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- Direttore: Ezio Kost - Maestro del coro: Raffaele Cimini. 

14 recite. 

Impresa Andrea Morelli. 

1910 - 25 settembre 

LUCREZIA BORGIA (Donizetti) - Intepreti: Angela De Angelis 
(Lucrezia), Anna Berattini (Ma/fio Orsini); Luigi Cucci (Gennaro), 
Baldo Travaglini (Duca Alfonso), (tra le parti minori è indicata anche 
la presenza del giovane Nino Martini) - Direttore: Virgilio Ricci -
Maestro del coro: Raffaele Cimini. 

8 recite. 

Impresa Andrea Morelli. 

1910 - 9 ottobre 

IL TROVATORE (Verdi) - Intepreti: Angela De Angelis (Leonora), 
Anna Berattini (Azucena); Antonio Paoli (Manrico), Baldo Travaglini 
(Ferrando). (Non è stato rintracciato il nome di chi sostenne la parte 
del Conte di Luna) - Direttore: Virgilio Ricci - Maestro del coro: Raf
faele Cimini. 

8 recite. 

Impresa Andrea Morelli. 

1911 - 29 settembre 

WERTHER - Libretto di Blau, Milliet, Hartmann, musica di J ules 
Messenet - Interprete: Ebe Boccolini-Zacconi (Carlotta), Olga Mat
tiello (Sofia); Alberto Dardani (Werther), Torquato Lucci (Alberto), 
Vittorio Font (Schmidt), Vaio Jacoppini (Johann), Alfredo Fiorini (Il 
Potestà) - Direttore: Augusto Poggi - Maestro del coro: Raffaele Cimini. 

13 recite. 

Impresa Rodolfo Bolcioni. 

1912 - 28 settembre 

OTELLO - Libretto di Arrigo Baita, musica di Giuseppe Verdi - In
terpreti: Lucille Lawrence (Desdemona), Adele Zane I Dina Tanfani 
(Emilia); Italo Righi-Briani I Vincenzo Artino (Otello), Nino Valerio 
(Cassio), Ottolini (Roderigo), Giovanni Albinolo (]ago), Taddeo 
Wronski (Lodovico), Luigi Monti (Montano) - Direttore: Giovanni 
Frattini - Maestro del coro: Raffaele Cimini. 

15 recite. 
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Impresa Rodolfo Bolcioni. 

1913 - 27 settembre 

LA WALLY - Libretto di Luigi Illica, musica di Alfredo Catalani -
Interpreti: Tina Desana (Wally), Rina Colonna Romano (Walter), Io
landa Parisi (A/ra); Enrico Trentini (Hagenbach), Dario Zani (Gel
lner), Vincenzo Cassia (Stromminger) - Direttore: Angelo Ferrari -
Maestro del coro: Raffaele Cimini. 

15 recite. 

Impresa Rodolfo Bolcioni. 

1914 - 29 settembre 

WERTHER (Massenei) - (Recite della compagnia Bencivenga: non 
sono pervenuti i nomi c1egli interpreti). 

4 recite. 

1916 - 11 ottobre 

L'OCCASIONE FA IL LADRO - Libretto di Luigi Prividali, musica 
di Gioachino Rossini - Intepreti: Elfisia Rosso (Berenice), Maria 
Nanni (Ernestina); Alessandro Ravazzolo (Conte Alberto), Vincenzo 
Montanari (Conte Eusebio), Aurelio Viale (Don Parmenione), Edgar
do Biavati (Martino) - Direttore: Rinaldo Giovanelli. 

2 recite. 

1919 - 28 settembre 

MANON LESCAUT - Libretto di autori vari, musica di Giacomo 
Puccini - Intepreti: Maria Ivanisi (Manon), Ida Mannarini (Musico); 
Ermanno Pezzuti (De Grieux), Gino Treves (Lampionaio), Dino Lus
sardi (Lescaut), Antonio Volponi (Geronte) - Direttore: Luigi Canto
ni - Maestro del coro: Anselmo Fenati. 

16 recite. 

Impresa Zapparoli - Albertarelli. 

1920 - 2 giugno 

DON PASQUALE (Donizetti) - (non sono pervenuti i nomi degli 
intepreti). 

4 recite. 

Impresa Serantoni - Graziani. 
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1920 - 29 settembre 

I PESCATORI DI PERLE - Libretto di Michel Carré e Eugène Cor
mon, musica di Georges Bizet - Intepreti: Elisa de Livia (Leila); Al
fredo Tedeschi (Nadir), Giulio Fregasi (Zurga), Concetto Paterna 
(Nurabad) - Direttore: Pasquale La Rotella - Maestro del coro: Cesa
re Martuzzi. 

12 recite. 

Impresa Cesare Giordani. 

1921 - 28 settembre 

CARMEN - Libretto di Henry Meilhac e Ludovic Halévy, musica di 
Georges Bizet - Interpreti: Aga Lahowska (Carmen), Irma Mion (Mi
caela), Gina Pedroni (Frasquita), Luisa Squarzina (Mercedes); Anto
nio Saludas (Don ]osé), Giuseppe Montanelli (Escamilla), Francesco 
Curci (Il Remendado), Alessio Soley (Il Dancairo-Morales), Amleto 
Galli (Zunica) - Direttore: Pasquale La Rotella - Maestro del coro: 
Anselmo Fenati. 

13 recite. 

Impresa Juarez Albertarelli. 

1922 - 28 settembre 

MEFISTOFELE - Libretto e musica di Arrigo Baita - Intepreti: Ma
falda De Voltri (Margherita), Linda Barla Ricci (Elena), Luisa Squar
zina (Marta); Ferdinando Ciniselli (Faust), Ezio Pinza (Mefistofele), 
Giuseppe Nessi (Wagner-Nereo) - Direttore: Giuseppe Del Campo -
Maestro del coro: Anselmo Fenati. 

14 recite. 

1923 - 18 agosto 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini) - Interpreti: Giuseppina Ga
ravelli (Rosina), Lisa Squarzina (Berta); Armando Gualtieri (Almavi
va), Mario Basiola (Figaro), Gaetano Azzolini (Don Bartolo), Fernan
do Autori (Don Basilio), Angelo Brambilla (Fiorello) - Direttore: Ar
naldo Schiavoni. 

2 recite. 

Impresa J uarez Albertarelli. 

1924 - 25 settembre 

LOHENGRIN - Libretto e musica di Richard Wagner - Interpreti: 
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Maria Luisa Fanelli (Elsa), Elvira Casazza (Ortruda); Norberto Ar
delli (Lohengrin), Luigi Rossi Morelli (Telramondo), Fabio Ronchi 
(Araldo), Costantino Percy (Re Enrico) - Direttore: Giulio Falconi -
Maestri del coro: Anselmo Fenati - Luigi Penazzi. 

12 recite. 

Impresa Juarez Albertarelli. 

1926 - 17 aprile 

LA BOHEME (Puccini) - Interpreti: Nina Sansoni (Mimì), Thea Vi
tulli (Musetta); Galliano Masini (Rodolfo), Alfredo Rubino (Marcel
lo), Luigi Ferrari (Schaunard), Paolo Nastasi (Colline), Eugenio Galli 
(Benoit-Alcindoro) - Direttore: Manlio Marcantoni - Maestro del co
ro: Anselmo Fenati. 

6 recite. 

25 settembre 

LORELEY - Libretto di Carlo D'Omerville, musica di Alfredo Ca
talani - Intepreti: Elena Barigar (Loreley), Irma Mion (Anna); Enrico 
Cappellotti (Walter), Domenico Malatesta (Hermann), Silvio Beccuc
ci (Rodolfo) - Direttore: Armando Fanelli - Maestro del coro: Ansel
mo Fenati. 

10 recite. 

Impresa Giacomo Bianchi. 

1928 - 26 settembre 

FAUST (Gounod) - Interpreti: Luisa Palazzini (Margherita), Ginevra 
Amato I Maria Castagna (Siebe[), Luisa Squarzina (Marta); Tomma
so Alcaide (Faust), Carlo Cavallini (Valentino), Gregorio Melnick 
(Mefistofele), Pietro Mariani (Wagner) - Direttore: Pasquale La Ro
tella - Maestri del coro: Anselmo Fenati - Luigi Penazzi. 

10 recite. 

Impresa Angelo Lefèvre. 

1930 - 25 settembre 

LA WALLY (Catalani) - Intepreti: Florica Cristoforeanu I Valeria 
Manna (Wally), Dolores Seghizzi (Walter), Luisa Squarzina (Afra); 
Angelo Pintucci (Hagenbach), Mario Albanese (Gellner), Carlo Scat
tala (Stromminger-Pedone) - Direttore: Gino Neri - Maestro del co
ro: Anselmo Fenati. 
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8 recite. 

Impresa Angelo Lefèvre. 

1932 - 28 settembre 

WERTHER (Massenet) - Interpreti: Ersilde Cervi-Caroli I Angela 
Rossini (Carlotta), Licia Albanese (Sofia); Alessandro Wesselovski 
(Werther), Antonio Laffi (Alberto), Alfredo Giunta (Schmidt), Amle
to Galli (]ohann), Antonio Gelli (Il Potestà) - Direttore: Pasquale La 
Rotella - Maestro del coro: Anselmo Fenati. 

6 recite. 

Impresa Comitato Comunale Opere Assistenziali. Organizzazione 
Albertarelli. 

1933 - 15 aprile 

LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti) - Interpreti: Maria Varetti 
(Lucia); Edoardo Sinagra (Edgardo), Edmondo Orlandi (Arturo), 
Giulio Riboni (Enrico), Antonio Serra (Raimondo) - Direttore: Emi
lio Zoli. 

2 recite. 

26 settembre 

FEDORA (Giordano) - Interpreti: Augusta Concato (Fedora), Auro
ra Rettore (Olga); Alessandro Wesselovski (Loris), Leone Paci (De 
Siriex), Bruno Carmassi (Cirillo) - Direttore: Giuseppe Pais - Mae
stro del coro: Anselmo Fenati. 

4 recite. 

Impresa Comitato comunale Opere Assistenziali - Organizzazione 
Albertarelli. 

1935 - 3 marzo 

MIGNON - Libretto di Jules Barbier e Michel Carré, musica di 
Ambroise Thomas - Interpreti: Ebe Stignani (Mignon), Tina Paggi 
(Filina), Ebe Ticozzi (Federico); Tommaso Alcaide (Guglielmo), Er
nesto Badini (Laerte), Luigi Rossi-Morelli (Lotario), Pietro Friggi 
(Jarno) - Direttore: Giuseppe Antonicelli - Maestro del coro: Ansel
mo Fenati. 

4 recite. 

Impresa Comitato Comunale Opere Assistenziali - Organizzazione 
Albertarelli. 
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1943 - 25-26 aprile 

È citata una edizione di ANDREA CHENIER (U. Giordano) con 
Adriana Guerrini, Luigi Borgonovo ed il tenore Ermete Perazzoli. 
Mancano tutti gli altri dati - Direttore: Antonio Sabino. 

AVVERTENZA - Dal 1934 al 1951 fu in attività con numerose recite 
liriche un secondo teatro, il Politeama Verdi, la cui dettagliata cro
nologia, piuttosto interessante per alcune prestigiose presenze, se 
pure incompleta, è riportata dopo questa del «Goldoni». Gli spetta
coli lirici ripresero al Teatro Comunale «Goldoni» dal 

1953 - 3 ottobre 

L'AMICO FRITZ - Libretto di P. Suardon, musica di Pietro Masca
gni - Interpreti: Renata Scotto (Suzel), Adalgisa Giordano (Beppe); 
Nello Romanato (Fritz Kobus), Bito Borluti (Federico), Armando 
Manelli (David), Camilla Righini (Hanezò) - Direttore: Renzo Marti
ni - Maestro del coro: E. Bernardelli. 

2 recite. 

Impresa Riziero Sabbatini. 

7 novembre 

WERTHER (Massenet) - Interpreti: Mafalda Favero (Carlotta), Al
fonsina Pietri (Sofia); Luciano Panzieri (Werther), Armando Manelli 
(Alberto), Bito Borluti (o Berluti) (Schmidt), Alfonso Nanni (Johann), 
Camilla Righini (Il Potestà) - Direttore: Graziano Mucci - Maestro 
del coro: E(zio) Berna(r)delli. 

2 recite. 

Impresa Riziero Sabbatini. 

1954 - 26 settembre 

TOSCA (Puccini) - Intepreti: Claudia Parada (Floria Tosca); Giusep
pe Campora (Cavaradossi), Anselmo Colzani (Scarpza), Ubaldo Tof
fanetti (Spoletta), Corrado Zambelli (Angelotti), Gilberto Fogli 
(Sciarrone), Mario Zana (Sagrestano), Armando Lugli (Carceriere), 
Anita Biolchini (Pastore) - Direttore: Olimpio Ferrarotti - Maestro 
del coro: Luigi Santuzzi. 

2 recite. 

Impresa Comitato Cittadino «Amici del Teatro». 

27 settembre 

LA TRAVIATA (Verdi) - Interpreti: Fiorella Carmen Forti (Violet-
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ta), Anita Biolchini (Flora), Anna Solmi (Annina); Gianni Raimondi 
(Al/redo), Otello Bersellini (Germont), Ubaldo Toffanetti (Gastone), 
Gilberto Fogli (Doupho{), Mario Zana (D'Obigny), Lorenzo Zanzi 
(Dottor Grenvi{) - Direttore: Olimpo Ferrarotti - Maestro del coro: 
Luigi Santuzzi. 

1 a ballerina coreografa: Mariuccia Galleani. 

2 recite. 

Impresa Comitato Cittadino «Amici del Teatro». 

1955 - 16 aprile 

LA BOHEME (Puccini) - Interpreti: Margherita Benetti (Mimz), Ro
ma Sitran (Musetta); Flaviano Labò (Rodolfo), Walter Beghelli (Mar
cello), Gilberto Fogli (Schaunard), Elio Benvenuti (Colline), Mario 
Zana (Benoit-Alcindoro) - Direttore: Olimpio Ferrarotti - Maestro 
del coro: ? 

2 recite. 

Impresa Comitato Cittadino «Amici del Teatro». 

1° ottobre 

ANDREA CHENIER (Giordano) - Interpreti: Claudia Parada 
(Maddalena), Ilia Tamesani (Bersi), Anita Biolchini (Madelon), Geno
veffa Bini (Contessa di Coigny); Achille Braschi (Andrea Chénier), 
Roberto Armaroli (Gérard), Ubaldo Toffanetti (Abate), Fernando Al
fieri (Un Incredibile), Corrado Zambelli (Roucher), Mario Zana (San
culotto Mathieu), Mario Volta (Fléville-Fouquier-Tinville), Giuseppe 
Ballardini (Carceriere), Gino Bistolfi (Maestro di casa) - Direttore: 
Rino Castagnino - Maestro del coro: ? 

2 recite. 

Impresa Giannetta Reali. 

1958 - 28 ottobre 

CAVALLERIA RUSTICANA (Mascagni) - Interpreti: Gina Salvagno 
(Santuzza), Licia Galvano (Lola), Mafalda Chiorboli (Mamma Lucia); 
Gino Pasquale (Turiddu), Franco Sordi (Al/io). 

PAGLIACCI (Leoncavallo) - Interpreti: Carmen Bezzi (Nedda); Pri
mo Zambruno (Canio), Pino Castagnoli (Beppe), Carlo Meli ciani 
(Tonio), Rosendo (?) Fernandez (Silvio) - Direttore: Rino Castagnino 
- Maestro del coro: L. Borri. 
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2 recite. 

