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IL U B R O . Tra Luchino Visconti e Pietro Koch: la vita della celebre diva d'epoca fascista 

La favola di Maria Denis 
Baldini&Castoldi pubblica 41 gioco della Veri
tas, autobiografia di Maria Denis (nella foto) cu-
rata da Manuela Crassi. L'awenturosa storia, 
tra fama, amori e tragedia, di una delle dive ci-
nematogtdfiche delt'epoca fascista. 

Mtvm 
n î u*uiii- mttr ahhiamo scntilo 
dlreclirla vila di ITziu n Caic inco
me un muiaii7.o. entile un ILIm.cO' 
me uu leuillelun.' Clusso quatile. 
Ma quaiite volte abbiauio scoperto 
che a contl fatli M» sollanto un 
modo dt dire, un'afcuuosa esage-
raiionu. una itinocua mitomanls? 
Chlssfi quanle. Eppure capita, seb-
twiMi assatdi rado, die il dcsliiiodi 
uunlciino posseejia requislh tali da 
larci esclnnuw, a ragion vedula. 
che lu sua vilu vale uu nimanzo. £ 
II coso dl Maria liriiis »una diva 
nulla Runui del ISHSn-omeLecilail 
sotlutltolo ikjiki sua uutubiogtafia 
ttgjix.uitelkiix.'ittit [viliUidaBiiklt-
niACisloldi |»1KK 171 liw 25000) 
scntla in luliaboiazioue -.an Ma
nuel" liidiSi i' futK'iiionte vohila 
da tgui;! gemaniu stunpn dtslu 
ciieriilHiiidtuhiiiiiit'diunsit'df'l 
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Jl Congo: 
Brazza era 
itaiiano 
• BKA/ZAVIiJ.l A 'HI dill il dalla 
murte tk;l jjidlidc ejipkiialon: Iter 
H: Saw*rgnun de Hia/vJ. di Lui la 
capihrit (li'llo Ki'|mlit>1k a dtil Con
go ha prijwj il win" vn'iic killa 
glUsiBia Ifnpu il«' ins mi smik1 

In tulh: It- uiuiltr itlrii'MU-'c Iranies! 
ui bambini c Ntirt" > dctti i che S.M»-
gnoit dpiMiU-inta a! Pantheon dui 
(nil luniusi •.njinlon Iramc.si (Id 
contl ncnlc ueio aik'viFi J iiMesa 
tellitka .slunva delle sue vurc: ungt-
ni vieiie (no|><Hidn tlr.irfzavilk' itu 
ve I giumati cilaudu la ihvncnza, 
aWiiH'iiiniii i In iinagMln ainenle 
si chlaiiiava IVtm Snvutgnan di 
llra/zft e L. he JiiiasLil.ici.iildli.uiu 
(Jet-mm di'i sedm ligli ik-l mult; 
Mulaliu Awdiiju Savorgnati di 
BNttZbt: tld luiuJiikkii ma GiiMUla 
Slinuhuili. Pii-inn-blu.i iialnli a Ro
ma nel gcuiid«> del ItSi l.d sua 
|n(™ liiti trdscurw setenaiuenlc ua 
la villu (ii CoHldgiUiilulfu •'. le lenute 
pateroe di Soleschianu c Bruzzac-
co, nei fViuli. Co cdi diru. coiiiiLn-
que.ctw hvorti iidviiaflchol'iam-
mluloilO' * slHtfl falla dalte auloii-
Ul del Cimgo. perclif In rcaltn mal 
era stnla neffda I'wigiiw iwllaiw 
dul rt'leblf LSi|iliiiatuie. anzl era 
Ala alala lestlnmnkila da luno k 
TitogiBlle. 

m m 
UIHJ di Clnoilltai. come la delinl-
sce Massimo Scagllone rtella filmo-
gmtia allegata a questa emtnlo-
tiante wstlmonianm, 6 staia Indub-
biamente una diva o loree pewlno 
lu Diua di un cinema itaiiano che 
wileva iar impallidire Hollywood. I) 
fasclsmo aveva dato vMa a un cine
ma aulaichico ma ali Ingtedlenli 
erano tutli di prim'oraine, 

