx e H 
sociallsmo itaUano. nonche I rap-
porti anche psicologicamente 
complessi tra Pci e 11 liberaUsmo di 
sinistra (Gobetll partito d'Azione, 
pnmo partito radicate) comincifltt 
sotto II tascismo, prosegUIH nella 
Resisteiiza e nel dopoguerra 
Gundle ammette queste ongini 
senza petrj omeoere I hmMi dell'a-
zione determmatj a «u6 due dal 
pramanere di un troppo ̂ tretto le-
game stonco e politico con it so-
cialismo sovietico Punto dal quale 
il suo prefatore drssente scrtveMo 
•Le anuche radici hoerah lendeva-
no i comunisti UaUani ahptci acon-
tromo di tutrj gli altn comunlsu, sty 
vietici in testai 

II momento toplco artfva con gli 
ultimi anm, piu esatlamente con 
l'analisi della retazlone che s'e ve-
nuta determinando ua un partito 
lone della sua cuUura *umanistica» 
oltre che marxista e la cosiddetta 
modemHS Quando in Saba s'af-
facciano il neocapitalismo e In se-
guito i ptimi segni della siicieta po* 
shndusiriale II secondo Gundle. 
cominciano per il Pci i guau La vi
sions comunitana e cotlettrvistica 
deli'agve umano, scnve I'autoie, 
impedisce o ostacota la compren-
s»ne da parte del partito di estgen-
ze, priorai e mteressi degh Indrvt-
dui soprarrulto nella sfera prtvata 
nonche il ruolo che i tatton etnici 
sessuall e generazionali comincia
no ad avere nella formazlone di 
nuove identiti sociah 

Propno il suo nlevante bagagho 
culnirale, quella vtsione del mon-

do cosl completa, le robuste radta 
nelle cul fibre rinsegnamenlo di 
Marx s'intreccra con la tradizlone 
dell'umanesimo rlaBana. rmpedl-
sconO al Pet di rendersi conto che 
•II progresso andava dellnendosi 
sempre dl piQ in termnu di reddito 
e dl status personate piuttosto che 
In termini pottbet Alcontrario del
la Spd tedesca che aftronta la sua 
deradicalizzazirjne a partire da 
Bad Oodesberg nel 1959. il Pel con
firms nel tmtanvo e nello sforzo di 
•aHatgare la lotta per II socialisms 
in mezzo aiveloci e complessi rnu-
tamenu soclall e culturali del do-
poguerrai Accade cost che pro
pno qudla tradizlone di cullura 
cbe era stata uno dei suoi punti di 
(otza, si trasforma In un peso che 
gti impedisce di anrontare con la 
neceSsarta agihta e al momento 
giustoimutamenti 

UeuJtOTrtmaasa 
Gundle dlsegna una tesi genera-

leecome sempre accade in questi 
casi vi si trovano etemenri uiconte-
stabfli accanto ad aim pia discuti-
biG Sarebbe per6 un erroie sotto-
vahtare le mdlcaziom del saggio 
tanto ptU che per qualche aspetto 
possono essere affiancate a quelle 
elaborate dal socfologo (rancese 
Pierre Bourdieu e al suo tentahvo di 
ragionare in termini di opilale 
globalo degB Indlvtdui (V -Bossi. 
le sardine e II voto-. / UmO, 3 mag-
#ol9?5) 

Secondo Gundle insomma «la 
sfida della cultura di massa" i co
munisti italiani I'hanno persa 
QuaJlto meno I hanno persa di vi
sta Anche se non bisogna dimenb-
care che quel partito ha comun-
que mantenuto suRlciente lucidita 
per cambiare sia il nome che i suol 
nfertmentl di polioca economlca 
Quahto aha cuUura, la speranza -
e la nuova sfida-eche gli adegua-
menti al nuovo si lacclano senza 
troncare radici che lestano. nono-
stante turto, quanto di meglio i! 
paese ci abba lasciato in eiedtla 