Impresa Umberto Berti. 

Dal 1959 al 1961 nessuna stagione lirica. 

1962 · 28 aprile 

RIGOLETTO (Verdi) - Intepreti: Wally Giardilli (Gilda), Lia Casa
dei (Maddalena); Paride Venturi (Duca di Mantova), Antonio Pelle
grinato (Rigoletto), Sergio Sisti (Sparafucile) - Direttore: Domenico 
Serantoni - Maestro del coro: Paolo Dondi. 

2 recite. 

Cooperativa interregionale Emiliano-Romagnola Artisti lirici - Diret
tore artistico: Corrado Zambelli. 

29 settembre 

FAUST (Gounod) - Interpreti: Clara Sartori (Margherita), Licia Gal
vano (Siebel), Emma Boscarino (Marta); Franco Ghitti (Faust), Anto
nio Pellegrinato (Valentino), Guglielmo Ferrara (Mefistofele), Mario 
Zana (Wagner) - Direttore: Enrico Pessina. 

2 recite. 

Cooperativa interregionale Emiliano-Romagnola Artisti lirici. 

1969 · 18 settembre 

PETITE MESSE SOLENNELLE (Rossini) - Interpreti: Sofia Mez
zetti (soprano), Ada Finelli (mezzosoprano); Paride Venturi (tenore), 
Ferruccio Mazzoli (basso), Angelo Franco Campori (pianoforte), 
Beppe Mazzotti (pianoforte), Emilio Giani (harmonium) - Coro del
l'E.A. Teatro Comunale di Bologna - Direttore: Fulvio Angius. 

1 recita. 

27 settembre 

IL TROVATORE (Verdi) - Interpreti: Maria Luisa Lo Forte (Leono
ra), Anna Maria Scalciane (Azucena); Renato Francescani (Manrico), 
Pacifico Cardinali (Conte di Luna), Aldo Reggioli (Ferrando) - Diret
tore: Alberto Leone - Maestro del coro: Giuseppe Montanari. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo - Organizzazione Giovanni Schirru. 
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1970 - 26 settembre 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Amelia Benvenuti I Anna Mac
cianti (Gilda), Eva Borsatti (Maddalena); Vito Tatone (Duca di Man
tova), Giuseppe Forgiane (Rigoletto), Giovanni Amodeo (Spara/uci
le) - Direttore: Italo Rizzi - Maestro del coro: ? 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

28 novembre 

TOSCA (Puccini) - Interpreti: Gigliola Frazzoni (Floria Tosca); Re
nato Francescani (Cavaradossi), Giuseppe Forgiane (Scarpia), Ber
nardo Di Bagno (Angelotti), Nino Mandolesi (Sagrestano), Luigi 
Paolillo (Spoletta), Oscar Pratesi (Sciarrone) - Direttore: Vincenzo 
Marini - Maestro del coro: ? 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1971 - 25 settembre 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Wilma Vernocchi 
(Cio-cio-san), Giuliana De Filippo (Suzuki), Agata Viscusi (Kate Pin
kerton); Franco Gori Cioni (F.B. Pinkerton), Luigi Paolillo (Gora), 
Giuseppe Forgiane (Sharpless), Mario Pace (Yamadori), Giovanni 
Amadeo (Lo zio Bonzo) - Direttore: Alberto Leone. 

3 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1973 - 5 ottobre 

MANON LESCAUT (Puccini) - Interpreti: Anna Maria Balboni 
(Manon), Eva Borsatti (Musico); Giuseppe Gismondo (De Grieux), 
Carlo Flammini (Edmondo - Maestro di ballo), Paolo Berto (Lampio
naio), Americo De Santis (Lescaut), Umberto Frisaldi (Geronte), Gi
no Salveri (Oste), Renzo Renzi (Comandante) - Direttore: Alberto 
Leone - Maestro del coro: Mario Rigolin. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1974 - 28 settembre 

CAVALLERIA RUSTICANA (Mascagni) - Interpreti: Mirella Parut-
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to (Santuzza), Wally Salio (Lola), Elena Nelli (Mamma Lucia); Gaeta
no Bardini (Turiddu), Fernando Pasqualetti (Alfio). 

PAGLIACCI (Leoncavallo) - Interpreti: Renata Mattioli (Nedda); 
Umberto Borsò (Canio), Luigi Paolillo (Peppe), Walter Alberti (To
nio), Mario Silvi (Silvio) - Direttore: Danilo Belardinelli - Maestro 
del coro: Gustavo Bonanome. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1975 - 27 settembre 

WERTHER (Massenet) - Interpreti: Anna Maria Balboni (Carlotta), 
Annabella Rossi (Sofia); Franco Bonanome (Werther), Americo De 
Santis (Alberto), Gino Pasquale (Schmidt), Nino Mandolesi (Johann), 
Giampaolo Buizza (Briilhmann), Paola Buizza (Kiitchen) - Direttore: 
Alberto Leone. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1978 - 23 settembre 

CARMEN (Bizet) - Interpreti: Giuseppina Dalle Molle (Carmen), 
Maria Luisa Vannini I Hagint Vartanian (Micaela), Rosa Maria Bardi 
(Frasquita), Giuliana Di Filippo (Mercedes); Franco Bonanome I 
Mario Di Felici (Don Josè), Giovanni Ciminelli (Escamilla), Nino 
Mandolesi (Il Dancairo), Angelo Degl'Innocenti (Il Remendado), 
Alessandro Sabbatini (Zuniga), Maurizio Piacenti (Morales) - Diret
tore: Alberto Leone. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1979 - 5 ottobre 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Man Chuan Yi 
(Cio-cio-san), Sally Salio (Suzuki), Judith Iacovetto (Kate Pinkerton); 
Antonio Liviero I Enrico Grimaldi (Pinkerton), Carlo Flammini 
(Gora), Giovanni Ciminelli (Sharpless), Alessandro Sabbatini (Lo zio 
Bonzo), Pietro Di Vietri (Yamadori), Carmelo Mollica (Il Commissa
rio imperiale), Paolo Campo (I!Uf/ìciale del Registro) - Direttore: Al
berto Leone - Maestro del coro: Tullio Giacconi. 

2 recite. 
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6 ottobre 

TOSCA (Puccini) - Interpreti: Hagint Vartanian (Tosca); Ernesto Ve
ronelli (Cavaradossi), Antonio Boyer (Scarpia), Alessandro Sabbatini 
(Angelotti), Carmelo Mollica (Sacrestano), Pietro Di Vietri (Spoletta), 
Paolo Di Campo (Sciarrone), Maurizio Piacenti (Carceriere), Judith 
Iacovetto (Pastore) - Direttore: Alfredo D'Angelo - Maestro del co
ro: Tullio Giacconi. 

1 recita. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1980 - 5 ottobre 

OTELLO (Verdi) - Interpreti: Lorraine Jones (Desdemona), Giulia
na Di Filippo (Emilia); Tito Del Bianco I Angelo Marenzi (Otello), 
Pietro Di Vietri (Cassio), Pippo Cortese (Roderigo), Aldo Protti (]a
go), Alessandro Sabbatini (Lodovico), Maurizio Piacenti (Montano) -
Direttore: Alberto Leone - Maestro del coro: Alfredo D'Angelo. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1982 - 4 ottobre 

IL TROVATORE (Verdi) - Interpreti: Hagint Vartanian I Wally Sa
lio (Leonora), Bianca Rosa Zanibelli (Azucena), Paola Buizza (Ines); 
Franco Bonanome (Manrico), Romano Vezzani (Conte di Luna), Ga
briele Monaci I Enrico Marini (Ferrando), Pietro Di Vietri (Ruiz), 
Maurizio Piacenti (Un vecchio zingaro), Rizieri Pauselli (Messo) - Di
rettore: Alberto Leone - Maestro del coro: Luciano Pelosi. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 

1984 - 22 dicembre 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Annabella Rossi (Gilda), Bianca 
Rosa Zanibelli (Maddalena), Maria Elena Gatti (Giovanna - Contessa 
di Ceprano); Marco Bianchi (Duca), Marco Stecchi (Rigoletto), Gio
vanni Gusmeroli (Sparafucile), Tino Nava (Marullo), Dino Formichi
ni (Borsa), Luigi Pailli (Conte di Ceprano) - Direttore: Giovanni Bar
toli. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 
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1985 - 20 dicembre 

LA TRAVIATA (Verdi) - Interpreti: Daniela Lojarro (Violetta), Pao
la Vicano (Flora), Caterina Sbrighi (Annina); Ivano Costantini (Al
fredo), Barry Anderson I Franco Sioli (Germont), Valerio Menalotto 
(Gastone), Francesco De Leo (Barone Doupho[), Luigi Silvestre 
(Marchese d'Obigny), Carlo Striuli (Dottor Grenvi[), Andrea Panac
cione (Commissionario) - Direttore: Maurizio Rinaldi - Maestro del 
coro: Emanuela Di Pietro - Regia di Franca Valeri. 

2 recite. 

Impresa Comune di Bagnacavallo. 
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POLITEAMA VERDI 

CRONOLOGIA OPERISTICA DAL 1934 AL 1951 

1934 - 22 settembre 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Gina Bernelli (Gilda), Luisa 
Squarzina (Maddalena), Elvira De Carli (Giovanna); Giovanni Mali
piero (Duca), Mario Basiola (Rigoletto), Giorgio Lanskoj (Spara/uci
le), Antonio Celli (Monterone) - Direttore: Alfredo Padovani. 

3 recite. 

25 settembre 

ANDREA CHENIER - Libretto di Luigi Illica, musica di Umberto 
Giordano - Interpreti: Stella Roman (Maddalena), Elvira De Carli 
(Bersi), Luisa Squarzina (Madelon); Alfredo Lattaro I Luigi Marletta 
(Andrea Chénier), Luigi Cilla (Abate), Massimo Andreoli (Gérard), 
inoltre Antonio Gelli e Mario Girotti - Direttore: Alfredo Padovani. 

4 recite. 

3 ottobre 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini) - Interpreti: Gina Bernelli 
(Rosina), Elvira De Cadi (Berta); Giovanni Malipiero (Almaviva), 
Mario Basiola (Figaro), Mario Girotti (Don Bartolo), Dante Sciacqui 
(Don Basilio), Sante Rotondi (Fiorello) - Direttore: Alfredo Padovani 
I Augusto Serantoni. 

2 recite. 

1935 - 27 aprile 

LA TRAVIATA (Verdi) - Interpreti: Luisa Palazzini (Violetta), Luisa 
Squarzina (Flora); Giovanni Vojer (Al/redo), Carlo Togliani (Ger
mont) - Direttore: Silvio Tagliapietra. 

1935 - 26 settembre 

MADAMA BUTTERFLY - Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Gia
cosa, musica di Giacomo Puccini - Interpreti: Stella Roman ( Cio-cio
san), Lina Bonavolontà (Suzuki); Nino Piccaluga (Pinkerton), Leone 
Paci (Sharpless) - Direttore: Paolo Lo Monaco. 

2 recite. 
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19.36 - settembre 

LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti) - Interpreti: Lina Pagliu
ghi (Lucia); Primo Montanari (Edgardo), Enrico De Franceschi 
(Enrico) - Direttore: Angelo Ferrari. 

19.37 

Recite della Compagnia lirica Dal Monte. 

RIGOLETTO (Verdi) 

IL TROVATORE (Verdi) 

CAVALLERIA RUSTICANA (Mascagni) 

PAGLIACCI (Leoncavallo) 

Interpreti principali: Maria Varetti, s., Paolo Quadrelli, t., Sante 
Giorgi, br. - Direttore: Emilio Dal Monte. 

19.38 

Recite della Compagnia lirica Dal Monte. 

LA TRAVIATA (Verdi) 

LA FORZA DEL DESTINO (Verdi) 

LA BOHEME (Puccini) 

RIGOLETTO (Verdi) 

Intepreti principali: Maria Varetti, s., Paolo Quadrelli, t., Brandisio 
Vannucci, t. - Direttore: Emilio Dal Monte. 

1940 - 28 settembre 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Renata Egizia ( Cio
cia-san); Oreste De Bernardi (Pinkerton) - Direttore: Primo Paci. 

2 recite. 

29 settembre 

LA BOHEME (Puccini) - Interpreti: Maria Minazzi (Mimz}, Maria 
Varetti (Musetta); Carlo Merino (Rodolfo), Piero Campolonghi (Mar
cello) - Direttore: Primo Paci. 

2 recite. 

1941 - marzo 

DON PASQUALE (Donizetti) - Interpreti: Anita De Alba (Norina); 
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Antonio Spigolon (Ernesto), Giuseppe Sardo (Malatesta), Vittorio 
Baldo (Don Pasquale) - Direttore: Paolo Ciaschetti. 

1 recita. 

28 settembre 

LA BOHEME (Puccini) - Intepreti: Tina Santeri (Mimz'), Lucilla 
Ghersa I Marina Guzzetti Bertelli (Musetta); Giovanni Malipiero 
(Rodolfo), Mario Albanese (Marcello), Dante Sciacqui (Colline), Vit
torio Baldo (Schaunard) - Direttore: Giovanni Frattini. 

2 recite. 

TOSCA (Puccini) - Interpreti: Maria Carbone (Tosca); Giuseppe Lu
go (Cavaradossi), Antenore Reali (Scarpia) - Direttore: Gino Puccetti. 

2 recite. 

1942 - ? 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Tina De Carlo ( Cio
cia-san); Enrico Lombardi (Pinkerton) - Direttore: Graziano Mucci. 

26 settembre 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Lina Aymaro (Gilda), Clara Rossi 
(Maddalena); Carlo Tagliabue (Rigoletto), Gregorio Melnik (Spara/u
cile) - Direttore: Berardino Rotondi. 

2 recite. 

30 settembre 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini) - Interpreti: Lina Aymaro 
(Rosina); Wladimiro Badiali (Almaviva), Antenore Reali (Figaro), 
Gregorio Melnik (Don Basilio) - Direttore: Bernardino Rotondi. 

1943 - 3 aprile 

WERTHER (Massenet) - Interpreti: Cloe Elmo (Carlotta); Giovanni 
Malipiero (Werther), Gino Vanelli (Alberto), Vittorio Baldo (Potestà) 
- Direttore: Giovanni Frattini. 

1944 - ? 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Dolores Ottani 
(Cio-cio-san); Primo Rolando (Pinkerton) - Direttore: Rainaldo Zam
boni. 
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? 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Dora Gatta (Gilda); Giacinto 
Prandelli (Duca), Piero Guelfi (Rigoletto) - Direttore: Rainaldo Zam
boni. 

1945 - ? 

LA BOHEME (Puccini) - Interpreti: Elsa Antonellini (Mimz'); Arri
go Pola (Rodolfo) - Direttore: Silvio Taglia pietra. 

1945 - ? 

LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti) - Interpreti: Lina Pagliu
gati (Lucia); C. Ramella (Edgardo) - Direttore: Alfredo Strano. 

1947 - 28 settembre 

WERTHER (Massenet) - Interpreti: Nora De Rosa (Carlotta); Ro
dolfo Moraro (Werther), Rolando Panerai (Alberto) - Direttore: Lui
gi Toffolo. 

2 recite. 

1948 - ? 