lltotontottaMduilon* 
Attort non sempre bravisslml ma 

sempre seducentl (Vittoiio De SI-
ia, Asala Noris, Fosco GlachetU, 
Alida Vail), Amedeo Nazzari, Luba 
Perida, Seigio Toiano. Nino Besro-
•d, Isa Miranda, Ottllo Toso), regi-
sli nun semoie dl talenlo ma sem-
\«e di grande mesliere (Mario Ca-
inerini, AlessandroBlasetti. Amleto 
Palmni, Feidlnando Maria Poggkr 
Ii, Cuilo Ludovlco Bragaglia, Rat 
fat'llu Mataiazzo, Gofhedo Ales-
siiidririi], alcuni aitisli che alkua 

uenrvatio deflniti tecnici (i direiltui 
della totogralia Carlo Montuori e 
Anchtse wizzi, to scenogralo Ga-
stone Medtn, il coslumisla Gino 
Sensanl, i musidsli Cesaie A. Sixio, 
Aletsandro Ocognlni, Renzo Ros-
sellini, Nino Rota), tealn dl posa al-
I'avanguaidia (gli studios di Cine-
cilia, dl Tinenla, delta Ones, della 
Caesar) e soprauutio noievoli 
comptlmari (Enrico Viarislo, Ca-
millo RkMto, Luigi Pavese, Clelia 
Matanla, Umbeno Meinatl. Checco 
Rlssone. Lui^i AlmlrantB. Giuseppe 
Porellt, Lulgi Qmara, le sorellp Gra-
matlca) che II cinema Haliano non 
avtebbc mai piti rlhovato. Senza 
conlare gll scrinorl, soggcttkti e 
sceneggiatorl, che pIQ ancota dei 
regisli e degli atlori il (ascismo to 
awersavano; Sergio Amidei, Um-
berto Barbaro, Akk> De Benedetti, 
Francesco Pasinetli. Mario Soldali. 
Mario Pannunzlo, Emllio Cecchi, 
Alberto Lattuada Cesaie Zavattini. 
PenJonate questo hmgo elenco di 
noml. Nc avid dlmentlcati almeno 
ahrettantl. Fensate per un attimo, 
sollanlo per un attimo, al cinema 
itaiiano degli ultlmi due decenni e 
dale un nome atl'abisso in cui sia-
mosptofondali, 

Chiusa la parenteai. Veniamo al 
dunque. Petche I'aulobiogialia di 
Maria Denis non e staia scrina e 
pubblicala per ricofdaie quei lilni. 
quei nomi, quei volU, Altri libri, piu 
o meno riusciti, si sono dati il com-
pito di rendere omaggiu al cinema 

Haliano di quell'epoca La vita di 
Maria Denis e un'altra storia, e non 
e'e lantasla di sceneggialote ctie 
avrebbe polulo inventaria. Nel 
1943. si dieeva, Maria Denis incar-
nava ia Diua Ingenao. Ma la Diua 
Ingenua si era perdutamenle ifina-
inoiala di un uomu bello, nobik, 
colto, intelliijente. •Innamorata 
contra ogni ragionevolez2a>>. scrive 
Maria Denis. Peiche? Peiche il suo 
cuore batteva per I'lntellenuale ari-
slocralfco antilascista Luchino Vi-
sconli. Ecco allora un teno perso-
naggioche lm:i(ii|» sullascena. 

•tortwatoredlSalb 
Un UUITOJ con due bartetti crude-

li che larebte qualunque cosa per 
la Dim liigenua. Di ctil si trauava? 
Era niememeno che Pierro Koch, il 
tii'eco tortuiatare di Salo, lorse il la-
scisla phi sanguinario che il lascl-
smo abbia panorito La Diua Inge-
nua in cuor suo sapeva che non 
avrebbe mai potuto avere finlellet-
tuate atiiluonnco antitasasta. Lu
chino VLsconti era omosessuale. 
Ainncrie il suo amore non risultas-
se vano, Maiia Denis decise di sal-
vare 11 suo amato dalle grirrile dei 
iascisll, Come? Chledendo II favore 
propiio a Koch, con il quale si in-
trallenev;'. in un pericoloso doppio 
glocu. Alia luie della guerre, Luchi
no Visconli lilmera peisonalmente 
la lucilazione di Pietro Koch a For
te Bravetta e ^eppellira con I'aguz-
zlno II dobroso ricordo dell'amore 

Impossibile di Maria Denis colpe-
vo)e di avergli salvalo la vita feretv-
do a morte II suo orgoglio. Da quel 
giomo, per mezzo seccto, Maria 
Daiis vivra in una scrta di incubo, 
SospeMata di essere staia una col-
laborazionista ven* subilo pro-
sclolla, ma poco dopo abbando-
nera la camera di attrice per ap-
panarsi con i suoi ricordi. 

