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II Fortini incompiuto 
Franco Fortini, porta, critico, 
saggista, poHttco, traduttore, e i 
nessi evident! e sotfiTi die legano 
strettamente tra loro queste 
esperienzee produzlonl. Ne parla il 
(dopplo) fascicolo monograflco di 
.<AMegoria», rivtsta dlretta e redatta 
da Romano Luperini e da un gnippo 

di studiosi che ebbero rapporti con 
Fortini durante il suo insegnamento 
unbercitario a Siena. Un bel 
fascicolo, per il rigore dei contribub' 
e per la completezza complessiva, 
portata ad analizzare aspetti meno 
studiati delta personality forrjniana, 
come il suo rapporto con il cinema e 

con il mondo della scuola. Tanto piu 
colpisce e un po' sorprende la 
sostaniiale assenza del Fortini per 
cosi dire «editoriale». II Fortini, 
anzitutto, delle riviste: il tondatore di 
«Ragionamenti», il redattore e 
collaboratore del «Politecnico», di 
•'Officina», »Quademi rossi», 
«Quademi piacentini... Testate che 
vengono certamente cftate qua e la, 
nei saggi e nelle note, ma senza che 
si analizzi con contribuH specific! il 
ruolo da Fortini svotto all'intemo dei 
relativi gruppi intellettuali epolitici. 

Ruolo eminentemente critico, di 
costante verifica e anche attiva 
conflhtualHa. Che tra I'aRro ricorda 
ia figura dell'«osptte ingrato», del 
cornpagnocorrtrocorrent.ee 
inopportuno, capace di pronundare 
nei pieno di una manifestazione 
unitaria per la Spagna, la Greda o il 
Vietnam, slogan come «Rompere le 
false unita». Atteggiamenti e scrttti 
che,sconcertantieprovocateriinel 
momento in cui venhrano proposti, 
avrebbero rivelato una progressiva 
fecondfti sui tempi lunghi. Ma ortre 

al Fortini delle riviste, manca nei 
fascicolo di Megoria- il Fortini 
collaboratore dell'«Avanti!» 
soprattutto, ma anche del «Corriere 
della Sera»: considerato non per i 
singoli scritB, ma per il signrficato 
complesshro della sua presenza, peri 
rapporti (o meno) con il contesto del 
giomale, con la sua polftica, 
eccetera. Del tutto assente e poi il 
Fortini consulente e lettore di case 
editrici come Mondadori o FJnaudi o 
II Saggiatore, e perdo anche I'analisi 
della sua partedpazione (o meno) ai 

process! decisional! su questo o quel 
libro, alia elaborazione di una 
strategic editoriale, alio sviluppo 
delle politiche d'autore e di collana. 
Sembra di rttrovare qui un 
pregiudizio tradizionale, dal quale 
non appare immune neppure una 
rivista come «Allegoria» (i cui 
animatori sono certamente sensibili 
alle implicazioni sociali e politiche 
della produzione intellettuale): la 
tendenza doe, piu o meno impliclta e 
inconffessata, a separare 
nettamente le opere di un 

intellettuale dal suo lavoro in una 
casa editrice, la sua «creativrti» e 
«politicita» indhriduale da una 
operathitacoltettiva 
sostanzialmente stnimentale e 
subattema. • Gian Carlo Ferrem 
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G ian Antonio Stella, inviato 
del Corriere della Sera, ha 
tolto ogni alibi a coloro 

che non capiscono il Nordest e, 
percio, ne straparlano, e anche 
a coloro che. dentro il Nordesl 
ne celebrano acriticamente i fa
sti e le prateste. "Sehei" Dal 
boom alia rivolta: il mitico Nor
desl, appena pubblicato presso 
Baldini & Castoldi (p. 285, lire 
26,000), potrebbe appropriata-
mente intitolarsi «Splendori e mi-
serie della macroregione piu 
chiacchierata d'Europa». 

Stella vi allinea situazioni, di-
segna personaggi, racconta sto-
rie, evidenzia dinamiche che 
danno un'idea niente affatto ste-
reotipata dell'ambiente trivene-
to. 

E parte da lontano, da quell'e-
migrazione che tanto ha svuota-
lo e segnalo l'area, con milioni 
di veneti, trentini, friulani partiti 
per terre lontanissime, viaggian-
do in condizioni inenarrabili, co-
noscendo emarginazione, razzi-
smi, durezze inaudite. 