MADAMA BUTTERFLY (Puccini) - Interpreti: Maria Baldini ( Cio
cia-san); Ettore Babini (Pinkerton) - Direttore: Silvio Gualandi
Gamberini. 

1949 - 24 settembre 

MANON (Massenet) - Interpreti: Rosanna Papagni (Manon); Ago
stino Lazzari (De Grieux) - Direttore: Tommaso Benintende. 

2 recite. 

novembre 

RIGOLETTO (Verdi) - Interpreti: Lina Pagliughi (Gilda); Vasco 
Carmignani (Rigoletto) - Direttore: Guglielmo Soriente. 

novembre 

LA TRAVIATA (Verdi) - Interpreti: Lina Pagliughi (Violetta); Enri
co Lombardi (Al/redo) - Direttore: Guglielmo Soriente. 

1950 - 29 settembre 

RIGOLETTO (Verdi) Interpreti: Antonietta Pastori (Gilda), Maria 
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Marcucci (Maddalena); Flora Ferrari (Duca), Aldo Protti (Rigoletto), 
Antonio Massaria (Spara/ucile) - Direttore: Riccardo Santarelli. 

2 recite. 

1951 · settembre 

LA TRAVIATA (Verdi) - Interpreti: Lina Pagliughi (Violetta); Tibe
rio Gaboardi (Alfredo) - Direttore: Gino Pelizzari. 

ottobre 

TOSCA (Puccini) - Interpreti: Tina Billi (Tosca); Gianni Tomi (Cava
radossi) - Direttore: Gino Pelizzari. 
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ELENCHI ALFABETICI 

1 - Opere rappresentate 
2 - Direttori d'orchestra (dal 1887) 
3 - Cantanti e ballerini 

Abbreviazioni: 

TCG = Teatro Comunale Goldoni 
PV = Politeama Verdi 
s. = soprano 
ms. = mezzosoprano 
t. = tenore 
br. = baritono 
b. = basso 
buffo = basso comico 
compr. = comprimario 
ball. = ballerino/ a 

I numeri indicano gli anni delle stagioni liriche; gli anni semplici (es. 
1845) rimandano alle stagioni d'autunno, gli anni doppi (es. 1848-
49) a quelle di carnevale. 
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OPERE RAPPRESENTATE 

Amico Fritz (I:) - TCG 1953 
Andrea Chénier - PV 1934; TCG 

1943, 1955 
Anna Balena - TCG 1847 
Attila - TCG 1851 
Ballo in maschera (Il) - TCG 1894 
Barbiere di Siviglia (Il) - TCG 1858-

59, 1887, 1900, 1908, 1923; PV 
1934, 1942 

Beatrice di Tenda - TCG 1854 
Betly - TCG 1848-49 
Birraio di Preston (Il) - TCG 1868-

69 
Bohème (La)- TCG 1906, 1926, 1955; 

PV 1938, 1941, 1945 
Carmen - TCG 1921, 1978 
Cavalleria rusticana - TCG 1903, 

1958, 1974; PV 1937 
Columella - TCG 1857-58 
Crispino e la Comare - TCG 1857-58, 

1866-67, 1876, 1880, 1883-84 
Don Pasquale - TCG 1848-49, 1870-

71, 1920; PV 1941 
Don Procopio - TCG 1858-59 
Due Foscari (I) - TCG 1846 
Ebreo (I:) - TCG 1861, 1864, 1893 
Elz'sir d'amore (L') - TCG 1880, 1883-

84 
Falsi monetari (I) - TCG 1857-58, 

1883-84 
Faust - TCG 1899, 1928, 1962 
Fedora - TCG 1907, 1933 
Fiorina o la fanciulla di Gladis - TCG 

1870-71 
Forza del destino (La) - TCG 1888; 

PV 1938 
Furioso all'isola di San Domingo (Il) -

TCG 1867-68 
Gioconda (La) - TCG 1902 
Lohengrin - TCG 1924 
Lombardi alla prima Crociata (I) -

TCG 1854 

Loreley - TCG 1926 
Lucia di Lammermoor - TCG 1846, 

1905, 1933; PV 1935, 1945 
Lucrezia Borgia - TCG 1847, 1910 
Madama Butterfly - PV 1935, 1940, 

1942, 1944, 1948; TCG 1971, 
1979 

Manon - TCG 1908; PV 1949 
Manon Lescaut - TCG 1919, 1973 
Mantello (Il) - TCG 1867-68 
Maria di Rohan - TCG 1868-69 
Marino Faliero - TCG 1857 
Masnadieri (I) - TCG 1854, 1861 
Mefistofele - TCG 1922 
Mignon - TCG 1935 
Nabucco - TCG 1857 
Norma - TCG 1865 
Occasione fa il ladro (I:) - TCG 

1916 
Otello - TCG 1912, 1980 
Pagliacci- TCG 1903, 1958, 1973; PV 

1937 
Paolo Monti - TCG 1863 
Parz'sina d'Este - TCG 1845, 1851 
Pescatori di perle (I) - TCG 1920 
Petite messe solennelle - TCG 1969 
Pipelet - TCG 1866-67, 1883-84 
Poliuto - TCG 1862 
Puritani (I) - TCG 1900 
Rigoletto - TCG 1860, 1897, 1962, 

1970, 1984; PV 1934, 1937, 1938, 
1942, 1944, 1949, 1950 

Roberto Devereux - TCG 1865 
Roberto il Diavolo - TCG 1880 
Ruy Blas - TCG 1891 
Sonnambula (La) - TCG 1869-70, 

1880, 1892 
Tosca - TCG 1909, 1954, 1970, 1979; 

PV 1941, 1951 
Traviata (La) - TCG 1859, 1863, 

1954, 1985; PV 1935, 1938, 1949, 
1951 



I CENTOCINQUANTA ANNI DEL TEATRO COMUNALE GOLDONI 241 

Trovatore (Il) - TCG 1856, 1862, 
1904, 1910, 1969, 1982; PV 1937 

Tutti in maschera - TCG 1866-67 

Wally (La) - TCG 1913, 1930 
Werther - TCG 1911, 1913, 1932, 

1953, 1975; PV 1943, 1947 

Complessivamente le opere rappresentate a Bagnacavallo dopo l'inaugurazio
ne del Teatro Comunale furono 63, di 26 compositori italiani e stranieri. 
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DIRETTORI D'ORCHESTRA 

Agostini Mezio - TCG 1897 
Angius Fulvio - TCG 1969 
Antonicelli Giuseppe - TCG 1935 
Bartoli Giovanni - TCG 1894 
Belardinelli Alfredo - TCG 197 4 
Benintende Tommaso - PV 1949 
Biondi Alberto - TCG 1905 
Cantoni Luigi - TCG 1919 
Castagnino Rino - TCG 1955, 1958 
Ciaschetti Paolo - PV 1941 
Cirnini Raffaele - TCG 1891, 1892 
D'Angelo Alberto - TCG 1970 
Dal Monte Emilio - PV 1937, 1938 
Del Campo Giuseppe - TCG 1927 
Falconi Giulio - TCG 1924 
Fanelli Armando - TCG 1926 
Ferrari Angelo - TCG 1913; PV 

1935 
Ferrarotti Olimpio - TCG 1954, 

1955 
Frattini Giovanni - TCG 1912; PV 

1941 
GiovannelliRinaldo -TCG 1916 
Gualandi-Gamberini Silvio - TCG 

1906; PV 1948 
Guerrieri Fulgenzio - TCG 1900 
Jacchia Agide - TCG 1899 
Kost Ezio -TCG 1907, 1909 
La Rotella Pasquale - TCG 1920, 

1921,1928,1932 
Leone Alberto - TCG 1969, 1971, 

1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 
1982 

Lo Monaco Paolo - PV 1936 
Marcantoni Manlio -TCG 1926 
Mariani Angelo - TCG 1845 

Marini Vincenzo - TCG 1970 
Martini Renzo - TCG 1953 
Monreale Amerigo - TCG 1888 
Mucci Graziano - PV 1942; TCG 

1953 
Neri Gino -TCG 1930 
Paci Primo - PV 1940 
Padovani Alfredo - PV 1934 
Pais Giuseppe - TCG 1933 
Pelizzari Gino - PV 1951 
Pessina Enrico - TCG 1962 
Poggi Augusto - TCG 1911 
Profili Everardo - TCG 1892, 1893, 

1894 
Puccetti Gino - PV 1941 
Resch Alberto - TCG 1904 
Ricci Virgilio - TCG 1910 
Rinaldi Maurizio - TCG 1985 
Rizzi Italo - TCG 1970 
Rotondi Berardino - PV 1943 
Russo Foertunato - TCG 1908 
Sabino Antonio - TCG 1943 
Santarelli Riccardo - PV 1950 
Schiavoni Arnaldo - TCG 1923 
Serantoni Augusto - PV 1934 
Serantoni Domenico - TCG 1962 
Soriente Guglielmo - PV 1949 
Strano Alfredo - PV 1945 
Sturani Giuseppe - TCG 1902 
Tagliapietra Silvio - PV 1935, 1945 
Tassini Arrigo - TCG 1908 
Toffolo Luigi - PV 1947 
Vela Melchiorre - TCG 1903 
Zaberoni Giuseppe - TCG 1895 
Zamboni Rainaldo - PV 1944 
Zoli Emilio - TCG 1933 
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CANTANTI E BALLERINI 

A 

Aducco Gaetano, t. - TCG 1854 
Agostini Giuseppe, t. - TCG 1899 
Albanese Licia, s. - TCG 1932 
Albanese Mario, br. - TCG 1930; PV 

1941 
Alberti Paolina, ms. - TCG 1888 
Alberti Walter, br. - TCG 1974 
Albinolo Giovanni, br. - TCG 1912 
Alcaide Tomaso, t. - TCG 1928 

1935 , 
Alfieri Fernando, compr. - TCG 1956 
Alvisi Filippo, t. - TCG 1867-68 
Amaducci Linda, s. - TCG 1892 
Amaducci Maria, s. - TCG 1893 
Amato Ginevra, ms. - TCG 1928 
Amodeo Giovanni, b. - TCG 1970 

1971 , 
Anderson Barry, br. - TCG 1985 
Andreef Nicola, t. - TCG 1863 
Andreoli Massimo, b. - PV 1934 
Andreuccetti Ida, s. - TCG 1909 
Antonellini Elsa, s. - PV 1945 
Ardeli Norberto, t. - TCG 1924 
Armandi Maria, s. - TCG 1854 
Armatoli Roberto, br. - TCG 1955 
Artino Vincenzo, t. - TCG 1912 
Autori Fernando, b. - TCG 1923 
Avedano Ferdinando, t. - TCG 1893 
Aymaro Lina, s. - PV 1942 
Azzolini Gaetano, b. - TCG 1905, 

1923 

B 

Babini Ettore, t. - PV 1946 
Bacci Giovanni, t. - TCG 1848-49 
Badiali Wladimiro, t. - PV 1942 
Badini Ernesto, br. - TCG 1935 
Baggetto Antonio, t. - TCG 1894 
Balboni Anna Maria, s. - TCG 1973 

1975 , 

Baldanza Gaetano, t. - TCG 1847 
Baldassarre Luigi, br. - TCG 1895 
Baldelli Antonio, buffo. - TCG 1858-

59 
Baldelli Mariano, b. - TCG 1900 
Baldi Celeste, b. - TCG 1908-1911 
Baldo Vittorio, b. - PV 1941, 1943 
Ballardini Giuseppe, compr. - TCG 

1966 
Banco Enrico, buffo - TCG 1900 
Banti Ottavio, b. - TCG 1905 
Barassano Carlo, ball. - TCG 1865 
Barbetti Giuseppina, s. - TCG 1858-

59 
Bardi Rosa Maria, s. - TCG 1978 
Bardini Gaetano, t. - TCG 197 4 
Barigar Elena, s. - TCG 1926 
Barla-Ricci Linda, s. - TCG 1922 
Baruffaldi Maria, ms. - TCG 1866-67 
Basiola Mario, br. - TCG 1923· PV 
1~4 , 

Beccucci Silvio, b. - TCG 1926 
Beghetti Walter, br. - TCG 1955 
Bellusi Zeffirina, s. - TCG 1869-70 
Beltramo Giovanni, b. - TCG 1900 
Benedetti Ermanno, br. - TCG 1907 
Benedetti Guido, compr. - TCG 1900 
Benetti Margherita, s. - TCG 1955 
Benini Clelia, ms. - TCG 1860 
Bentivoglio Giuseppe, br. - TCG 1851 
Benvenuti Amelia, s. - TCG 1970 
Benvenuti Carlo, t. - TCG 1902 
Benvenuti Elio, b. - TCG 1955 
Bernabei Bianca, s. - TCG 1861 
Bernabozzi Enrico, t. - TCG 1893 
Bernelli Gina, s. - PV 1934 
Bernini Livia, ms. - TCG 1892 
Bersellini Otello, br. - TCG 19S4 
Bersellini Pietro, t. - TCG 1900 
Bertacchini Celso, compr. - TCG 

1909 
Berti Maddalena, ms. - TCG 1854 



244 FERNANDO BATTAGLIA 

Berto Paolo, t. - TCG 1973 
Bertoletti Mario, t. - TCG 1909 
Bertucci-Ortolani Annetta, s. - TCG 

1864 
Betti-Cerratelli Polisena, ms. - TCG 

1902 
Bezzi Carmen, s. - TCG 1968 
Bianchi Livio, b. - TCG 1888 
Bianchi Marco, t. - TCG 1984 
Biasoli - TCG 186S 
Biavati Edgardo, t. - TCG 1916 
Bignami Luigi, t. - TCG 1847 
Billi Tina, s. - PV 1961 
Bini Genoveffa, compr. - TCG 1955 
Biolchini Anita, ms. - TCG 1964, 

1955 
Bistolfi Gino, compr. - TCG 1966 
Boccolini-Zacconi Ebe, s. - TCG 

1909-1911 
Bonanome Franco, t. - TCG 1975 

1978, 1982 ' 
Bonarotti Dirce, s. - TCG 1887 
Bonaventura Lina, ms. - PV 1935 
Boninsegna Celestina, s. - TCG 1897 
Borelli Luigi, t. - TCG 1868-69 
Borghi Giuseppe, br. - TCG 1893, 

1894 
Borgonovo Luigi, br. - TCG 1943 
Borluti Nino, compr. - TCG 19S3 
Borsò Umberto, t. - TCG 1974 
Borsatti Eva, ms. - TCG 1970, 1973 
Boscarino Emma, ms. - TCG 1962 
Boschetti Annita, s. - TCG 1894 
Boschi Costante, t. - TCG 1854 
Bosetti Elvina, s. - TCG 1904 
Boyer Antonio, be. - TCG 1979 
Brambilla Angelo, t. - TCG 1923 
Braschi Achille, t. - TCG 1956 
Bresciani Adele, ball. - TCG 1868-69 
Brsciani Gabriele, ball. - TCG 1868-

69 
Buizza Giampaolo, compr. - TCG 

1975 
Buizza Paola, compr. - TCG 1975, 

1982 
Busi Medea, ms. - TCG 1895 
Bussetti Alfonso, t. - TCG 1904 

e 
Calletti Elvira, compr. - TCG 1897 
Camera Eduardo, br. - TCG 1888 
Camins Giuseppe, br. - TCG 1867-