EXJUOOSLAVIA 

Storia di Merima 
Una donna 
dopo la guerra 

MMMMtWIMKl 
m lAnch lo sono ritomata a me stessa Mi 
sono ritrovata Adesso sono smra che a ce-
na, in una none hedda, una donna ha invtla. 
to, non per compasskme, Menma, e non la 
profuga> Mertana Hamulic Trbojevic di (ami-
glla musuhnana, giomalista dl Oslobodjenje 
(Lberazkme). il piu~importante quotldiano 
politico di Saraievo, costretta a lasciare la sua 
cMa sotto I'imperversare dei bombardamen-
0, ricostruece in un libretto ("Sarajevo oltre 
lo specchico, Edizioni Sensibili alle fogte m-
troduzione di Pabnzia Ramondbto) 1 fram-
menti della sua idenhta vwlata dal conHitto e 
ncomposta neU'incontro con le operatnci e 
le literal del Centro donna salute mentale di 
Trieste Per due anni (ora. raggwnta dal ma-
nto, anche lul giomahsta, di ongine serba, e 
con il piccolo Andrei ha ragglunto Sidney, 
nuova stazione della diaspora Impostale dal-
la Uagedla della ex Jugoslavia). Merima fre-
quertta, conosce, lavora in un luogo che, ui-
croclando 1'espenenza basagliana con la 
speciuca curvatura del lernminisrno, aftronta 
soflerenifi e devaslazioni della vita dt altre 
donne E gli scnth che lascia, slgnlficattva-
mente, non sono che in piocola parte nevo-
cazkmi del suo dramma, ma indugiano inve-
ce a dEegnare ritratti delle donne incontrate 
nel corso di questa espenenza, fino a corn-
pone un comune ordito di presa di cosctenza 
e di apertura alia speranza 

•Penso spesso - scnve Menma - ai modi in 
cui potrei aiutaie altre donne che sono m si-
tuazioni anche peggion Penso alle donne 
violentate in guerra non sono loro le vrtfr-
me, le vittime sono gli uornini I'onore I ha 
perso I'uomo, non la donna, aha quale non 
serve I'ordlne che si instaura In base alia sea-
la di vaton che gli uomnii hanno tstHuito> 
Dalle vittime ddla foUla collettiva al travaglio 
dl una soflerenza Individuate Nella gaUeria 
di personaggi fissati neDe paging del dlano 
tnestino spicca la figura dotente di Aurelia, 
un <caso difficile* su cui si sono impegnau i 
semzidi salute maitale della cttta •Avolte-
rammenla Merima - ho potuto awertlre il suo 
'messaggio' che mi permetteva di andarte vi-
cino. di prenderla per mano- camminavamo 
e potevo solo sentne il suo tremito ho capi-
to molto bene il suo bisogno di essere un in-
dlviduo e non solo una parte di una massa 
senza votow 

Ma il Centro donna non e solo hiogo di tor-
menUedlterapie La prohigadaila Bosnia vi 
rrtrova "teste, massaggi, Hon gocce profuma-
te. lealro, musica, yoga. • E su questo ver
santi tratteggia con etficacia il profilo di una 
giovane operatnee leatrale, Barbara, acco-
standola non solo nel nome alia donna che 
anima una poesia dr Prevert «Lei va avanti, c 
dietro di lei i suoi capelli. direbbero i poeti 
ol essi si nasconde tutta la sua torza e bella 
dentro. dolce, fragile, delicata lei e la Barba
ra di Prevert* Al termine del hbro I'autnce si 
concede un momento di autocoscienza 
Aveva prima nevocato. coo dolore, come nel 
vivo del conOMto si fosse sentita apostrofare 
«E musuhnana, non a apparuene« E aveva 
subHoaggiunlo«loche ho sempre credutodi 
essere solo ligbadei (ion, figlia dell inlero pia-
neta, abitante di questa terra e niente a l t o 
Adesso, irae un senso nuovo dal pnmo uatto 
di strada compiuto dopo gli orron della guer
ra "Tulle queste stone - ammette - veramen-
te partano di me. perche 10 mi sono nuovala 
in ciascuna di queste persone a tutti quelll 
che hanno attraversato la mia vita, offro stn-
ceramente un pezzo della mia anima E non 
imporla dove saremo, quale lavoro laremo 
per me e anportante che quando dico' Men
ma ' questo nome ha senso e signincalo-