Non si capisce la ricchezza at-
tuale - e il lavoro incessante a 
cui la si deve - se non si risale a 

Alia scoperta del Triveneto 
Emigrazione, terra e fabbrica: 
sono queste le tre radici 
che spiegano ricchezza 
e limiti della macroregione 

Torino, operal 
dal Sud 
eragazzl 
dal Marocco 

Immigrati che chiedono«case belle 
con I giardf ni» durante una 
manifestazione nei piazzaleintemo 
della Flat Mirafiori; un borghse die 
appbudedalsuopakodelTeatro 
Carignano.DueimmaginideHa 
Torino anni Settanta a marcare le 
profondefratturechehanno 

attraversatounadttarimodellatadaunprocessomigratorio 
senza precedenti nei nostra Paese. A scattare quelle immagini e 
stato Enrico MarHno, fotografo e giornalista particolarmente 
attento a cogliere i mutamenti politico-social! del nostri giomi. 
Ota le suefotodedicateallecontraddlzioni della «dttadella 
Fiat» sono state raccolte nei volume "Gente chiamataTorino» 
(Edizkmi gruppo Abeie, p. 79, lire 28.000, con una prefazhme 
di Luigi Ciotti). Un libro nato nell'ambfto della rlcercaazione 
«lndusione e esduslone. Un patto per Torino.., che ha 
documentato il nuovo votto della dtta: all'operafo immigrate 
dalSwId'italiasiesostituKoilragazzomarocchinocoltonella 
sua stanza a Porta Palazzo. «ll racconto di queste pagine • scrive 
Luigi Ciotti • costruisce un diatogo silenzfoso e indiretto anche 
tra chi non si vuole parlare, tra chi ignora le ragfoni deH'aftro o 
non ne conosce I 'esistenza... 

Dpassaggio 
a Nordest 
questa radice dolorosa e ango-
sciante, probabilmente mal ri-
mossa, dello sviluppo sociale ed 
economico del Nordest negli ul-
timi venti o trenta anni. 

Stella dimostra una grande in-
lelllgenza storica, quando muo-
ve da li per leggere i noslri stessi 
giorni. Da li - da quelli che parti-
vano - e da quanti restavano ma 
facevano la fame e sudavano fa-
liche bestiali nei lavoro dei cam-
pi o, non reggendolo o veden-
dolo impoverirsi, prendevano la 
via della fabbrica. 

II modeilo atluale e il frutlo di 
un'evoluzione ulleriore, che da 
quelle tre radici - I'ernigrazione, 
I'agricoltura e la terra, il lavoro 
industrial - prende il via. Stella, 
nella sua galleria di personaggi 
(per lo piu imprenditori) pre-
senta ex contadini, o figli di con-
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tadini con stallaggi e pezzi di 
terra riciclati nelle nuove produ-
zioni polverizzate, ed ex operai 
o emigranti di ritorno o loro figli, 
che convertono nei lavoro auto-
nomo abilita e conoscenze ap-
prese nell'industria e all'estero. 
Sono tutti un po' inventori, un 
po' awenturieri, motivatissimi, 
intelligent! o quantomeno scal-
tri, con una voglia divorante di 
far da se, di non tornare indie-
tro, di emanciparsi dehnitiva-
mente e radicalmente dalla po
verty e dalla subordinazione, di 
contestare alio Stato e alia pub-
blica amministrazione in genere 
vincoli, burocratismi, centrali-
smi, tassazione iniqua. 

La lunga inchiesta intitolata 
"Schein - cioe, soldi - racconta le 

strepitose performances produt-
live e inventive di questi perso
naggi, la loro grandezza. Ma, ac-
canlo alle vittorie sui mercati di 
tutto il mondo (vi sono, tra co-
storo, accanto ai celeberrimi Be
netton, Stefanel, Beggio, Carra
ra, Rossi, Del Vecchio eccetera, 
degh sconosciuti totali al pubbli-
co nostrano che tuttavia domi-
nano interi segment! di mercato 
in vari paesi del mondo), ac
canto a questi successi, dunque, 
Stella descrive i punti critici, a 
volte drammaticamente critici 
del modeilo cresciuto a Nordest. 