68 
Campagnano Vasco, t. - PV 1949 
Campioni Rosario, compr. - TCG 

1908 
Campo Paolo, compr. - TCG 1979 
Campolonghi Piero, br. - PV 1940 , 
Campora Giuseppe, t. - TCG 1954 
Cane Virginia, ms. - TCG 1868-69 
Canedi Innocenzo, br. - TCG 1852 
CanediLuigi, b. -TCG 1847, 1852 
Cantiere Luigi, buffo - TCG 1870-71 
Cappellotti Enrico, t. - TCG 1926 
Capriles Giuseppe, b. - TCG 1861 
Caramelli Amelia, ms. - TCG 1904 
Carbone Maria, s. - PV 1941 
Cardinali Pacifico, br. - TCG 1969 
Carmassi Bruno, b. - TCG 1933 
Carnielli Giuseppina, s. - TCG 1895 
Casadei Lia, ms. - TCG 1962 
Casazza Elvira, ms. - TCG 1924 
Casini Giuseppe, t. - TCG 1908 
Cassia Vincenzo, b. - TCG 1913 
Castagna Maria, ms. - TCG 1928 
Castagnoli Pino, t. - TCG 19S8 
Cavaciocchi Gino, compr. - TCG 

1906 
Cavalieri Elda, s. - TCG 1909 
Cavallini Carlo, br. - TCG 1928 
Cecchi Guido, compr. -TCG 1909 
Celli Antonio, b. - PV 1934 
Cerratelli Arturo, br. - TCG 1892, 

1908 
Cervi-Caroli Ersilia, s. - TCG 1932 
Ceschetti Serafina, ms. - TCG 1866 
Cherubini Fortunato, b. - TCG 1860 
Chiorboli Mafalda, ms. - TCG 1958 
Cilla Luigi, t. - PV 1934 
Ciminelli Giovanni, br. - TCG 1978, 

1979 
Ciniselli Ferdinando, t. - TCG 1922 
Cinotti Adriano, br. - TCG 1906 
Cirotti Sebastiano, b. - TCG 1895 
Colonna Romano Rina, s. - TCG 

1913 
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Colzani Anselmo, br. - TCG 1964 
Commel Gemma, s. - TCG 1891 
Concato Augusta, s. - TCG 193 3 
Consoli Teofilo, b. - TCG 1854 
Contini Carlo, compr. - PV 1935 
Coralupi Federico, compr. - TCG 

1893 
Cortese Pippo, t. - TCG 1980 
Cortesi Luisa, s. - TCG 1906 
Corticeili Veronica, s. - TCG 1856 
Cortopassi Giacomo, t. - TCG 1851 
Costantini Ivano, t. - TCG 1985 
Costantino Percy, br. - TCG 1924 
Crespolani Carolina, s. - TCG 1861 
Crety Franco, br. - TCG 1866-67 
Cristoforeanu Florica, s. - TCG 1930 
Cruciani Angelo, t. - TCG 1860 
Cucchi Luida, s. - TCG 1870-71 
Curci Francesco, t. - TCG 1921 

D 

Dardani Alberto, t. - TCG 1911 
De Angelis Angela, s. - TCG 1910 
De Filippo, Giuliana, ms. - TCG 

1978, 1978,1980 
De Franceschi Riccardo, br. - TCG 

1902 
De Livia Elisa, s. - TCG 1920 
De Sanctis Americo, b. - TCG 1973, 

1975 
De Sanctis, b. - TCG 186S 
De Voltri Mafalda, s. - TCG 1922 
Degl'Innocenti Angelo, compr. -

TCG 1978 
De Leo Francesco, compr. - TCG 

1985 
Del Greco Ersilia, s. - TCG 1867-68 
Del Re Giulia, ms. - TCG 1857-58 
Dervall Orme, b. - TCG 1902 
Desana Tina, s. - TCG 1913 
Di Bagno Bernardo, compr. - TCG 

1970 
Di Felici Mario, t. - TCG 1978 
Di Vichi Pietro, t. - TCG 1979, 1880, 

1882 
Dirani Maria, ms. - TCG 1899 
Dolci Antonio, b. - TCG 1897 
Drudi Alessandra, s. - TCG 1899 

E 

Egizia Renata, s. - PV 1940 
Elmo Cloe, ms. - PV 1943 
Emiliani Angelina, s. - TCG 1908 

F 

Fabbri Antonio, t. - TCG 1887 
Facci Pio, t. - TCG 1891 
Falliani Edoardo, t. - TCG 1908 
Fanelli Maria Luisa, s. - TCG 1924 
Farina Raffaele, b. - TCG 1866 
Favero Mafalda, s. - TCG 1953 
Fellini Augusto, br. - TCG 1856 
Fernandez Roseudo, br. - TCG 1958 
Ferrara Guglielmo, b. - TCG 1962 
Ferrari Floro, t. - PV 1950 
Ferrari Luigi, br. - TCG 1926 
Fiegna Camilla, b. - TCG 1908 
Finelli Ada, ms. - TCG 1969 
Finzi-Magrini Giuseppina, s. - TCG 

1905 
Fiorini Alfredo, compr. - TCG 1911 
Firpo Vincenzo, t. - TCG 1899 
Flammini Carlo, t. - TCG 1973, 1979 
Flavis Clementina, s. - TCG 1866-67 
Floris Gemma, compr. - TCG 1905 
Fogli Gilberto, b. - TCG 1954, 1955 
Font Vittorio, compr. - TCG 1911 
Forgiane Giuseppe, br. - TCG 1970, 

1971 
Formichini Dino, t. - TCG 1984 
Forti Fiorella Carmen, s. - TCG 

1954 
Francescani Renato, t. - TCG 1969, 

1970 
Frazzoni Gigliola, s. - TCG 1970 
Fregasi Giulio, br. - TCG 1920 
Freschi Ledo, compr. - TCG 1980 
Friggi Pietro, compr. - TCG 1933 
Frisaldi Umberto, b. - TCG 1973 
Fucili Ezio, b. - TCG 1892, 1908 

G 

Gaboardi Tiberio, t. - PV 1951 
Gabrieli Aurelia, s. - TCG 1868-69 
Galli Amleto, b. - TCG 1921, 1932 
Gali Eugenio, b. - TCG 1926 
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Galvano Licia, ms. - TCG 1968 
Galvina Maria, compr. - PV 1950 
Gambozzi Achille, t. - TCG 1846 
Garavelli Giuseppina, s. - TCG 1923 
Garbarini Giuditta, ms. - TCG 1891 
Garuffi Ercole, compr. - TCG 1908 
Gatta Dora, s. - PV 1944 
Gatti Maria Elena, compr. - TCG 

1984 
Gelli Antonio, compr. - TCG 1932 
Gennari Oreste, t. - TCG 1892 
Ghersa Lucilla, s. - PV 1941 
Ghiberti Vincenzo, b. - TCG 1859 
Ghitti Franco, t. - TCG 1962 
Giacomelli Raffaele, br. - TCG 1848-

49 
Giacomello Pietro, br. - TCG 1897 
Gianni F., br. - TCG 1887 
Giardilli Wally, s. - TCG 1962 
Giordano Adalgisa, ms. - TCG 1953 
Giorgi Sante, br. - PV 1937 
Giotti Gartano, br. - TCG 1864 
Giovannetti-Gotti Gino, t. - TCG 

1908 
Giovi Gaetano, br. -TCG 1860 
Girotti Mario, b. - PV 1934 
Gismondo Giuseppe, t. -TCG 1973 
Giusti Bianca, s. - TCG 1892 
Gnaccarini Agostino, be. - TCG 1897 
Gnocchi, ms. - TCG 1865 
Gnone Francesco, br. - TCG 1869-

70 
Gori-Cioni Franco, t. - TCG 1971 
Gramigna Mario, b. - TCG 1984 
Graziani Angelina, s. - TCG 1900 
Graziani Antonio, b. - TCG 1868-

69 
Graziani Enrico, br. - TCG 1908 
Grimaldi Enrico, t. - TCG 1979 
Gualtieri Armando, t. - TCG 1923 
Guccini Carolina, s. - TCG 1862 
Gulefi Piero, br. - PV 1944 
Guerrini Adriana, s. - TCG 1943 
Gusmeroli Giovanni, b. - TCG 1984 
Guzzetti Bertelli Marina, s. - PV 1941 

H 

Hediger Mario, br. - TCG 1904 

I 

Itayd Gina, s. - TCG 1891 
Ivanisi Maria, s. - TCG 1919 

J 
Jacoppini Vaio, compr. - TCG 1911 
Jacovetto Judith, compr. - TCG 

1979 
Jones Lorraine s. - TCG 1980 

L 

Labò Flaviano, t. - TCG 1955 
Laffi Antonio, br. - TCG 1932 
Lahowska Aga, ms. - TCG 1921 
Lambertini Ermelinda, ball. - TCG 

1870-71 
Lanari Agostino, t. - PV 1949 
Lanskoj Giorgio, b. - PV 1943 
Lanzi Claudia, gb. - TCG 1860 
Laspina Lucio, t. - TCG 1888 
Lattaro Alfredo, t. - PV 1934 
Lawrence Lucilla, s. - TCG 1912 
Levi Lidia, s. - TCG 1908 
Liviero Antonio, t. - TCG 1979 
Lodi Cesare, t. - TCG 1857-58 
Lo Forte Maria Luipa, s. - TCG 

1969 
Lojarro Daniela, s. - TCG 1985 
Lombardi Enrico, t. - PV 1942 

1949 ' 
Lucci Torquato, br. - TCG 1911 
Lucenti Luigi, b. - TCG 1899 
Lugli Armando, compr. - TCG 

19S4 
Lugo Giuseppe, t. - PV 1941 
Lukacevska Giannina, ms. - TCG 

1894 
Lusignani Carolina, s. - TCG 184S 
Lussardi Dino, br. - TCG 1919 
Lussardi Santina, ms. - TCG 1847 

M 

Maccagni Francsco, b. - TCG 1862 
1863 ' 

Maccagno Elisa, ms. - TCG 1900 
1903 ' 

Maccianti Anna, s. - TCG 1970 
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Maini Primo, t. - TCG 1900 
Malatesta Domenico, b. - TCG 1926 
Maley Carlo, b. - TCG 1845 
Malipiero Giovanni, t. - PV 1934, 

1941, 1943 
Man Chuan Yi, s. - TCG 1979 
Mandolesi Nino, br. - TCG 1970, 

1975, 1978 
Manelli Armando, br. - TCG 1953 
Manfredini Cesira, ms. - TCG 1892 
Manfredini Giovanni, t. - TCG 1858-

59 
Manna Valeria, s. - TCG 1930 
Mannarini Ida, ms. - TCG 1919 
Marazzani Carlotta s. - TCG 1863 
Marcucci Maria, ms. - PV 1950 
Marenzi Angelo, t. - TCG 1980 
Mariani Pietro, compr. - TCG 1928 
Marini Enrico, b. - TCG 1982 
Marini Oreste, br. - TCG 1900 
Marletta Luigi, t. - PV 1934 
Martini Angelina, s. - TCG 1894 
Martini Nino, v.b. - TCG 1907 
Martinori Costantino, t. - TCG 1869-

70 
Masini Galliano, t. - TCG 1926 
MassaJole, s. - TCG 1907 
Massaria Antonio, b. - PV 1960 
Massera Carlo, br. - TCG 1859, 

1863 
Matteucci Giuseppe, b. - TCG 1892 
Mattiello Olga, s. - TCG 1911 
Mattioli Renata, s. - TCG 1971 
Mazzoli Ferruccio, b. - TCG 1969 
Mazzoni Clotilde, s. - TCG 1851 
Meletti Saturno, br. - TCG 1975 
Meliciani Carlo, br. - TCG 1968 
Mellini Gaetano, buffo - TCG 1857-

58 
Melnick Gregorio, b. - PV 1942 
Meloncelli Ugo, b. - TCG 1888 
Menalotto Valerio, compr. - TCG 

1985 
Merino Carlo, t. - PV 1940 
Mesini Gaetano, buffo - TCG 1848-

49 
Mezzetti Sofia, s. - TCG 1969 
Migliardi Lia, s. - TCG 1909 
Milani Giulio, t. - TCG 1870-71 

Minazzi Maria, s. - PV 1940 
Mingozzi Eugenio, br. - TCG 1869 
Mion Irma, s. - TCG 1921, 1926 
Missirini Emilia, compr. - TCG 

1904 
Mollica Carmelo, compr. - TCG 

1979 
Monaci Gabriele, b. - TCG 1982 
Mongini Pietro, t. - TCG 18S2 
Montanari Primo, t. - PV 1935 
Montanelli Giuseppe, br. - TCG 

1921 
Montesi Terenzio, t. - TCG 1869 
Monti Luigi, compr. - TCG 1912 
Montignani Enzo, t. - TCG 1909 
Moraro Rodolfo, t. - PV 1941 
Morelli Tommaso, t. - TCG 1861 
Morello Bianca, s. - TCG 1900 

N 

Naglia Geltrude, s. - TCG 1857, 
1865 

Nanni Alfonso, compr. - TCG 1963 
Nanni Maria, ms. - TCG 1916 
Nardinocchi Angelo, br. - TCG 1979 
Nastasi Paolo, b. - TCG 1926 
Nava Tino, compr. - TCG 1984 
Neli Elena, ms. - TCG 1974 
Nessi Giuseppe, t. - TCG 1922 
Nicoletti Francesco, compr. - TCG 

1891 
Nobilini Pietro, t. - TCG 1896 
Noel Clementina, s. - TCG 1857-58 

o 
Oliva Agostino, br. - TCG 1909 
Orelli Emilio, t. - TCG 1903 
Orioli-Ribuffi Virginia, s. - TCG 

1847 
Orlandi Edmondo, t. - TCG 1933 
Ortolani Apollinare, br. - TCG 1846, 

1858-59 
Ottani Dolores, s. - PV 1944 
Ottolini, t. - TCG 1912 

p 

Pace Mario, br. - TCG 1971 
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Paci Leone, br. - TCG 1933 
Pagani Mario Edoardo, t. - TCG 

1902, 1907 
Paggi Tina, s. - TCG 1935 
Pagliughi Lina, s. - PV 1935, 1945, 

1949, 1951 
Pailli Luigi, compr. - TCG 1984 
Palazzini Luisa, s. - TCG 1928; PV 

1935 
Paltrinieri Virginia, s. - TCG 1893 
Panaccione Andrea, compr. - TCG 

1985 
Pancaldi Marianna, s. - TCG 1861 
Pandolfi Adelina, s. - TCG 1847 
Panerai Rolando, br. - PV 1947 
Panizza Filippo, br. - TCG 1857-58 
Panseri Manfredo, t. - TCG 1862 
Paoli Antonio, t. - TCG 1910 
Paolillo Luigi, t. - TCG 1970, 1971, 

1974 
Papagni Rosanna, s. - PV 1949 
Parada Claudia, s. - TCG 1954, 

1955 
ParisiJolanda, ms. -TCG 1913 
Parutto Mirella, s. - TCG 1874 
Pasi Giulia, ms. - TCG 1870-71 
Pasquale Gino, t. - TCG 1958, 1975 
Pasqualetti Fernando, br. - TCG 

1974 
Pastori Antonietta, s. - PV 1950 
Paterna Concetto, b. - TCG 1920 
Pauselli Rizieri, compr. - TCG 1982 
Pedroni Gina, s. - TCG 1921 
Pellegrinato Antonio, br. - TCG 1963 
Perazzoli Ermete, t. - TCG 1943 
Perego Francesco, br. - TCG 1861 
Perigozzi Margherita, s. - TCG 