II batterista A!do fa un disco dai versi della scrittrice Lalla: si riapre una vecchia querelle 

Romano & Romano: ma il jazz e poesia? 
CA' RBZZONICO 

II recupero 
del 700 

nunisti italiani e gli intellettuali in ur 

ilture inter 
tola «I comunisti italiani tra Hollywood e 
i» un complesso studio dello storico Ste-
jundle pubblicato da Giunti. £ l'analisi di 
iporto difficile: quello fra il Pci e la cultura 
43 finoal 1991. 

eoMuuoAirau* 
i t i tra 1 partrri, itvecchio Pci 
el corso del suol settan-
; volte protagonista della 
na nella pohtica e nella 
econdo alcuni anzi, que-
o protagonismo avrebbe 
renfaslsconflnando spe-
cultura nell mvadenza e 
ihentalizzazione £unfat-
r decermi il cinema, I'edi-
irtt figurative, sono state 
inlluenzate dalta sua poh-
rale anche perche il Pci e 
lo partilo di massa a prati-
i degna del nome 
mgini e quali prospetnve 

e di che cosa era latto 
HlsisterUe connotalo cul 
appena uscrto da Giunti 
o densissimo e come 
ccede con gh inglesi, an-
ai scorrevofe tettura Ico-
tatiant tn> Hollywood e 
agg 572, L 42 000) Ste-
idle e il nomedell'autoie 
riginale chiansce ancora 
sue finahta "Tra Holly-

iosca I comunisti Italiani 
i della cultura di massa I 4 

1. 
(to infatti»tratta Gundle 
M J dello stonco Paul Gui-
ahzza e racconla ['attrvita 
gia culnirale del Pci nel 
ra cercando dl nsponde-
ande continuamente sot-
i dove venrva quella cul-
iuah element) era inlnsa' 

e perche a un certo punto non tia 
piu lunzionato' E in deflnrbva. co
me ha reagito il Pci alb sfida della 
cullura dl massa e consiunisttca? 

L'aulore nconosce che I'aWvrla 
e la polltlca culturali del Pci hanno 
avuto un connotalo cost riconosa-
bile da fare del partilo un veto e 
propno orgamsmo inbellettuale in 
se, oltre che attentoaBeclassi intel
lettuali del paese In un'ltalia agri-
cola, largamente anaHabeta anco
ra nel dopoguerra (15-20 per cen
to) questo atteggtafliento ha vohi-
to dke in pranca la realizzazionedl 
una delle piu vaste operazioni di 
educazione dl massa mai reahzza-
te - almeno lino all'awenlo pieno 
della tv che possiamo datare all'i-
nlzio degli anni Sessanta 

Un'opsrazloM polltlca 
Tutla questa atnvita voteva an

che compensate con lattmsmo 
cuHurale la scaraa influenza che 11 
partito, escluso dal govemo per le 
ragioni che conosclamo, poteva 
avere nella polHica Scnve Gundle' 
<Assicurandosl il sostegno degh ar-
trsh. scntton e intellettuali di ogra 
genere, i dingenn comunisti pensa-
vano di poter aflermare quelll che 
sarebbero stall i valorl e le Idee do
minant! nel paese» Messun aHro 
partito n£ in Italia, ne nella sinistra 
euiopea. ebbe una tale fiducia nel 
ruolo attivo cite la cultura poteva 
avere nella lotta per il sociallsmo 

Daroonden 
IIPCI abboti 
lettuale-polH 
sci il quale 
netta ascend 
llano nella pi 
II socialisms 
memo che 
autonoma le 
sinistra ben i 
sorgimentc* 

Sipotrebt 
di Croce e c 
sociallsmo il 
porti anch 
complessi tn 
sinistra (Gol 
pnmopartlbi 
sotto II tasci 
Resisteiiza 
Gundle ami 
senza pern < 
zlone deten 
pennanere ( 
game stone* 
cialismo sow 
ilsuoprefak 
•Le anuche i 
noicomuni! 
ftontoditutti 
vietici in test; 