La fragilita culturale, innanzi-
lutto: non si tratta solo dell'arre-
tratezza della societa civile nei 
confronti del livello di sviluppo 
economico raggiunto. Si tratta di 

Torino 1995. Piazza della Gran Madre 

un'arretratezza di tipo assoluto, 
con una vasta presenza di su-
perstizioni e credenze, di sette, 
di una diffusa ignoranza che si 
alimenta di pochissime letture e 
di un'informazione (e di una 
formazione in senso lato) domi
nate dalla televisione, di una cri-
si del sistema di scolarizzazione 
e di formazione professional, 
che rischia di minare in radice 
proprio la struttura produttiva , 
che oggi necessita sempre piu di 
forza lavoro qualificata, flessibi-
le, preparata, intelligente (e so
no infatti gli imprenditori piu av-
vertiti a dare l'allarme, su que
sto). 

Stella, poi, tra i punti critici 
elenca alcune aree territorial! 
non in linea con il boom, come 
il rodigino o la stessa area di Ve-
nezia (la ex Serenissima non 
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fa,-,-* --x Diefro ie strepitose vittorie 
sui mercati di tutto il mondo 
si nasconde una societa civile 
segnata da una fragilita culturale 
I costi pagati aWambiente 

piu riconosciuta capitale da tanti 
protagomsti del Nordest e tutta
via sempre la, altera e aggredita, 
splendente e degradata, tentata 
di recuperare col nuovo millen-
nio della leggerezza e dell'inten-
sita tecnologica cid che la pe-
santezza e la brutalita industria-
lista e automobilistica degli ulti-
mi secoli di questo millennio 
che fugge le hanno sottratto). 

E ancora ecco i costi ambien-
tali, col diffusissimo inquina-

mento provocate, da uno svilup
po economico capillare e onni-
pervasivo, e quelli sociali, pagati 
sia in termini di sfruttamento pe-
santissimo soprattutto dagli im
migrati (alcune delle cui man-
sioni vengono descritte da Stella 
con un realismo raccapriccian-
te- si veda i) resoconto del mat-
tatoio dei polli) sia in termini di 
svuotamento culturale, percepi-
bile soprattutto nelle nuove ge-
nerazioni, pochissimo educate e 
incoraggiate a formarsi, a studia-

re, a progettare il futuro tenendo 
conlo della necessita di cono-
scere e aggiornarsi, di non farsi 
dominare dall'ossessione di ave-
re, di avere soldi e sempre piu 
soldi, sempre piu «schei» appun-
to 

Stella affronta il lato d'ombra 
del modeilo Nordest con la stes
sa precisione e documentazione 
riservata al lato solare e come 
da quello uscivamo ammirati e 
sorpresi cosi da questo usciamo 
sconcertati e agghiacciati, con 
una vaga intuizione, almeno, del 
segreto forse banale, che spiega 
vicende terribili come quella di 
Pietro Maso, o dei ragazzi che si 
uccidono a vent'anni senza ap-
parenti perche, o di quelli che ti-
rano sassi dai viadotti e di tanti 
altri di cui ci accorgiamo, sgo-
menti, solo quando escono dal
la loro inquieta normalita dorata 
ed entrano nelle cronache nere. 
Altri hanno gia scavato in questo 
lato d'ombra, in questi anni (ba-
sterebbe citare il Candido Nord 
di Oreste Pivetta, pubblicato da 
Feltrinelli, o le corrispondenze 
di Ferdinando Camon o lo stes-
so libro edito da Neri Pozza de
dicate dall'ex direttore del Gaz-
zettino, Giorgio Lago, al Nor
dest). 

Un esempio recentissimo lo 
abbiamo in un piccolo testo ap
pena edito da Renzo Franzin, in
tellettuale del Veneto orientate, 
Pulizie di Pasqua (Oppure edi-
zioni, p. 94, lire 13.000). Si tratta 
di un diario-quaderno d'impres-
sioni e immersion! nella vasta e 
ricca ma appunto irrequieta pro-
vmcia veneta, delle sue ambizio-
ni e velleita, delle sue cadute, 
dei suoi egoismi, dei suoi sogni 
struggenti o sbagliati, del perma
nent di acque, erbe e case anti-
cne e dell'insorgere di appetiti e 
di strutture e dinamiche che ne 
sconvolgono tradizioni, ritmi, sti
ll di vita riproducendo tultavia la 
medesima angustia di cerlo pic
colo mondo antico: «ln giro e'e 
tanla voglia non di uscire da una 
provincia per redimersi nell'al-
ternativa, ma di nfarne una, cen
to, mille uguali, per partecipare 
direttamente alia iper-produzio-
ne di questo nulla che ormai ci 
soffoca e cui siamo mortalmente 
attratuY 

E un epitaffio che potremmo 
apporre anche in calce a Schei 
(che pur documenta anche una 
vitalita critica e autocritica in 
tanti protagonisti del «mitico 
Nordest»). 