1897 
Pezzoli Raffaele, t. - TCG 1906 
Pezzuti Ermanno, t. - TCG 1913 
Piacenti Maurizio, compr. - TCG 

1978, 1979, 1980, 1982 
Piccioli Giovanni, compr. - TCG 

1891 
Pietri Alfonsina, s. - TCG 1953 
Pintucci Angelo, t. - TCG 1930 
Pinza Ezio, b. - TCG 1922 
Poggi Arturo, compr. - TCG 1894, 

1899, 1900, 1902, 1903, 1904 

Poggi Luigi, t. compr. - TCG 1894, 
1902 

Pola Arrigo, t. - PV 1945 
Pozzi-Branzanti Virginia, s. - TCG 

1863, 1864 
Prandelli Giacinto, t. - PV 1944 
Pratesi Oscar, compr. - TCG 1970 
Procacci Giuseppe, t. - TCG 1892 
Proni Filippo, br. - TCG 1857 
Protti Aldo, br. - PV 1950; TCG 

1980 
Puliti Giorgio, br. - TCG 1906 

Q 

Quadrelli Paolo, t. - PV 1937, 1938 

R 

Raffagni Raimondo, compr. - TCG 
1863 

Raimondi Gianni, t. - TCG 1954 
Raimondi Matilde, s. - TCG 1846 
Rambaldi Giovanni, t. - TCG 1897 
Ramella C., t. - PV 1945 
Ramoni Adele, s. - TCG 1862 
Rappini Federico, b. - TCG 1888 
Rappini Scolastica, ms. - TCG 1903 
Ravaglia Adelaide, s. - TCG 1859 
Ravazzolo Alessandro, t. - TCG 

1916 
Reali Antenore, br. - PV 1941 
Reggioli Aldo, b. - TCG 1969 
Renari Angelo, t. - TCG 1863 
Renzi Renzo, compr. - TCG 1973 
Rettore Aurora, s. - TCG 1933 
Riboni Giulio, br. - TCG 1933 
Ricciolini Cesare, compr. - TCG 

1891 
Righi-Briani Italo, t. - TCG 1912 
Righini Camillo, compr. - TCG 

1963 
Rizzi Giuseppe, br. - TCG 1903 
Rolando Primo, t. - PV 1944 
Roman Stella, s. - PV 1934 
Romanato Nello, t. - TCG 1953 
Ronchi Fabio, br. - TCG 1924 
Rossi Annabella, s. - TCG 1975, 

1984 
Rossi Clara, ms. - PV 1942 
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Rossi Morelli Luigi, br. - TCG 1924, 
1935 

Rossini Angela, s. - TCG 1932 
Rossini Carlo, b. - TCG 1893 
Rosso Elfisia, s. - TCG 1916 
Rotondi Sante, compr. - PV 1934, 

1935 
Roussel Mario, br. - TCG 1891 
Rubino Antonio, br. - TCG 1926 
Rustini, ball. - TCG 1867-68 

s 
Sabbatini Alessandro, b. - TCG 

1868-69 
Sabbatini Alessandro, b. - TCG 1978, 

1979, 1980 
Saletti Teresina, s. - TCG 1892 
Salio Wally, ms. e s. - TCG 1974, 

1979, 1982 
Salotti Paolo, b. - TCG 1904 
Saludas Antonio, t. - TCG 1921 
Salvagno Gina, s. - TCG 1958 
Salveri Gino, compr. - TCG 1973 
Salvi Pandolfi Adelina, s. - TCG 

1847 
Sangiorgi Ftemo, t. - TCG 1905 
Sansoni Nina, s. - TCG 1926 
Santi Linda, ms. - TCG 1899 
Saporetti Casimiro, b. - TCG 1894 
Sarti Giuseppe, b. - TCG 1867 
Sartori Clara, s. - TCG 1962 
Sauteri Tina, s. - PV 1941 
Sbrighi Caterina, compr. - TCG 

1985 
Scalcione Maria, ms. - TCG 1969 
Scattola Carlo, b. - TCG 1930 
Sciacqui Dante, b. - PV 1934 
Scotto Renata, s. - TCG 1953 
Serra Antonio, b. - TCG 1933 
Serra Gaetano, br. - TCG 1899 
Serrazanetti Giovanni, b. - TCG 

1857-58 
Setti Giovanni, b. - TCG 1851 
Sighizzi Luisa, s. - TCG 1930 
Silvestre Luigi, compr. - TCG 1985 
Silvi Mario, br. - TCG 1974 
Sinagra Edoardo, t. - TCG 1933 
Sioli Franco, br. - TCG 1985 

Sisti Sergio, b. - TCG 1962 
Sitran Roma, s. - TCG 1955 
Soci-Massera Enrica, ms. - TCG 

1869 
Soley Alessio, br. - TCG 1921 
Solmi Anna, compr. - TCG 1954 
Sordi Franco, br. - TCG 1958 
Spadoni Cesarre, b. - TCG 1897 
Spigolon Antonio, t. - PV 1941 
Squarzina Luisa, ms. - TCG 1921, 

1922, 1923, 1928, 1930; PV 1934, 
1935 

Staffieri Nicola, compr. - TCG 1907 
Stagno Alfredo, b. - TCG 1894 
Stecchi Elvira, ms. - TCG 1863, 1864, 

1869-70 
Stecchi Marco, br. - TCG 1984 
Stignani Ebe, ms. - TCG 1935 
Stinchi-Bertozzi Leonilde, s. - TCG 

1856 
Storti-Gaggi Ercole, br. - TCG 1862 
Striuli Carlo, compr. - TCG 1985 

T 

Tagliabue Carlo, br. - PV 1942 
Tagliapietra Giovanni, br. - TCG 

1870-71 
Tamburini Terzilla, ms. - TCG 1909 
Tamesani Ilia, ms. - TCG 1955 
Tanfani Dina, ms. - TCG 1912 
Tatone Vito, br. - TCG 1970 
Tedeschi Alfredo, t. - TCG 1920 
Ticozzi Ebe, ms. - TCG 1935 
Toffanetti Ubaldo, compr. - TCG 

1954, 1955 
Togliani Carlo, br. - PV 1935 
Tomi Gianni, t. - PV 1951 
Tovoli Clemente, t. - TCG 1856 
Travaglini Baldo, b. - TCG 1910 
Trentini Enrico, t. - TCG 1913 
Treves Gino, t. - TCG 1919 
Trini Aristide, b. - TCG 1867-68 
Trucco Giuseppe, ball. - TCG 1870-

71 
Turbini, ball. - TCG 1867-68 

V 

Valenti Elisa, s. - TCG 1903 
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Valentini Cristiano, t. - TCG 1864 
Valerio Nino, t. - TCG 1912 
Vanelli Gino, br. - PV 1943 
Vannini Maria Luisa, s. - TCG 1978 
Vannucci Brandisio, t. - PV 1938 
Vannuccini Enrico, b. - TCG 1906 
Varetti Maria, s. - TCG 1933; PV 

1937, 1938, 1940 
Vartanian Hagint, s. - TCG 1978, 

1979, 1982 
Vecchi Luigi, compr. - TCG 1902 
Vecchiarelli Serafino, t. - TCG 1857 
Venerini Elvira, ball. - TCG 1865 
Venturi Paride, t. - TCG 1971 
Venturoli Enrico, compr. - TCG 

1892 
Vernocchi Wilma, s. - TCG 1971 
Veronelli Ernesto, t. - TCG 1979 
Vezzani Romano, br. - TCG 1982 
Viale Aurelio, buffo - TCG 1916 
Vicano Paola, s. - TCG 1985 
Vicini Augusto, t. - TCG 1866-67 
Viscusi Agata, compr. - TCG 1971 
Vita Italia, s. - TCG 1906 
Vitulli Thea, s. - TCG 1926 
Vojer Giovanni, t. - PV 1935 
Volponi Antonio, b. - TCG 1919 
Volta Mario, compr. - TCG 1955 

Voltan Domenico, compr. - PV 
1935 

Vottaro (o Volfero), s. - TCG 1888 

w 
Wesselovski Alessandro, t. TCG 

1932, 1933 
Wronski Taddeo, compr. - TCG 

1912 

z 
Zambelli Corrado, b. - TCG 1954, 

1955 
Zambelli Giovanni, b. - TCG 1866-

67 
Zana Mario, compr. - PV 1935 
Zana Mario, compr. - TCG 1954, 

1955, 1962 
Zani Dario, br. - TCG 1913 
Zarra Adele, ms. - TCG 1912 
Zarra Elvira, ms. - TCG 1902 
Zilioli Enrichetta, s. - TCG 1848-49 
Zucchelli Carlo Epaminonda, b. -

TCG 1864 
Zucchi-Ferrigno Carlotta, s. - TCG 

1902 ' 
Zucchini Giovanni, br. - TCG 1846 



ALESSANDRO MONTEVECCHI 

PER FRANCESCO FLORA: UNA TESTIMONIANZA (~') 

Credo che il modo migliore di recare questa testimonian
za sia quello di provare a descrivere quale influenza Flora eser
citò sui suoi allievi, cioè quale tipo di debito abbiamo verso di 
lui (1). 

Io feci in tempo a conoscere Flora all'Università di Bolo
gna in quelli che furono i suoi ultimi anni, in pratica dal 1956 
alla morte, che lo colse ancora nel pieno del suo lavoro di stu
dioso. Dopo aver seguito corsi sul Barocco e sul Boccaccio mi 
laureai con lui nel 1960, discutendo una tesi sui personaggi 
storici nello stile di Machiavelli. 

Era una personalità che, mentre appare col passare degli 
anni sempre più inconfondibile, allora richiedeva invece molta 
attenzione per essere ben colta. L'aureola, per così dire, di pre
stigio e di fama grande che lo circondava poteva impedire che 
venisse individuata la vera misura del docente e dell'uomo. 

La sua grande lezione era il piacere della lettura, il contat
to tutto umano e persino «viscerale» che stabiliva col testo let
terario (2 ) . L'intensità del suo dialogo con la letteratura del 

('') Il testo riproduce con qualche variante l'intervento presentato al Convegno di 
Colle Sannita (Benevento), svoltosi il 6-7 dicembre 1991 per il centenario della nascita di 
Francesco Flora. 

( 1) Molte delle osservazioni qui contenute sono già presenti nel contributo pubbli
cato molti anni fa, insieme con altri due antichi condiscepoli: G. Anceschi, G. Giardini, 
A.M., Per F.F., «Il Ponte», XXXI, n. 6 (30 giugno 1975), pp. 680-684. 

(2) Colgo l'occasione per chiarire alcune parole che scrissi nell'art. cit. (p. 680): 
«quel suo minuto soffermarsi su parole e sillabe e suoni». Anche se sono esatte, esse potreb
bero far pensare a una lettura di tipo frammentista. Ora è troppo nota la polemica di Flora 
contro il frammentismo di De Robertis (cfr. Dal Romanticismo al Futurismo, Piacenza, Porta, 
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Novecento, da D'Annunzio agli ermetici, come pure la sua 
lunga esperienza di critico militante, contribuivano ad aumen
tare l'interesse per la sua figura di docente, per tanti aspetti 
molto diversa dallo stereotipo accademico. Non ostentava, in
fatti, né rigido carattere né seriosità erudita, lasciando che la 
sua influenza si esercitasse in modo piano e apparenèemente 
distaccato. Come è stato ricordato di recente (3 ), tra i critici 
di formazione crociana Flora è stato il più vicino alla letteratu
ra del suo tempo, il più «incardinato» nella contemporaneità. 

Un'altra grande lezione era la fiducia: un atteggiamento 
nativo, anche se aveva potuto trovare una fondazione razionale 
nello storicismo crociano, fin da quando Flora aveva sottopo
sto ad una castigatio filosofica e metodologica il suo «ma
schio» ( 4 ) decadentismo e la sua lussureggiante fantasia di 
moderno, espressa non di rado in barocca eloquenza; un orien
tamento pieno di ottimismo per l'uomo e il suo futuro, una 
adesione piena e cordiale alla civiltà del Novecento, di cui 
amava tutti gli aspetti, come ad esempio il cinema e le macchi
ne. Aggiungo che manifestava molta fiducia anche in noi, con 
una generosità di valutazione che poteva anche lasciare diso
rientati. Frequente era l'invito a fare da sé, ad avere più libera 
confidenza nei propri mezzi. Ricordo che durante l' elaborazio
ne della tesi gli sottoposi una difficoltà (che mi sembrava seria) 
di impostazione. Non mi aveva negato fino allora indicazioni e 
consigli, ma questa volta la risposta fu che solo io stesso prose
guendo nel lavoro avrei potuto trovare la soluzione. 

Dopo la laurea mi chiese di collaborare ali' aggiornamento 
bibliografico degli ultimi volumi (dal secondo Cinquecento in 
poi) della sua Storia della Letteratura Italiana, di cui preparava 
una nuova edizione (5 ). Così lo potei conoscere un po' me
glio. Emergeva anzitutto una grande erudizione, attraverso i 
suggerimenti che mi dava per impostare il lavoro (6 

). Veniva-

1921, p. 248 e sgg.) perché qui si debba insistere sulla profonda diversità di metodo tra i due 
critici. 

(3) G. Bàrberi Squarotti, F. la magia della parola, «La Stampa»-«Tuttolibri», ottobre 
1991. 

( 4) Il termine è di Luigi Russo (cfr. La critica letteraria contemporanea, Firenze, San
soni, 1967, R 546). 

(5) E la XIII edizione (Milano, Mondadori, 1962). 
( 6) Come è stato notato giustamente, la sua Storia è quasi l'unica che penetri (per 

lettura diretta e non per gusto antiquario) fino agli autori minimi della nostra letteratura. 
Cfr. R. Wellek, La teoria letteraria e la critica di Benedetto Croce, in Letteratura italiana, val. 
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no poi fuori sia posizioni letterarie, sia opinioni politiche dette 
con grande franchezza. 

Per quanto riguarda queste ultime, ho detto che Flora 
non ostentava il rigore: sapevamo però molto bene che lo pos
sedeva, e questo ci rendeva il suo magistero ancora più degno 
di rispetto. Conoscevamo il suo antifascismo coerente, nel suo 
esemplare rifiuto di fare carriera universitaria o scolastica per 
non dover accettare compromessi col regime. Non era poi dif
ficile comprendere - e anche in questo consentivamo con lui 
in molti - il percorso politico da lui seguito nel dopoguerra, 
quando si era andato orientando verso l'opposizione di estre
ma sinistra insieme con altri grandi intellettuali di matrice cro
ciana (7). Di qui erano venuti i suoi noti viaggi in Russia e in 
Cina, la polemica col ministro Scelba, le frequenti pronunzie a 
favore dei partiti di sinistra e del mondo del lavoro. Ora que
sto aspetto della personalità di Flora poteva far correre qual
che rischio all'osservatore disattento o prevenuto, inducendolo 
a semplificazioni che impedivano di cogliere un'armonia pro
fonda (8 

). Lo si è visto al momento della morte, quando alcu
ni sottolineavano o l'uno o l'altro aspetto, talvolta contrappo
nendoli tra loro. Seguendo anche i miei ricordi, io ritengo che 
Flora fosse un uomo intimamente unitario, di un'unità certo 
complessa, frutto di un continuo arricchimento e anche di me
diazioni interiori. 