II momenl 
ultimi anm, 
l'analisi delii 
nuta aelerm 
iofle della su 
oltre che mt 
modemHa I 
facciano il n 
guito i ptimi 
shndusiriale 
cominciano 
sione comui 
dellaane ui 
impedisce o 
sxmedapan 
ze, priorili t 
dui soprattu 
nonche il m 
sessuall ege 
no ad avere 
nuove ide mil 

Propno i l : 
culnirale, qu 

un disco dai versi della scrittrice Lalla: si riap 
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PUBBLICITA 
MMHA NOVILUt « P M 

Danlani 
L'anima 
eilgioiello 
L'avrete notalo anche voi lo spot 
del gioielll Damiaru nel quale una 
beUissirfia agnora bruna, dall'ana 
aitl'altig che misbca, si reca in 
chlesa e ofire alia Madonna la sua 
collana m cambio dl chlssa quale 
grazia.Loslogan dice •lacosaptu 
preziosa che hai>, facendo chiara-
nrente capire che, neppure nella 
casa dl Dio e 1 anima a valere dl 
pro La pubblfcltS gioca cosl con 
fambiguita shorando ta lirlsione e 
II sacrSegio, ma nmanendo appe
na denbroun suo giocoironlco La 
musica (['Ave Mono di Schubert) 
accresce I effetto, sottolineato an
che dal bianco e nem, mentre tor
se una bellezza meno perletta di 
quella della modella prolessionista 
darebbe quakosa di piu al film dl-
retto da Alberto Dell'Orto per la ca
sa di produz»ne omomma (agen-
zfaFIrsllme) Ma aid! la dello spot 
singolo, vale la pena sottolineare 
quanto spesso la pubblicili. nono-
stante le non inlrequenticondanne 
papal! contro il qnatenalismocon 
sumrsocc", laccia appello abe im-
maginl religiose propno per farci 
comprare cose inutili e magari 
scandalosamente lussuose Anche 
preti e suote {Hnti owianvente) so
no scesi In campo numerosi Efac-
ciamo solo due esempi llparroco 
dl campagna che couoquia con il 
Crocefteo prima dl panwe in viag-
gk> Alpltour e le suonne che discu-
tono animatamente degli ulumi 
modelll IBM C'e poi il paradiso se
condo Lavazza e c'e la frequente 
Irrtslone della morte sotto forma di 
sulcldlo simulate nei bellbsimi 
spot Zuppa del Casale Findus e 
Peugeot 106 Ma ci termlamo qui 
solo per dire che la pubblicita si 
vende l'anima per molto pU che 
un pugno di dollar! e molto meno 
diun pa dilronia. 

ten 
A chii budget 
Enel eFS? 
Non sono solo guene simulate 
quelle che si combattono dietro la 
tenninologia belUctsta della pub
blicita (tattlche e stralegie delle 
uimpagne. con relatrvl •bersag)i» 
dacotpire) Ci sono anche 1 vert e 
proprl colpi dl mano e le sconfitte 
in campo aperto Per esempb dl 
recenle sono stah assegnati grossi 
budget dl aaende puhbUche come 
I'Enel e le Fenovie dello Stalo Le 
pit) Importanti agenzie si sono pre-
sentate alle gare ecu loro progetti 
ma a vlncere alia fine sono state la 
McCann Enckson per I'Enel (scar-
tate Linlas e Young e Rubicam) e 
la Saetchi e Saatchi per le FS (scar-
tate In questo caso Bozell TFH, Mc
Cann Enckson e Conquest Euro
pe) Per gli sconflul none & nean-
chelonoiedelleanni 

VotyoSSO 
Non c'd piu 
taprlmavera 
Estate a Porlofino con neve e slrlte. 
primavera a Napoii con tuoni e ful-
mini. mverno a Milano con lunsta 
che ^ Tuilresca nella lontana. In 
somnsa. «le stagiom non sono piu 
quelle dl una volta- e sopratlutlo 
•dove e andata a finite la primave-
ra^ Gwcando cosl coi lis^hi co-
munl I agenzia Pirella Cottsche 
Lowe ptomuove con un nuovo 
spot I unica certezza nmasta ecioe 
la Volvo 850 E sibrrunotamenle 
potrebbe perfino essere la venta 
Rlmane comunque una Invenzio-
ne divertente e un modo di giocare 
con le Irasi fane che e nello spinto 
di un'altra campagna della slessa 
agenzia quella della Volw 460 E 
del reslo sianio in famlglia Casadi 
jiroduzlone Rlmaster regia di Da-
iloPiaiia 