Gian Antonio Stella, come an
che Renzo Franzin, e pur sem
pre un figlio autentico e consa-
pevole delle storie che narra, ol-
tre che uno straordinario repor
ter col vasto e modulato respiro 
dello scrittore. 
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I I visitatore che percorre le sale del 
Riiksmuseum di Amsterdam 
mentre ammira i capolavori del-

I'arle liamminga assiste alia progres
siva costruzione di una identita.di 
una appartenenza individuali e col-
lettive, alia fondazione di un «luogo 
comune». Austeri mercanti nerove-
stiti, mercantesse che coltivano palli-
de remunerative virtu domestiche 
come la filatura, o leggono llbri edifi-
canti, cucine borghesi in cui trionfa-
no corp! umani e animali di uguale 
opulenza. Questo insieme di scene 
ha una sorta di coronamento ideale 
in un vertiginoso dipinto di Rem
brandt, «La ronda di notte», che raffi-
gura la forza che custodisce i confini 
di quel mondo e del suo ordine. Un 
gruppo di armati che sembra irrom-
pere dalla tela con la sua ambigua 
carica di violenza rumorosa e di ar-
hitrio tracotanle. L'inquietante oscu-
ritfi che awolge la scena sembra in-
dicare nella «forza» il cuore di tene-
bra dell'ordine, la ? ua insanabile an-
tinomia, quella stessa che fa della 
irondan una altissima metafora dello 
stato di eccezione che I'uso della for
za e susceltibile di produrre quando 
diviene 1'unlca garanzia dell'ordine 
e, soprattutto, delle insidie derivanti 
clall'autocontrollo e dalla autolegitti-
miwlone della fona stessa. 

.;: ..I; La comunita e i suoi confini di fronte alia presenza dell'altro 

Le veglie per un'identita perduta 
MARINO 

Ogni cultura definisce se stessa, il 
suo spazio materiale ed immatenale 
soprattutto attraverso un confine, 
una linea di demarcazione dell'i-
dentila che si fonda su una differen-
za, su una contrapposizione tra il 
dentro e il fuori del confine, tra I'i-
dentico e il diverso, tra noi e gli altn 
In realta e proprio I'altro a costituire 
1'identico. £ I'immagine, fortemenle 
contrastata, dell'estraneo, dello stra-
niero, o dello «strano», a permettere 
alnoiindividualeecoliettivodivede-
re se stesso e i propri confini nflessi 
come in unospecchio. Senza I'altro, 
insomnia, noi non esisleremmo, e 
senza il pencolo costituito delle pre-
senze aliene che si addensano ai no-
sln confini la nostra coesione collel-
tiva, la nostra stessa commumlas 
lenderebbe ad indebolirsi e Ira-
slormarsi in opposizione inleslina. 
in ulteriore slittamenlo della soglia 
dell'altenta, finendo necessana-
mente per esasperare eerie diffe-
renze interne e Irasiormarc in al-
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tro, in straniero chi fino a len era 
dentro il confine. 

E quel che awiene per esempio 
nella costruzione di presume iden
tity etniche come quella padana. 
Non a caso e proprio partendo 
dalla defimzione del confine, cioe 
dal taglio di tutto quanto e «costi-
tuito» come altro, come diverso, 
come non-padano, che la Lega 
tenta di costruire il suo centra; una 
identita che non puo che essere 
residuale, una sorta di deriva etni-
ca del noi, proprio come quei luo-
ghi costituiti dalle derive fluviali 
per deposito di materiali eteroge-
nei. essi «sono» tutto ci6 che la 
corrente non allonlana. 

La vera partita dell'identila si 
decide dunque sui confine, e non 
al centra. Nessuna cultura pub 
consentirsi dunque di smarrirne la 
linea perche e proprio li che si an-
nidano le insidie maggiori per I'or-
dine, nei vacui e nei margini che si 
aprono alia sua periferia. La custo-

dia dei margini e delle perifene in 
molte societa era un compito affi-
dato a delle forze dallo statute par-
licolare, delle forze a loro volta li-
minali e periferiche. Forze poco 
definite per luoghi poco definiti. 
Quasi che I'ordine non voglia 
«sporcarsi» addentrandosi in certi 
spazi e ne affidi la normalizzazio-
ne a delle figure che lo rappresen-
tano solo in maniera obliqua e la-
tente- forze mercenarie, paranuli-
tan, gruppi giovanili, quindi «non-
miziati>, ronde che incarnano la 
parte piQ oscura dell'ordine. 