Questa storia cost Rammeggian-
te da non sembrare vera 6, come si 
diceva all'lnizio, frutto del genio 
editoriale di Oreste del Bupno, che 
e state cost abile da convince** 1 .̂ 
sua prolagonisla a svelarta- Quanlo 
a Maria Denis, io che un anno ia 
1'ho incontrata posso dire di essere 
rimasto colpilo dal suo sguardo 
sclntillante, cost colplto da reslste-
re alia lentazione di andare a cer-
care la sua data di nascita. II gkxo 
della verm mi impone di confessa-
re che non mi era mai capitato di 
provare una sensazione simile per 
una donna cosl avanti negri anni. E 
cos), mi e capitato di (are una pic-
cola riflessione. Le persone, e le 
donne in patticolaie. che hanno 
vissuto una vita ardua da racconta-
re, invecchiano anzitempo o non 
invecchiano mai. Maria Dents e 
una donna di oggi appassionata di 
psicoanalisi e di fibsofie oriental!. 
Dope esseisi soltoposta a questo 
Gioco della oerHd si sari certamen-
te guadagnata un suo paradiso 
personale, ma io tuttora non riesco 
a pensate che possa invecchiaie. 

Un libro di Jean-Claude Schmitt analizza i rapporti fra i vivi e i morti 

Vita quotidiana dei fantasmi nel Medioevo 
• Nella psicologia delle pcrce: 
zioni sono ben not! alcuni dlslurbi 
o tlevianze che intluiscono sul pia
no diillc dtveise forme con lequali 
ci rappientiamo 11 reale; in pariico-
lart- lallucinazlone atrraverso la 
qualf emeigano al nosm van sensi 
tealta inesistentl, e I'illuslone che 
trasfonna realia esistentl in imma-
yini diverse da quelle che esse so
no. Anibedue i fenomeni sono pre
sent! in tulti i tempi e to culture 
uinane e variano secondo le pro-
fonde dh«rsitii che esistono nella 
rapprest-ntazicHie deH'immagina-
rin e secondo le influenzeche su di 
essu uscicita la coscienza colletli-
va 

UtMlt&dMlMMtM 
Nel volume 5pW« e Hmtaunt nel

la soc&lil medioaxile (laena, 
m>:m. L45.0W)Jeanj;laudeSch. 
null berinuKi in Italia per Ii'santo 
hvriem, la strana storia dlun cane 
saiilKicalo. tradotto in itaiiano nel 
1982 (Finaudl) c per // gesfo ltd 
Mitfiowo (Laierza. 1990) - ha vo-
luto alfronlare e riassnmere I'enor-
nie matenale che nel corso del Me
dioevo e linoagliinizldelistsmo-
denia documenta la ciedenza nel 
lantasml e negli spettri e li awerte 
in una lorn inconttoveniblle reaha, 
qui e II messa in crisi soltanto da al
cuni pensiilori. Inlaltl la credenza 
che trova II suo massimo svlluppo 
Intomo aH'aiino Mllle, lu negnta da 
Sani'Agostlno il quale, rilerendosl 

U P O N t O M . M H O U 
alle apparizioni dei morti e al lotu 
temporaneo ritorno nel mondo vi
de il lenomenoconie illusorio e su-
perslizioso: in linea generale la rei-
tacredenzacrisliana coinportcreb-
be la Impossibility per il mono di ri-
presentarsi ai vivi c spesso, quando 
cio avviene. si traha di pure illusio-
ni dlaboliche. 

l^itlavia fermo restando questa 
tesi teologka, le cionache medioe-
vali. soprathitlo quelle ecclesiasti-
che, e plD raramente le rela/joni di 
origine laica. testimoniano un 
mondo pojxilato da «morti ritor-
nantii (revenants), individualme li
te o in gruppo, spesso in alcune 
precise date annuali: questi morti 
sono spinti dal dcsklcrio di riwdi.--
re la lorocasa o, sopiatlutiu dopo 
la tarda inlroduzionc del l^iraato-
rio, di venire a solliKltare sufhngi 
dai vivi per essere liberati Inter! 
paesi erano perseguitali dal mile 
del irnoril tornanti> che, guidati da 
Hellequin. ossia dal demonic >, ir-
rompevano dalla loitsia sulie c>ist 
degll uominl o provocavano disa-
slii e rovine, secondo uiw cnxlen-
za parllcolarmcnle Incisiva net 
iiorddeH'Europa. Schmitt. che si ri 
lerisce princlpalmenle a tosh latim 
roccoltl nella Patrologia del Miuni' 
o In ctonache Itancesi, allrmila in 
un suocapllolo questa miioltigia di 
Helleqiiln, ma si soRemia soprat-