lk«a _ 
Come prima 
ptOdl prima 
II magazzino Ihea di Cmisello Bal 
samo ai conlini Nord di Milano ha 
slortunalamenle preso fuoco qual
che mese fa e da allorn e nubiloco-
minclata la campagna per annun-
ciame 11 njulstino Con vwo sprez 

' del pericolo-iella ta pubblicita 
hu latto diretlamente rlferfmento al 
dlsaslro sublto Ecco infatti gli slo
gan Invented per preparers la ria 
pcrtura -Dal fumo all anosto* 
«ardiamo il saWblle. c -No smo
king* La rlapemira della sedeeov 
venutaiiemagglo La campagna e 
stata spencolalarnentecurota dalla 
agenzia Tbwa 

• Qualche settlmana la. la ben 
nota senttnee Lalla Romano ha 
pubblicato per Elnaudi II suo nuo
vo hbro, uitltolato Mi sognolo lo-
spedale Nello stesso momento 
per I'etichetta Verve, usctva un cd 
del ben nolo baUensta-composilo 
re Akto Romano intUolato Prosti 
dia Basterebbe questa concidenzd 
per scnverci un artlcoto' No davve-
ro, se non fosse che il disco di Aldo 
Romano i Incentrato propno attor 
no a due magnifiche ~e musicalis 
sime - poesie della sua lllustre 
omonnna Dido e II Sfenzio dalla 
collezione Gkyame $ il tempo 

Quella del rapporti fra |azz e 
poesia e storia dagll esiti tanto le 
condi quanto trascurati e dalle va-
lenze moheplicl Valenze forte 
mente afrermauve, ai llmili dell ag-
gressione vtolenta, furono quelle 
del New Vo* Art Quartet (e cioe 
Roswell Ruudd. Mlltord Graves 
John Tchical e Lewis Warrell) con 
LeRoy Jones (oggi Imamu Amln 
Baraka) anno 1964 La temlbile 
mack bada Nlhitemas piu che 
poesia, eta un tatzebao; anzi. lorse 
un'istrgazione a dallnquere che 

pure allepoca lavolta comcideva 
con I arte Ma esaunta la fase del-
I cspressione gndala legala alia ti 
kisoiia e alle nvendicazioni del 
movlmenlo radicale del nen d A-
menca la vogha dl indagare I rap
porti fra meld verbdh e musicali re-
stava ben radicala nel pammonio 
genelico del taz; passandodalpo 
lilito al poetico attraverso le ope 
razioni assai -colte- dl Carla Bey 
<uileslidiPaulHaynes di Sieve La 
(y su Robert Creeley dl Michael 
Manlier su Edward Gorey di Mike 
Weslbrook su William Blake la Wo 
percilaieicasipiunoti 

E cerlamente assai -colta» e que 
st opera musical poenca lin dalla 
copemna che nproduce titolo e 
autore nella severa veste grafica 
dei libri della Nouvelle Revue Fran 
taise (Nri) paramerni aureo dl n 
ferlmenio per ogm blbliofiloclie si 
rispelli Aldo Romano e un perso-
naggio alquanlo anomaki della 
scenamuMcale unveropezzouni 
co come la ateisa filosofia del )azz 
lulia londaia sulla vakmzzazione 

dellunicita di ogm slngola voce 
imponebbe Flglio di un muraloie 
abiuzzese - Amenno cui il lavoro 
e dedicato - appartiene a I mondo 
del |azz in mamera inequivocabile 
Ma 6 anthe quanto dl pib lonlano 
si possa immaginare dall iconogra-
lia del battensta 4milo» e •maudite 
che tanto place al cinema, al con 
(ratio & un intellettuaie di buone 
lettuieedieccellenti fiequentazio-
ni culturali Con quest opera ecce-
zionalmenie matura, ci npropone 
un anlico e imsolto quesito il >azz 
e poesia o narrativa' 