Penso che a tenere insieme tutto questo suo mondo fosse 
l'idea forte della parola come creatività, libertà e verità, che gli 
veniva da Vico e dal romanticismo e che trovava conferma in 
Croce ( 9 

) , idea su cui si era poi fondata in modo lineare la sua 
enunciazione della «responsabilità degli scrittori» e dell' «uffi-

IV, p. 408 (Torino, Einaudi, 1985); E. Mazzali, Classicità della «storia» di F.F., «Nuova Anto
logia» n. 2175 (luglio-settembre 1990), specialmente pp. 390-391. 

(7) Per il passaggio di F. e altri esponenti liberali al socialismo, cfr. G. Anceschi, «Il 
Ponte», cit., p. 673 e sgg. 

( 8) «Armonia» è parola usata dallo stesso F. nel quadro di un chiarimento, all'indo
mani della II guerra mondiale, del rapporto politica-letteratura (prefazione a Stampa del!' era 
fascista, Roma, Mondadori, 1945, p. IX). 

(9) Tra i moltissimi rinvii che si potrebbero fare rimandiamo almeno a una delle 
formulazioni più antiche (I miti della parola, Milano, Mondadori, 1958 [I ed. Trani, Vecchi & 
C., 1931], pp. 229-232) e ad una delle più recenti: La rivolta romantica e la poesia come verità, 
saggio introd. all'ed. di G. Leopardi, Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica, con 
una antologia di testimonianze sul Romanticismo, a cura di Ettore Mazzali, Bologna, Cappelli, 
1957, soprattutto pp. LXII-LXIII. Cfr. infine: Preludio alla poesia, Milano, Nuova Accademia, 
1959, p. 108 e sgg. 
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cio delle lettere», quindi della serietà e moralità dello scrive
re (io). 

Con la difesa di questo nesso tra parola e verità penso si 
spieghino alcune sue posizioni critiche degli ultimi anni, che si 
possono riassumere nella rivendicazione della sostanziale tra
ducibilità del testo poetico e nel netto, ribadito rifiuto delle 
tecniche letterarie che allora si andavano affermando. Si era 
discepoli di Flora, ma non si poteva fare a meno di documen
tarsi sulla critica stilistica, la fenomenologia, il nascente strut
turalismo, di leggere Lukàcs o i neopositivisti americani. Era
vamo presi un po' da tutti questi stimoli, che sarebbe stato 
stolto ignorare. Quindi il Flora che impostò la «Guida alla 
poesia», che scrisse il Preludio alla poesia e Poesia e impoesia 
nell' «Ulisse» di Joyce ( 11

) suscitava in me delle riserve. Non mi 
persuadeva l'applicazione ad un testo lontano dalle istituzioni 
letterarie italiane, come l'Ulisse, della classica dkotomia ero" 
ciana (verso la quale, poi, stavo maturando ragioni più radicali 
di dissenso, mentre avevo apprezzato lò sforzo compiuto da 
Flora nel superare le rigide preclusioni crociane verso alcuni 
grandi autori novecenteschi); trovavo (e trovo) molto giusta la 
difesa dell'autonomia del testo letterario condotta da Flora, ma 
mi chiedevo se non si potesse fondarla su altre basi, per esem
pio utilizzando criticamente alcune delle nuove proposte meto
dologiche. Credo adesso di poter dire non certo che quelle ri
serve sono cadute, ma che capisco meglio di allora tutta la se
rietà dell'impegno di Flora pur in quegli anni tardi. Più che 
pretendere di misurare in astratto le ragioni o i limiti di quelle 
opere, credo che sia importante comprendere che quello di 
Flora non era un infastidito arroccamento a difesa di una me
todologia critica superata, ma voleva essere un impegno critico 
militante e anche un atto di fiducia. Lo stesso affrontare Joyce 
era una dimostrazione del suo persistente interesse per il No
vecento non più solo italiano ma europeo. C'è una pagina del 
libro su Joyce che vale la pena di citare a prova di questo suo 
atteggiamento che era letterario ma anche etico, data la deci-

(10) Cfr., come una delle prime e più nette manifestazioni di questo pensiero, Dal 
Romanticismo al Futurismo, Milano, Mondadori, 1925 (II ed.), prologo, p. X: «Ciò che chia
miamo crisi poetica è crisi morale: bisogna rifarsi una coscienza morale, ritrovare le grandi 
fonti della cultura e dell'azione, il metodo e l'onestà della propria vocazione». 

(11) Milano, Nuova Accademia, 1962. 
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sione con cui veniva difesa una posizione difficile e piuttosto 
isolata. Flora esprime gratitudine per Joyce («Cireneo del de
cadentismo», portatore «in una superiore bravura» di «tutti i 
modi analogici dell'estremo romanticismo europeo, per tutte le 
esperienze e le poetiche in cui esso si è venuto attuando») e 
per «quel che nel suo libro è negativo», cioè si configura come 
giusta dissacrazione dei «vecchi e logori principi della vita so
ciale», di «tutti i falsi idoli religiosi o morali o politici o lette
rari»: ma afferma che questo valore di liberazione il libro può 
esprimerlo a patto di separare «quel che è sano da quel che in 
esso è patologico», e aggiunge: «Perché infine la retorica della 
modernità si rivela altrettanto falsa di quella alla quale presu
me di opporsi: mentre si tratta invece di contrapporre ai vec
chi pregiudizii una fida e attiva verità senza paura di sembrare 
o patetici o ingenui. Soltanto per questa verità sarà salva anche 
la poesia, che in principio e in fine è la prima coscienza crea
trice dell'umano nella conoscenza del cosmo. Io so di adopera
re parole che alla vecchia e alla nuova retorica parranno ecces
sive; ma il mondo si aiuta soltanto con una operante fede nel 
suo destino» ( 12 

) . 

È muovendosi con questa consapevolezza che Flora, in 
polemica col Dante del Convivio, ma anche implicitamente 
con Croce, sostiene nel Preludio alla poesia la traducibilità del 
testo poetico. Dante, è noto, dice che «nulla cosa per legame 
musaico armonizzata si può de la sua loquela in altra trasmuta
re sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia» ( 13 

), e Flora 
ribatte, a difesa dei valori umanistici a lui cari e anche della le
gittimità letteraria della stessa «Guida alla poesia» (fondata su 
traduzioni), che ogni poesia «è fatta di sentimenti assoluti», è 
creazione umana vera e può perciò essere tradotta grazie alla 
«comune umanità» ( 14

): se il linguaggio è universa)e il consor
zio umano non può fare a meno delle traduzioni. E vero che il 
nesso musicale è intraducibile (come nel leopardiano «Negli 
occhi tuoi ridenti e fuggitivi»), ma la traduzione potrà «tra
sfondere in altra espressione la sostanza di quella leopardiana, 

(12) Poesia e impoesia, cit., pp. 17-18. 
( 13) Convivio, I, VII. Le note posizioni crociane furono espresse nel!' Estetica, in La 

poesia e poi, con una parziale attenuazione, in Goethe. Sul problema della traduzione in F. e 
in Croce, cfr.: M. Fubini, Sulla traduzione, in Studi di varia umanità in onore di F.F., Milano, 
Mondadori, 1963, pp. 788-810. 

(14) Preludio, cit., pp. 21-25, 31, 40. 
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magari con una musica affine». Per il resto «l'elemento musi
cale intraducibile se vive soltanto di se stesso [. .. ] rimarrà inco
municabile», ma una poesia «o peggio una prosa» che contino 
semplicemente sul suono, sul «numero», non meritano di esse
re tradotte ( 15 

) . 

Il suo disagio per certe tecniche della ricerca letteraria, sia 
vecchie che nuove, talvolta lo manifestava anche a me. Ricordo 
uno sfogo contro il libro di un «americano» (non so chi fosse) 
pubblicato dalle edizioni del «Mulino»: «ha visto quel libro? 
dice che per analizzare un testo poetico bisogna contare quan
te volte vi ricorrono certe parole». E mi viene da ricordare an
che una sua scettica osservazione sulla grafia «Guinizzelli» che 
allora veniva prevalendo: «sarà; eppure mi sembra strano che a 
Bologna si potesse pronunciare in quel modo». Ho sempre in
terpretato questi accenni, fatti col suo solito distacco signorile, 
non come una imposizione di limiti scolastici, ma come un in
vito a non essere troppo condizionati dalla cieca fiducia in tec
niche che possono anche rivelarsi effimere. Le stesse cose, in 
modo ben più reciso, le aveva dette anche nel Preludio (mi sof
fermo su questo libro perché è del Flora da me più conosciu
to), dove netta è la difesa della critica letteraria come lettura di 
poesia contro tutti quegli elementi che giudicava estranei, co
me le notizie biografiche, i generi letterari, le istituzioni retori
che, le componenti sociali ed economiche: «tutti diversivi tal
volta perfino geniali: tutti sviamenti dalla vera intuizione e in
telligenza dell'arte: tutti pretesti per non restare alla sola e per
ciò terribile quanto semplice presenza della poesia» ( 16

). I mo
tivi di questo rigetto sono evidenti. Ad esso contribuivano sia 
la tradizionale polemica crociana contro la scuola storica e la 
critica delle varianti, sia ragioni tipiche del nostro maestro (e 
quindi per noi più interessanti). Flora temeva che le tecniche 
fossero come uno schermo opposto alla verità profonda dell' o
pera d'arte e finissero a straniare il testo dalla storia, preten
dendo di irrigidirlo in strutture da lui giudicate ininfluenti: lo 
si vede anche nell'analisi dell' Ulzsse, che si fonda per buona 
parte sulla discussione e infine negazione critica delle interpre
tazioni simboliche o allegoriche di quel testo. (Penso che Flo-

(15) Op. cit., pp. 43-45, 58-60 e 68-70. Anche in Poesia e impoesia, cit., F. ripete che 
«la pagina intraducibile non merita d'essere tradotta» (p. 15). 

(16) Preludio, cit., p. 19. 
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ra, nel suo profondo rispetto per la parola poetica, non avreb
be mai chiamato un'opera letteraria «questa cosa» o l' «ogget
to», come sento dire da certi critici). Nello stesso tempo c'era 
in lui la preoccupazione per il pericolo opposto, cioè che la 
sottolineatura unilaterale del legame tra la poesia e la matrice 
storica sfociasse in impostazioni poco più che sociologiche, o 
addirittura in domande contenutistiche di impegno ideale o 
politico rivolte all'artista. Ma la moralità dell'arte era per Flora 
connessa alla stessa purezza dell'atto creativo, alla libertà orfi
ca del parlante, e non poteva perciò essere perseguita come 
eteronomo scopo o messaggio ( 17 

) . 

Flora non era perciò uno «storicista» nel senso generico 
(ad esempio) di tanti manuali, dove il «contesto storico» è il 
letto di Procuste in cui dovrebbe essere aprioristicamente col
locato il testo letterario. Credo - e nei limiti di una testimo
nianza il discorso può essere solo tentato - che lo storicismo 
fosse per Flora una concezione filosofica generale, un orizzon
te storico dominato - come ho già detto - dalla sua fede 
umanistica nel progresso. Alla storia politica e sociale la fanta
sia è legata «come alla terra l'aria e la volta dei cieli», cioè co
me ad una realtà da cui la poesia s'è venuta distinguendo. La 
storia politica e morale «illumina la profondità della parola 
d'ogni scrittore», ha «un suo generale rilievo la cui conoscenza 
è indispensabile a intender meglio il proprio di uno scrittore. 
Anche la parola è formazione storica», ed è la parola a conte
nere «con tutte le allusioni necessarie» la storia politica e mo
rale presupposta ( 18

). 

Mi piace di ricordare, infine, che alla definizione dello 
storicismo è collegata per buona parte la commemorazione di 
Luigi Russo tenuta da Flora ( 19 

). Fu lui stesso a darmi l'estrat
to, e fu anche l'ultima volta che lo vidi in buona salute. Aveva 
voluto definire - mi accennò - con le idee dell'amico anche 
le proprie. Il testo inizia con l'evocazione piena di gioia delle 
origini dell'amicizia tra i due grandi critici, della loro lontana 
giovinezza a Napoli, illuminata dall'influenza di Croce e dalle 

(17) Storia della Letteratura Italiana, cit., pp. 4-5; ma le citazioni potrebbero essere 
riferite ai Miti della parola, cit., pp. 141-142 o a Croce (Milano, Athena, 1927, pp. 30-31) e in
fine a Preludio, cit., p. 111. 

(18) Storia, cit., p. 4. 
(19) L'uomo Luigi Russo, «Belfagor», XVI, 1961, pp. 665-675. 
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comuni idee e vocazioni letterarie, pur nella diversità dei ca
ratteri. Poi il discorso, sempre sereno, affronta il clima di per
secuzione e di sospetto subito da entrambi durante il fascismo 
e termina con uno sforzo di chiarezza, che è improntato a 
grande onestà intellettuale e si può considerare praticamente 
definitivo per la sede e il tempo in cui si colloca. Flora parla 
delle posizioni politiche di Russo (e sue) e le pone all'interno 
dello «storicismo assoluto», come sistema di pensiero in grado 
di idealisticamente trascendere e comprendere qualsiasi ideo
logia senza esserne condizionato. Di qui Flora partiva per deli
mitare uno spazio letterario autonomo da gestire in piena li
bertà, seguendo il suo amore per la parola e la sua acutissima 
sensibilità musicale. 

L'uomo era buono, ma severo e vigile e sapeva anche con
ferire al suo stile punte taglienti inattese quando vedeva in pe
ricolo dei principi. 

Concludo esprimendo l'auspicio che dopo molti anni che 
definirei di silenzio, la cultura italiana rilegga criticamente l' o
pera di Francesco Flora, non tanto in funzione dell'attuale «ri
scoperta» di Croce, ma perché la sua complessità, l'originalità 
del suo approccio al Novecento e della sua lettura della parola 
poetica, ne fanno una figura degna di autonoma attenzione. 
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LA POESIA DI ALBERTO BEVILACQUA 

La qualità più immediatamente apprezzabile in Bevilac
qua è senza dubbio una straordinaria e prorompente vis narra
tiva, che impronta ogni suo libro, si tratti di recupero memo
riale o di penetrante indagine psicologica: due componenti 
fondamentali che, in varia proporzione tra loro, costituiscono 
fin dagli esordi le strutture portanti della sua ispirazione. Sia 
che infatti ripercorra fatti, luoghi, personaggi che posseggano 
un coefficiente più o meno alto di consistenza storica, come 
nei romanzi «parmigiani»; sia che si addentri ad esplorare rap
porti di coppia, crisi esistenziali, moti dell'animo, fenomeni e 
presenze paranormali, come nei libri più recenti, la fluidità del 
racconto e la disinvolta ricchezza della lingua costituiscono i 
pregi notevoli e mai dismessi delle sue narrazioni: anche di 
quelle in cui il plot risulta pericolosamente soffocato da fitte 
stratificazioni d'ambito psicologico, da riflessioni e considera
zioni collaterali spesso decisamente accessorie, da una presen
za troppo dominante - e non di rado prevaricante - dell'io
scrittore, che nulla o quasi nulla tralascia di registrare e spiega
re, concedendo poca o nulla autonomia all'intuito e alla rifles
sione del lettore. Le invidiabili tirature che, almeno da Questa 
specie d'amore a I sensi incantati, contrassegnano i romanzi di 
Bevilacqua, testimoniano un successo di pubblico che non po
trà certo - se non in misura trascurabile - dipendere dalla 
notorietà extraletteraria acquisita dall'autore con un accentua
to presenzialismo di opinionista in trasmissioni televisive e in 
periodici a grande diffusione: un ruolo nettamente più rilevan
te dovrà senza dubbio essere assegnato alle innegabili qualità 



!r 

260 EUGENIO RAGNI 

affabulatorie e allo stile sostenuto ma costantemente limpido 
del suo raccontare: due qualità, occorre sottolineare, che resta
no quasi sempre intatte anche negli esiti narrativamente meno 
felici e che costituiscono i pregi più immediatamente apprez
zabili da parte di un pubblico di cultura medio-alta, quale i li
bri di Bevilacqua esigono. D'altra parte, scorrevolezza di rac
conto e nitidezza stilistica sono doti che anche il critico non 
può non apprezzare, indipendentemente dalle eventuali, oneste 
riserve eh' egli possa far seguire sulla riuscita artistica della sin
gola opera o di una intera sezione del ragguardevole corpus via 
via assemblato dall'autore in un quarantennio di attività: otto 
raccolte di poesie, cinque sillogi di racconti, quindici romanzi, 
più naturalmente una enorme quantità di scritti - saggi, liri
che, recensioni, racconti, interventi su soggetti d'attualità -
tuttora sparsi in giornali e riviste. 