tutlo sulle inforniazioni che vengO' 
no dai discorsi dei monaci, i quali 
ripotlano espenenze dl visioni di 
rellamenle iatte nei conventi o ri 
cevute da luici i- da credenti che 
prociiranosuffragi. Sitratta.percio, 
di un slngolaty studio sul Medloe 
vo che rivcla I'espkRione della cie
denza soprannarurale. ma ilruso 
ria. di un costanlc rapporto con 
delunti Alia baie di esso susslsto 
no intricate inotivazioni, tra le quali 
va tenula piesrme I'esigenza psi 
coli^xa di continual? a mantene 
re una rclazione con i Irapassali e 
ia pr>:tesa die essi, soprattutto se 
rele^ali nel l\jrgatorki, possano es
sere aititah ad uscime dalle pre-
gitiere e dalle donaztonl econotui-
cho dei siprawissiiri, Schmitl fissa 
anche imiiorlaiiti riiflercnziazloni 
fra apiiarizbra sogni, fantasmi. 
spettri c. spiiili in una ncdiezzo ve-
ranninte rmprmenle, anche se ri-
yieliliva.ditcsii.oisklieillibrocisi 
nvela cunre una vusione del mondo 
clw, passata ixiroHir un inilleimto 
nella quotidianilA dei fatli vissuli. 
s|xirisce soltanlo taidl, icsiduando 
(ino al sccob nella lelteratura goti-
cheggianlc doi faulasini 

L'autore ptirtroppo, intenzbnal-
mente. iia csclnso dalle sue analisi 
il tenia quak' si presenla tuttora 
nelle culhiie pupclari eurogiee. In 
Francia, per esemplo, le donne 

morte di parto o di aborto offrono 
a! passanti lungo le slrade di cam-' 
pagna i loio bambini dehinti nel-
l'atto di cullarii, condannate per 
sempre a questa pena tino alia line 
dei secoll. In Italia I document! po-
polari sono richisslmi e non e'e re-
glone del paese nella quale non si 
continul a credere che i morti ap-
paiono al vivi sotto le specie piu va-
rie, anche quelle animal! quali per 
esempio le larfalle. i topi, le mo-
sche e I corvl. Pill vivace ancora re-
sta nei nostrl villaggi la panecipata 
credenza di un rilomo annuale dei 
morti che restano nei mondo dal 2 
novembreallEpifanla, perpoirim-
piangere un rilomo die li distacca 
ancora per molti mes! dal rapporlo 
con i parenti. 

Una nwssa P M I imrU 
Una lunga folia vestita dl bianco, 

del lulto svnotata di came e di ossa 
nella pane posteriore del corpo, si 
affretla in quesle notti terriblli a 
raggkingere una chiesa sconsacra-
la, nella quule un prete motto cele-
bra per loro una messa. Gli abitanli 
del villaggi credono fermamente dl 
vedere i loro trapassati e di parlare 
con loro, e anzi soslengono che 
chiunque voglla assislere alia mes
sa dei morti, dovra porsi sul fondo 
della chiesa, appoggiando la testa 
sulla parte superiore di un bastone 
bilorcuto e sostenendo sulla S|ialla 
un gatto neio. 