Se lo sono chiesto in molu nel 
corso degli ulBmi anni. ma nessu-
no si e dato una nsposta plausibile 
O meglio. torse se la sono daia tui 
ti che fa lo stesso U lendenza a 
svolgersi su tempi lunghi e diluiti lo 
apparenterebbe inla'ti con la se-
conda mentre la costante ricerca 
della massima intensita Imca lo av 
vicina alia pnma Aldo Romano 
quasi quasi nella melafora critica 
musical-letlerana propone una 
lerza ipotesi la ftusocto appunto 

II Dizionano Encictopedico Tree-
cam ci awerte che prosodia e il 
•tennine usato dai grammaha gre
et per deslgnare. indipendente-
mente dail articolazlone essenzia-
le di un suono ogni particolanla 
accessona, e cio* mtonazione. 
aspirazbne quantila Perestensio 
ne il complesso delle norme per 
1 accenlazlorte nelle Imgue che 
non dstmguono la quantita« Sem 
bra una descnzione deU'essenza 
slessa del jazz che •indipendenle 
mente dall articolazione* ha i suoi 
Haiti onginah appunto nell mtona
zione (le famose incerte, blue no
tes) nella pronuncia strumentale. 
nell emssione del suono, e soprat-
tulto nell accenlazione che in 
qualche modo iliazz todefinisce. 
secondo i! ben nolo postulate di 
Duke Ellington «it don t mean a 
thing, i! il ain't got that swing* (non 
signilica nulla se non ha quel certo 
swing) Ma cos'e mai lo swing se 
non un sistema di accents' 

Aldo Romano le legge tn (rance
se queste poesie italiane con quel-
I enfasi sovrabbondante ma since-
ra quasi inevilabile che ha un in-

confondtbiie sapore italo-francese 
lam e che pare una lettura di Serge 
Reggiani e conferma il sospetlo 
del linguisla Paolo Fabbn e cioe 
che -tanto quanto una cartiva tra 
duzione impovensce una poesia 
una buona traduzlone ne e I amc-
chimenlo- E ugualmeme nelle 
sue espressiom mlglkrn il rapporto 
di simbiosi fra testo e musica si tra
duce in un reciproco amcchimen 
to dei knguaggi e dei processi idea 
tavi Anche quando lestano separa 
ti come nel caso di Ptosodia dove 
le due poesie sono lo spunto il 
punto di partenza per le lluenti im-
prowisazioni dl Paolo Fiesu Stela 
no Di Batttsta Michel Benrta Jean 
Michel Pile CHivfer Ker Ouno e 
Franco D Andrea Ma dl quegh 
spunti quelle musiche si nutrono 
per I inlero percorso E altora foise 
Aldo Romano vuol dirci che |azz e 
poesia sono parenli slrelti perchr; 
sono ambedue discorsr n/nito e 
peiche ambedue appanengono 
per dirla con Susan Langer al«hn 
guaggio del sentiment!. Che mai 
sopportano i sigruhcati unrvoci 
spesso 

veneziano 
• VENEZlA Duecento opere a te-
stimoniare la grandezzd artistica 
della Venezia del Settecenlo e un 
<conlenitore> rcinventato per I oc 
casione che per le sue caraltensli 
che rappresenta da solo un even-
to cullurale II percorso pillonco 
della sezione dl Ca Rezzomco del 
la mostra sugh ^plendon del Selte-
cento veneziano* intitolala-Dipin 
ti dei Grandi Maesln- che s.ita 
aperta da o^ i al 10 luglio nel cd 
poluogo lagunare si intreccia in 
latti con quello dtlla sede scelta 
dopodiecianmdirestaun CfiRez 
zonicolorna idealmcnteanappro 
pnarsi del Settecenlo In un giocu 
conlmuo di nmsndi tra opcrc 
esposte e opere contenule nel pa 
lizzo si compone La itinerano ar 
Ustico che premie le mosse da Se 
bastiano RKCI e Giamballi'.t.i Tic 
pob e passa attraverso Pidzzelia 
Antonio Guardi Canalelto e IJIII 
ghi 
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