Nei mondo greco, per esempio, 
i margini della polls oltre i quali si 
apriva lo spazio incognito dei Bar-
ban era custodito da alcune ronde 
paramilitari formate da giovani 
non ancora iniziati, non ancora m-
senti, cioe, nello spazio civile della 
polis Era il caso degli «Efebi» ate-
niesi e dei «Cripti» spartani. Le for
me di organizzazione e di recluta-
mento, I'abbigliamenlo stesso, di 
questi gruppi paramilitari ne riflet-
levano la liminalita, la prossimita 

«omeopatica» a quei margini insi-
diosi, a quel mondo estraneo che 
essi avevano la funzione di piega-
re. Luttuosamente vestiti di nero, 
col cranio rasato - tipico della 
marginalita iniziatica giovanile, leri 
come oggi - questi «skinheads» del-
I'antichita si impegnavano a difen-
dere I'ordine giurando sulle pietre 
confinane e si esercitavano in atti-
vita come la caccia agli lloti 
(schiavi) e altri membri di calego-
rie non garantite, quasi sempre 
>extra-communitas» Erano dun
que la contrapposizione-contami-
nazione con I'altro, 1'espenenza 
del margine e del confine a costi
tuire I'ldentita, individuate e socia
le, di quesli oscuri custodi dell'or
dine 

Forse le ronde che ballono le 
nostre perifene, i margini oscuri e 
incogniti delle nostre metropoli 
vanno pensate anche alia luce dei 
numerosi esempi che I'antropolo-
gia e la ston aci offrono In parte i 
trecento di San Salvano esprimo-
no, in una maniera discutibile, un 

bisogno laigamente awertito da 
un numero sempre maggiore di 
cittadim rnetiopolitani. Pnmo fra 
tutti il bisogno di esserci, di avere 
un minimo nscontro della propria 
identita o meglio di dare a tale 
identita dei confini. E niente serve 
a stabilire un confine meglio del-
I'opposizione con I'altro, meglio 
ancora se straniero, di colore e di 
religione diversi Certo non e il ca
so di sottovalutare la sacrosanta 
domanda di legalita che suggeri-
sce la coslituzione di ronde Tutta
via si ha spesso I impressione che 
la domanda di legalita sia solo 
uno degli aspetti del probiema. In-
tdnto perche in piu di un Cdso t di-
fensori dell'ordine si battono non 
per I'affermdzione di una legdlita 
diffusa ma per laffeimazione del 
proprio ordine Al punlo da di-
cluarare di non volere I'intervento 
della polizia nei proprio quartiere, 
«dssedialo» da prostitute, da spac-
cialon, dd scippatou di ogni sorta, 
perche questo disturberebbc altri 
«aflari» 

E poi wene spontaneo chiedersi 
perche le ronde prendano lalvolta 
di mira persino attivita non regola-
n ma certamente non pericolose 
come 1'ambulantato degli extraco-
munitan, mentre non e mai passa-
to per la mente degli stessi cittadi-
ni indignati di attivarsi contra altre 
forme di illegalita e di anomia -
come lo stupro o le violenze degli 
ultras - non meno pericolose an
che se culturalmente meno lonta-
ne, piu familian. Meno esecrabili 
soprattutto se a compierle non so
no gli altri, non sono quelli che de-
vono stare «al loro postow, cioe al 
di la del confine 

In un paesaggio senza centri e 
senza confini caratterizzato da una 
crescita esponenziale delle perife-
rie e dei margini, e da altenia cre-
scenti, sara dunque decisiva I'edu-
cazione all'alterita Non inlesa nel
la forma riduttiva ed etnocentrica 
della tolleranza, bensi come con-
vinzione die solo I'altro ci fa esi-
stere, ci fa essere cio die siamo 
Altnmenti ciascun confine diverra 
il presidio aimato di una pretesa 
identita da difendere, di una tradi-
zione e di un ordine do salvare. 
Ma quel giorno le ronde serviran-
no al pitl a presidiare rabbiosa-
mente le ravine dell'identita. 
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