Sabato23dicembre.l995 

ARTE. Nuovo museo a Venezia 

L'wanti-Biennalew 
a Germano Celant 

N U W t W M U M 
• Alia line le cose si (anno, sia 
pure scontando un cerio work in 
progress' dertvante dalla farragino-
sita degli statutl locall, dalla scar-
sezza delle risorse finanziarie, dal
la asprezza delle polemiche su 
Biennale e dintomi, Lin museo 
d'arte contemporanea che utiliz-
zasse in modo pennanenle il padi-
gBone itaiiano e il padiglkme Ve
nezia del Giardini, il comune di Ve
nezia laveva promessogiaun an
no la. Poi e'e stata la Biennale del 
centenario, e'e stalo Io scambio di 
accuse e cotUroaccuse Ira il diret-
tore della Biennale Jean Clair e il 
slndaco Massimo Cacciari. proprio 
in lelazione al restauro dl quel pa
diglkme. Ora, finalmente, il museo 
ha un capo: e il criUco Germano 
Celant che la ghinta veneziana ha 
nominato na considerazione del 
faRo che e uno dei massimi esperii 
Hallani nel settore dell'arte con-
temporaneai, •€ intemazional-
mente conosciuto, dall'America al 
Glappone - dice I'assessore alia 
culture di Venezia Mossetto - e in 
piu e il euiatora dell'arte conlem-
poranea del Guggenheim di New 
Vorki, il che non guasta. visto che il 
Guggenheim veneziano e fra i sod 
della Fondazioneche dovra gestire 
il nuovo museo, ha messo a dispo-
sizione le opere diduecollezionisti 
(1'italiano Panza dl Biumo die ha 
raccolto soprattntto Arte povera e il 
greco Jannu) ed e una delle istitu-
zioni veneziane principali che ope-
ri nei sertorl dell'arte modema e 
contemporanea. C'e anche uno 
slaluto della londazione, alia quale 
parteciperanno, oltie al comune dl 
Venenzia, la Biennale, e una serie 
di coUeztonisll privaii che daranno 
in preslito permanente le bio ope
re. Non c'e ancora un consiglio di 
amministrazkMie. che a tempo e 
luogo nominera II direltore artlstlco 
e operalivo, non c'e ancora la se-

de. che necessHa di investimenti 
per essere adeguata alle nuove 
lunzioni (S miliardi sono stati stan-
ziat) per II '96. anno in cui e previ-
sta I'inaugurazione). 

Qual e. allora, il m o b di Germa
no Celant? E, spiega Mossetto, 
quelto di programmatore cullurate 
del nuovo museo. »(Jna procedura 
- aggiunge - nuova in Italia: iar 
procedere insieme liter istituziona-
ie, il restauro e la programmazione 
in modo da irtdiviluarc in anlkipo 
quale sia t'otganizzazione piu fun-
zionale degli spazu. II presugiodel-
la persona piescetla in accordo 
con i coHezlunish, dice ancora Fas-
sessore, -ci garantisce dal punto di 
vista della qualita di quello che £ di 
fatto il primo museo pubbllco del
l'arte contemporanea in Italia-

II museo satit organizzato lent-
damenlalmente in due settori, il 
primo e quello delle esposlzioni 
permanenti a rolazione delle ope
re donate al comune o dei colic-
zionistL Gabriella Lonaidi, Eliana 
GugUelnU, Cado Monzino, Baro-
nessa Lambim, Marcello Levi, Ales-
Sandio Grassi, Angeb R. Baidas-
sane. Sandretlo ife Rebaudengo 
sono i collezionisti privuli che gia 
partecipano al piogetla II sc-condo 
settore e quello delle speriiiienta-
zioni e delle performances (arte, 
muslca. cinema), che dovrebbe 
dare respire anche al "tarsi* dell'ar-
le contemporanea. Qui il pnjgelto 
dovrebbe allargarsi agli altri paesi 
proprietari dei padiglioni (in pani-
colare Corea, Stati Unit! Russia, 
Gran Bretagna), L'intento e creare 
un canale di comunicazbile fra le 
esposizloni temnoranee e le attivi-
ta permanenti, cenando di tlsulve-
re in posilivo I'intenugativu. che si 
e fatto sempre pit) frequcnte negli 
ultimi anni. sulia funzionalita delle 
grand] csposizioni tciii^oranee co
me la Biennale. 

EDIESSEl— 
LIBER! I I B R I I 

Valerio Onida 
Oiancar1i> IJosttti 
COSTTTUZIONE 
Percbe ttifenderia, ame riftmaria 
Cajlinc %, lin- llfflB 

DcHricnia i IX; Masi 

L ' O Z I O C R E A T I V O 
A c u m dl M. S tTcna Palieri 

PaBinc 144, lire-15.000 

RAPPORTO 
SULLA SALUTE IN EUKOPA 
Salute c siskmi saniiari 
ni'tl'llniimi' liunijiea 
A cura (ii Manxi Godck-s 
Famine 272,1 in- #>."<* I 

I t e n I a m i n o U p a d u l a 
S t d ' a n o 1'atriarca 

LA RIVOLUZIONE 
DELLE PENSIONI 

I'jHine aiH, lire «).(KX> 

Giommarni Monti 
L'USURA 

Chi: ««• 'i; C«itu- lUfetiek-fHt 
IW/azuim- di Uuhinn Viiil<niW 

PaKi™1 12H, lift' 12.000 
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