Quasi unanime, il giudizio della critica indica nei romanzi 
degli anni Sessanta le migliori prove di Bevilacqua: in quelle 
pagine - che nel 1982 convergeranno sotto il significativo ti
tolo d'insieme La mia Parma - la città padana è luogo topo
grafico e sentimentale, proiezione fantastica dell'autore, che la 
vagheggia come una sorta di paradiso perduto della vitalità, 
della pienezza e sincerità di sentimenti, eletta dunque a «città 
dell'anima» recuperata in certe sue contingenze storiche di 
spicco (le barricate del 1922, l'antifascismo, il dopoguerra e gli 
anni del boom economico) e nei caratteri peculiari dei suoi 
abitanti, estrosi e sanguigni ai limiti della bozzettistica, genero
si nel dare e nel peccare, adepti di una moralità autogestita che 
solo i bigotti e gli ipocriti possono bollare di devianza. 

Bevilacqua respira fin dalla nascita l'aria «barricadiera» e 
le leggende popolari legate al quartiere in cui pulsa la vera ani
ma della città, l'Oltretorrente: quartiere povero, in cui un ope
raio è considerato benestante, quartiere da sempre giudicato 
infido, ribelle, pericoloso, vero e proprio «ginepraio» da estir
pare, «parrocchia più maledetta d'Italia» dove persino il vica
rio vescovile teme di avventurarsi (lo fa solo una volta l'anno, 
la domenica precedente la Pasqua, a celebrarvi, per mero do
vere apostolico, una frettolosissima messa (1 ). Trascorrendo in 
questo ambiente tutta l'infanzia e l'intera giovinezza, respiran-

( 1) A. Bevila equa, La Cali/fa, Milano, Rizzoli, 1964, p. 44. 
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done le atmosfere particolari, le estrose come le drammatiche; 
percorrendo nella città natale l'intero curriculum degli studi fi
no al conseguimento della laurea in giurisprudenza, Bevilacqua 
costruisce il suo saldo, intensissimo, stimolante rapporto con la 
sua odiatamata città. 

Più difficile delineare il complesso rapporto con il padre, 
Mario, conosciuto nel quartiere come «il Tano dalla moto ros
sa», protagonista di spericolate imprese sportive, non ultima 
l'aviazione acrobatica, marito e genitore dalle troppe assenze 
- forzose e no - di personaggio estroso e di antifascista 
schedato: «ebbi ... un padre che non vidi quasi mai e drammati
camente le rare volte che ci capitò di incontrarci. L'ombra di 
questi fatti ha pesato sulla mia adolescenza, è dentro di me, è 
nelle pagine dei miei libri» ( 2 

) • La sua è una figura che ricorre 
con insistenza nelle pagine di Bevilacqua, tanto da costituirne 
uno dei Leitmotiv più suggestivi, composito amalgama di sof
ferta assenza e mitica proiezione, di umana pietà e di filiale 
rimprovero (si veda soprattutto Questa specie d'amore). Stret
tissimo e costante appare invece il legame con la madre, vitti
ma di un'esistenza grama e difficile sfociata in una incurabile 
malattia nervosa: «Povera madre felice di un'assurda I memo
ria prenatale in cui rintocca I il paradiso a campana che odono 
i folli. I Però una vita balorda I ha pure i suoi splendori I quel 
nome di poeta: I Giuseppina Cantadori» ( 3 

) . La sua è una 
presenza di straordinaria intensità nella biografia e nell'opera 
di Bevilacqua, fin da quei primi versi sgorgati in un giorno di 
scuola del 1947 «senza che vi fosse stata attesa per quella sorta 
di piccolo miraggio» ( 4 ); quei primi versi che l'autore ha 
«sempre riportati, per riconoscenza a un sortilegio, in ogni li
bro che ha scritto, e non soltanto di poesia»: «lo cerco un ven
tre I orgoglioso e umiliato per morirci teneramente I come ci 
sono nato». 

Quando, nel 1955, Bevilacqua esordisce con i quattro rac
conti che compongono La polvere sull'erba ha già alle spalle 
una ragguardevole vigilia letteraria, soprattutto poetica, e pub
blicistica. Subito dopo la laurea ha infatti cominciato a colla
borare alla Gazzetta di Parma, entrando ben preso nella reda-

(2) A. Bevilacqua, in «Il Pensiero Nazionale», agosto-settembre 1968. 
(3) A. Bevilacqua, in I:indignazione. 
(4) A. Bevilacqua, in Messaggi segreti, Milano, Mondadori, 1992, p. 211. 
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zione del supplemento letterario quindicinale del quotidiano, 
Il Raccoglitore, fondato nel 1951 da Francesco Squarcia e Car
lo Mattioli e condiretto dall'amico Mario Colombi Guidotti 
(1925-1955); vero e proprio crogiolo culturale cui afferiscono 
quasi tutti gli esponenti di spicco della intellighentzia locale -
poi etichettata da Pasolini ( 5 

) come «officina parmense» - di 
cui Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Pietro Bianchi, l'edito
re Ugo Guanda, Luigi Malerba e altri intellettuali della città 
costituiscono il nucleo attivo, attorno al quale si aggregano cri
tici, letterati e poeti di grande spessore, come Giorgio Capro
ni, Oreste Macrì, Aldo Borlenghi, Pier Paolo Pasolini. Ha inol
tre già pubblicato alcune liriche sul quindicinale parmense e, 
anche per intervento di Bertolucci - che, suo insegnante di 
storia dell'arte al liceo, aveva letto e apprezzato i suoi primi 
versi - su Botteghe Oscure, J;Europa letteraria, Paragone; e in 
quel medesimo, fortunato 1955 un manipolo di sue poesie ha 
meritato il prestigioso premio per inediti «Libera Stampa» di 
Lugano (in giuria, tra gli altri, Carlo Bo, Gianfranco Contini e 
Borlenghi). 

«lo nasco da una matrice lirica e quindi le inie componenti 
sono quelle della fantasia, del mistero, del verso», ha affermato 
Bevilacqua ( 6 ); ed è indubbio che sia questa la dominante dei 
suoi scritti, particolarmente avvertibile (e, a tratti, anche pre
varicante) nei primi racconti e nei romanzi più recenti ogni
qualvolta si attenui la controspinta dell'altra fondamentale 
componente della sua ispirazione, il deciso penchant realistico 
che lo porta a rappresentare una specifica dimensione storico
geografica, quella padana e parmense, protagonista quasi ine
dita in poesia, almeno nei termini in cui il giovane scrittore la 
presenta, «terra di papaveri e di grano [ ... ] I promiscua I di 
violentate vite», «terra, dove si muore I lasciando sempre molti 
figli [ ... ] terra anche I di violette e di tigli» (7). 

Presente in certa garbata colloquialità del dettato poetico, 
nella citazione di luoghi e paesaggi topograficamente connotati 
(l' «amabile» caffè Marchesi, il frutteto della Reggia di Color-

(5) P.P. Pasolini, Officina parmense [1957], in Passione e ideologia, Milano, Garzan
ti, 1960, pp. 416-419. 

(6) S. Testi, A colloquio con Alberto Bevilacqua, in «I.:Informatore Librario», aprile 
1979. 

(7) A. Bevilacqua, in Immagine e somiglianza, Milano, Rizzoli, 1982, pp. 54 e 62. 
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no, le Questure, Oltretorrente, Borgotaro, le terme di Salso e 
Tabiano, il Ballo Gardenia), la palese fisicità viene smussata e 
sublimata in una temperie stilistica sorprendentemente esper
ta, già personalmente improntata, al punto che non riesce age
vole enucleare le specifiche ascendenze (Bertolucci, Quasimo
do, Montale, Ungaretti): avvertibili, certo, ma evidentemente 
assimilate con così precoce maturità stilistica ed espressiva, da 
fondersi in una cifra poetica che «ha tenerezze I e non pro
grammi», possiede «un filo di mistero I commosso e non l' ac
cusa» ( 8 

) , senza per questo rinunciare ali' esercizio di una 
stretta sorveglianza, sostanziata di spontanee umorosità morali 
e di smussato ma pur intenso realismo, felicemente tesa ad 
ostacolare lo sbocco nel lirismo contemplativo, nelle nostalgie 
di una rievocazione inerte, sterilmente elegiaca, da dagherroti
po. Con crescente consapevolezza stilistica (e i fitti recuperi/ri
facimenti da raccolta a raccolta ne sono eloquente testimo
nianza), Bevilacqua depura e connota sempre più nitidamente 
le tematiche portanti della propria ispirazione: il mistero impe
netrabile e doloroso del vivere, il dubbio sulla trascendenza, 
gli affetti e gli amori degli uomini, l'ansiosa e mai frustrata re
sistenza all'omologazione dei sentimenti e delle idee, la costan
te feconda colorata presenza - come storia, mito, paesaggio, 
memoria - delle radici padane. Liberandosi via via di certi 
compiacimenti formalistici, di abbandoni e malinconie di ma
trice troppo scopertamente letteraria, e suturando sempre me
glio certe più stridenti discrasie fra oggetto - una quasi onni
presente concretezza quotidiana realisticamente connotata in 
paesaggi, persone, rapporti con gli altri - e forma - una lin
gua sostanzialmente eletta, «classica», intensamente evocativa 
-, Bevilacqua perverrà a isolare il tema portante della sua 
poetica: il doloroso disagio di sentirsi fuori sintonia col proprio 
tempo, di dover vivere un'epoca del tutto estranea al proprio 
sentire, e per questo ritrovarsi nei panni di una specie di so
pravvissuto al naufragio delle idee e degli ideali di un'età or
mai chiusa. L'ostinato - quasi istintivo, si direbbe spesso -
ritorno al passato, alle radici storiche, familiari, topografiche, 
affettive, che Bevilacqua persegue nella sua opera poetica e 
narrativa, costituisce il gancio lanciato ad artigliare la terra 

(8) A. Bevilacqua, in I!amicizia perduta, p. 20. 
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ideale, la sola su cui sarebbe per lui possibile vivere e realizzar
si con pienezza e corrispondenza fra aspettative, azione perso
nale e risultati. Ecco infatti nella seconda silloge, I: indignazio
ne (1973), il paesaggio ampliarsi alla presa di coscienza di una 
più generale condizione esistenziale «di vittime e di patiboli», 
in Europa, in Africa, ovunque; e il tono si fa sdegnato, violen
to, quanto più affiora la consapevolezza dell'assoluta impoten
za ad estirpare il male e di esserne contemporaneamente i pro
motori («Ha un pudore la Storia I che il nostro rancore di vivi 
disonora [ ... ] non ha I atroci prodigi né I recondita chiave che 
la nostra I d'esserne i prigionieri I e i carcerieri insieme»); la 
sofferenza degli uomini non rientra dunque nell'imperscrutabi
le disegno della divina provvidenza, non c'è risposta all'eterno, 
angosciato perché? dell'esistere, se non nell'assenza o almeno 
in un'indifferenza di Dio nei confronti del nuovo crocefisso, 
l'uomo contemporaneo, per il quale non è prevista alcuna re
surrezione. Resta soltanto, per sopravvivere, la speranza di un 
recupero, affidato a legami d'amicizia e di collaborazione fra 
«viaggiatori» consapevoli della condizione di sfacelo in cui ver
sa il mondo e pertanto attivamente disposti a denunciare e 
combattere le aberrazioni di un'epoca e di una società corrotte 
e corruttrici (di qui le molte liriche-dialogo con esponenti della 
cultura contemporanea: Volponi, Guttuso, Beckett, Visconti, 
Kubrik). La crudeltà (1975) focalizza ulteriormente il tema esi
stenziale, rapportando strettamente i due estremi, vita e morte, 
a rappresentare un percorso di sofferta esperienza tra due pun
ti misteriosi, insondabili, invalicabili mura di una prigione al
l'interno della quale il poeta s'interroga e soffre, angosciato an
che dal non poter offrire altro che pietà a un'umanità ferita 
che attende come lui risposte («Mio compagno, [ ... ] mio fratel
lo, che [ ... ] di fronte mi siedi I per giorni; che mi parli con oc
chi I senza vista, che mi vedi I con una vista che non ha oc
chiate [. .. ] Ti ruoto intorno I col mio pensiero, più oltre non so 
andare I d'un faro sopra un mare di relitti»). Dio, la possibile 
risposta al grande interrogativo, è lontano, completamente di
staccato dagli uomini («Dio, impregnato di sale I naufrago da 
tutte I le rotte sbagliate, I mi si spacca I la lingua, ho le labbra 
I tagliate per tanto baciarti: I ma tu per placare I questa sete 
non mi dai I che acqua di mare»); Bevilacqua ne ricerca osti
natamente la presenza («T'aspetto come il fischiatore I di pa
lude l'airone: [ ... ] sono anni che fischio e non rispondi»), rico-
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nascendola solo quando la divinità si abbassa agli inferi della 
condizione umana («Il Cristo mio I ha grigie le tempie, I sag
gio d' effimere lontananze: quali di persa I vita in conversari e 
sensuali malizie, I amico di quei pochi lingualesta spiritosi, I 
zufolatore di malinconie, I come un uomo che coltivi il suo or
to I e muoia per troppa neve sotto l'olmo»). 

Il quasi trentennale itinerario poetico di Bevilacqua ha un 
momento importantissimo di sosta riflessiva nella silloge Im
magine e somiglianza (1982), nella quale confluiscono testi del
le tre raccolte precedenti, altri nuovi e altri ancora sparsi in ri
viste, i cui nuclei vengono assunti - avverte la Nota di pre
messa - «come tempi e articolazioni interne di un itinerario 
che solo qui si presenta nella sua completezza e sostanziale 
omogeneità» (p. 18). Il lavoro di scelta, di revisione e di rifaci
mento appare notevole, per mole e per risultati: è una partitu
ra sinfonica che nella ritrascrizione/fusione dei tre tempi delle 
precedenti raccolte acquisisce una compattezza e un'incisività 
autonome. Non si tratta dunque di un'antologia «descrittiva», 
di un album d'istantanee inteso a documentare cronologica
mente le tappe di un tragitto poetico, ma di «un bilancio di la
voro» ( 9 ) che traguarda gli esiti stilistici e le pulsioni senti
mentali e ideologiche dell'ispirazione e costruisce nel contem
po una nuova, solida base di partenza. Dall'attenta opera di 
depurazione, le principali linee tematiche della poetica di Be
vilacqua escono arricchite di estrosità e lucentezze inedite, più 
nitidamente suggestive. Le tonalità morbidamente evocatrici di 
I.; amicizia perduta e quelle aspre, drammatiche di La crudeltà 
hanno trovato una sorta di compromesso: attenuando le ecces
sive tinteggiature dovute agli imperativi di una contingente si
tuazione biografica o sentimentale, le une cedendo alle altre in 
vicendevole compenetrazione qualche pennellata del proprio 
colore, il disegno complessivo ne ha guadagnato in armonia 
cromatica e in forza espressiva. E una quasi esordiente compri
maria, l'ironia (si veda soprattutto la sezione «Nuove, inedite e 
varianti», pp. 225 e ss.), sembra costruire la prospettiva utile a 
una meno disperata valutazione del futuro; dalla consapevolez
za di soccombere a un gioco troppo più grande nasce a tratti 
uno squarcio d'azzurro, brevissimo ma intenso («un fondo I di 

(9) Cfr. A. Bevilacqua, Messaggi segreti, cit., p. 214. 
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riso m'è rimasto in cuore, I non mio, chissà di quale I smarrita 
felicità», p. 244; Mia ironia: «[ ... ] ora, fra poco, I dovrò I pur 
ritrovarla la lampada I Era qui I un eterno fa», p. 252; «Bel 
duetto d'insigni I violoncelli, ascolto I la mia ironia che lasciò 
I in me il deludente amante, I che lunga stagione trascorsa! I 
la ritrovo I geniale, fantasiosa I più giovane persino, [ ... ] I so
no una delle sue I tante avventure, un po' I più vecchio, più 
grigio, I mi lascia I un autografo in fretta, scompare.», p. 
266). 

Aveva notato Domenico Porzio: «Se i temi riprendono e 
ratificano svolgimenti già noti, pare comunque intuire l'avvio 
se non di una diversa musica, certo di un suo diverso germina
re: segno che il lievitare del contrappunto lirico non cessa e 
che nel diario in versi, sempre aperto, di Bevilacqua cadranno 
altre note in altre metamorfosi» ( 10

). 

E così è stato. Uscito dalla dolorosa contingenza di una 
grave crisi depressiva (il che dimostra quanto sincere e vissute 
siano le tormentose istanze esistenziali che costituiscono ordito 
e trama della sua opera), Bevilacqua fa tappa di riflessione e 
immediatamente riparte, rinfrancato e nuovo, verso i più liberi 
orizzonti di Vita mia (1985) e di Il corpo desiderato (1988): due 
raccolte nelle quali fin dal titolo viene eletta ed evidenziata la 
dimensione personale, in sentimenti e carnalità, e dove assume 
particolare rilevanza (soprattutto nel secondo volume) il tema 
dell'amore, della vita a due goduta e sofferta con l'anima e con 
il corpo («eppure I dev'esserci una via I e forse, forse un poco 
di cortesia I a due potrà I scavallarlo il confine, scongiurarla I 
la vita breve I vissuta da tutto il suo infinito contrario»). E c'è 
soprattutto il recupero privilegiato dei temi familiari (la madre, 
«scabra madre I cui rallegra le spalle un odore I di bucati ap
pena fatti»), di Parma, del Po, della topografia e tipologia 
umana delle radici padane, onnipresenti in tutta la produzione 
di Bevilacqua, ma qui celebrate anche in una loro fenomenolo
gia singolarmente inedita e altamente espressiva, il gergo della 
«Leggera» la «lingua clandestina» usata dagli «erratici delle ri
ve del Po [ ... ] per rendere onnivoro, capriccioso e sovrano il 
posto verbale della loro vita, rubando ciò che più gli piace da 
questo o quel dialetto, nonché dalla stessa lingua ufficiale: for-

(10) D. Porzio, Introduzione a A. Bevilacqua, Immagine e somiglianza, cit., p. 15. 



LA POESIA DI ALBERTO BEVILACQUA 267 

me dell'irrisione e dell'ironia, [ ... ] simboli linguistici della criti
ca alle strutture e alle istituzioni [ .. .] » ( 11 

) . 

L'ansia metafisica, che non ha ottenuto risposte, apparen
temente quetata, lascia il proscenio a una dimensione pacata
mente evocativa, in cui il dato concreto - luogo, nome, ogget
to che sia - assume colori e forme di una diffrazione fantasti
ca e talvolta surreale che lo trasferisce in una sfera di atempo
ralità; dove, invece di stemperarsi in forme indistinte, si arric
chisce di connotazioni simboliche. La mitizzazione emotiva e 
memoriale della Padania d'un tempo esistenzialmente e moral
mente migliore - che nei primi libri di poesia e nei romanzi 
«parmigiani» era tramata sui moduli della canta, della narra
zione popolare dei cantastorie, amalgama di storia e di meravi
glioso - è divenuta ora trasfigurazione simbolica; al crogiolo 
delle reiterate verifiche, il tema si è spogliato delle più zavor
ranti contingenze per farsi metafora di un paradiso-inferno esi
stenziale, momentaneo ma rassicurante «quieto rasoterra delle 
cose» in cui, ferma sempre restando la dolorosa posizione di 
«straniero nel suo tempo», l'autore vive una sua limbale consa
pevolezza dell'eterno coinvolgimento dell'uomo nel misterioso 
gioco della vita, gioco che lo vedrà sempre perdente ma non 
per questo rassegnato succube («L'allegria I con cui resto [. .. ] 
è sempre una reticenza, I sappilo, del dolore»). E una seconda 
«antologia personale» Messaggi segreti (1992), compendia il 
cammino poetico di Bevilacqua in una summa dei suoi temi e 
dei suoi umori, rigorosamente vagliati alla luce della nuova sta
zione raggiunta, raggruppati in dieci settori dalle intestazioni 
più che eloquenti per chi lo ha seguito nel suo lungo itinerario 
poetico («Prime 1954-1960», «Album di famiglia», «Madre», 
«La scala di Parma», «Il credo padano», «Po», «Versi da un 
matrimonio», «La lingua della "Leggera"», «Seconda deten
zione a C.», «Poesie d'amore»): sono 154 tessere del vecchio 
mosaico recuperate e riutilizzate, previa coscienziosa ripulitu
ra, a formarne uno nuovo dal disegno analogo eppure diverso; 
un' «opera nuova» che, per affermazione dell'autore stesso, 
«più lo rappresenta: l'alfa e l'omega, fin qui, di quella misura 
di grazia che gli è stata concessa» ( 12

). 

( 11) A. Bevila equa, Messaggi segreti, cit., p. 128. 
(12) Ibidem, p. 215. 
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«La poesia di Bevilacqua», ha scritto Porzio, «è di quelle 
che amano rispondere alla vita come essa si presenta ali' atto 
del respiro, senza precostruzioni ideologiche; interroga ogni 
voce che si alza dalla memoria del sangue: quel coacervo di 
paure e di speranze, di trasalimenti e di sconfitte, di reale e di 
indefinito che scandisce la vita. L'interrogatorio è, come sem
pre, senza risposte plausibili. Al di là del velario di pietà che 
scorre da una pagina ali' altra, oltre l'indignazione virile e la 
desolata crudeltà, la piaga rimane misteriosamente aperta e 
immedicata» ( 13 

) . 

Potrebbe apparire singolare scelta quella di concedere il 
privilegio del primo posto e di un largo spazio alla produzione 
poetica di un autore conosciuto quasi esclusivamente come 
narratore, e del quale si è per di più elogiata, proprio in aper
tura di profilo, l'eccezionale vis narrativa. La scelta è, natural
mente intenzionale, e intende anzitutto togliere alla poesia di 
Bevilacqua l'ingiusta e ingiustificata etichetta di «opera mino
re», da collocare pertanto in second'ordine rispetto alle opere 
in prosa. Anzi, una visione omplessiva del cammino letterario 
dello scrittore parmigiano indurrebbe nella tentazione di rove
sciare il rapporto: perché se infatti la sua produzione lirica ha 
percorso un itinerario teso a una meta di felice sintesi, nella 
prosa - come già abbiamo avuto occasione di anticipare, rife
rendoci particolarmente ai romanzi più recenti - l'autore ha 
mostrato di perseguire piuttosto una direzione inversa, quella 
di una dispersione e una superfetazione piuttosto pletorica se 
non incontrollata di motivi, fatti e personaggi che, non foss'al
tro, mettono in crisi la struttura del racconto. E così accade 
anche in ambito stilistico, dove alla sostanziale asciuttezza dei 
primi romanzi subentra ben presto una sorta di manierismo 
raffinato e composito, cui mai vien meno la consueta, invidia
bile fluidità, ma che non di rado - specie dove l'ancoraggio al 
dato realistico sia meno cogente - si appesantisce di /lores 
rhetorici, di immagini, di intenzioni simbologiche che zavorra
no la narrazione. In seconda istanza, ma in stretta correlazione 
con la prima, si è voluto ribadire - sulla scia della critica più 
recente - la posizione basilare che la produzione lirica occupa 
nella storia dell'autore, sia come opera autonoma sia come 

( 13) A. Bevila equa, Immagine e somiglianza, cit., pp. 15-16. 
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opera costantemente parallela ai romanzi. «La poesia ha rap
presentato il segreto alterego del narratore. Essa non ha mai 
smesso di dare i suoi frutti accanto al suo partner creativo: an
che se questi frutti sono rimasti nell'ombra», ha affermato be
vilacqua in un'intervista del 1973; e ancora, dieci anni dopo, 
rispondeva a un altro intervistatore che la poesia aveva un po
sto e un significato fondamentale nel proprio iter di scritto
re ( 14). 

E a chi s'inoltri anche solo un poco in una ricerca semio
logica accadrà di cogliere senza molta fatica ampia messe di 
questi rapporti, a dimostrazione del radicale rifiuto opposto 
dall'autore a serrarsi in un genere o nell'altro, quali ne siano le 
conseguenze che a tratti ne derivino, di eccessi di lirismo nella 
prosa, di «abbassamento» prosaico in poesia. 

(14) L. Scorrano, Bevilacqua, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. 3. 
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1. Premessa 

Le vicende politiche e sindacali della seconda metà del 
1994, a partire dalle grandi manifestazioni e dagli scioperi or
ganizzati dalle confederazioni dei lavoratori nei confronti del 
Governo Berlusconi, hanno ricondotto al centro dell' attenzio
ne, non soltanto degli addetti ai lavori e degli specialisti di di
ritto del lavoro o di relazioni industriali, il modello di concer
tazione sociale, nonché la riforma del sistema contrattuale e re
tributivo introdotti e disciplinati dal Protocollo d'intesa con
cluso il 23 luglio 1993 tra il Governo Ciampi e le grandi confe
derazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro. Appare 
pertanto quanto meno attuale ed opportuno comprenderne 
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l'importanza, valutarne i risultati nella stagione contrattuale 
immediatamente successiva, esaminarne i fattori che rischiano 
di rimetterlo in discussione ed individuare i pericoli che questa 
eventualità comporta per l'intero sistema di relazioni industria
li. A tal fine si rivela necessario ricostruirne il significato ed il 
contenuto. 

2. Il protocollo d1intesa: significato e contenuto 

2.1. Lo spirito e la logica del Protocollo 

Da più parti, sin dal momento della sua conclusione, il 
Protocollo di luglio è stato definito «storico». Probabilmente il 
giudizio è esatto; tuttavia su di esso bisogna intendersi, perché 
se l'accordo ha certamente tutte le potenzialità per essere con
siderato tale, la portata del suo contenuto non deve essere en
fatizzata. 

Infatti, da un lato, il Protocollo rappresenta un momento 
di significativa novità rispetto alle esperienze concertative pre
cedenti, delle quali non può essere considerato l'ultima coda, 
la naturale conseguenza. Da quelle esperienze, invero, si diffe
renzia perché si presenta quale strumento di regolazione stabi
le del gioco negoziale e non quale momento di approssimazio
ne da mettere rapidamente in discussione. La distanza è netta 
dalle esperienze degli anni '70 ed '80, quando ingenti risorse 
pubbliche (fiscalizzazione degli oneri sociali, restituzione del 
fiscal drag, sussidi alle imprese e alla disoccupazione) furono 
messe a disposizione da uno Stato poco autorevole per acquisi
re il consenso delle parti sociali allora meno inclini all'accordo 
e più conflittuali che nei primi anni '90. 

Da questo punto di vista sia il patto del 1992, sia quello 
del 1993, si avvicinano alle esperienze dei patti sociali alla au
striaca od alla svedese, dove le esigenze dell'interesse pubbli
co si impongono agli interessi di breve periodo delle parti so
ciali. Oltre al ruolo autorevole esercitato dal Governo che ha 
fortemente puntellato le posizioni delle parti sociali, pervase 
da forti divisioni interne, con gli accordi di politica concerta
tiva nordeuropei i nostri patti degli anni '90 hanno in comune 
la funzione di confermare il ruolo del sindacato confederale 
come interlocutore delle politiche sociali ed economiche e il 
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rilievo del metodo negoziale come coessenziale alla loro defi
nizione, stabilizzando nel contempo il sistema di relazioni in
dustriali. 

Si tratta del risultato che scaturisce da un accordo come 
quello del 1993, il quale, pur facendo, come in precedenza, del 
costo del lavoro e del sistema retributivo l'epicentro del siste
ma e pur elevando ancor di più ad obiettivo centrale e impel
lente l'abbassamento del tasso e del differenziale inflazionisti
co, non si limita al contenimento della· dinamica salariale, ma 
pone in stretta correlazione il sistema retributivo con quello di 
relazioni industriali. Inoltre persegue tale obiettivo senza inge
nerare ulteriori tensioni fra le fonti regolatrici della materia re
tributiva, in altre parole riconducendo gli auspicati interventi 
legislativi in una logica non invasiva, bensì di sostegno del si
stema contrattuale; anche se la sostanziale astensione della leg
ge è legata alla capacità delle parti di reggere gli obiettivi indi
cati dagli accordi. 

Diversa rispetto al passato si rivela poi la cultura sindacale 
affermatasi in questa vicenda: una cultura - cui hanno contri
buito tutte le confederazioni - meno dipendente dai partiti 
ed in grado di far emergere la faccia innovativa dei sindacati, 
non autolimitatisi a vincoli di varia natura, veri o presunti. 

Diverso è poi lo spirito che permea l'accordo e che si po
trebbe riproporre con uno slogan ormai abusato: dal conflitto 
alla partecipazione. Una partecipazione che è prevista o sottin
tesa a tutti i livelli (nel dialogo con le istituzioni pubbliche e 
con le controparti), con le più diverse modalità (nell'ambito di 
organismi paritetici permanenti o tramite intese più o meno 
occasionali), su molte questioni (retribuzione, gestione delle 
crisi, promozione dell'occupazione, flessibilità nell'uso della 
forza lavoro). 

D'altro lato, tuttavia, l'accordo non può essere considera
to la chiave per risolvere tutti i problemi italiani. Inoltre, se si 
osserva la parte operativa, la politica dei redditi consiste pre
valentemente in una disciplina delle retribuzioni e della con
trattazione collettiva, tra l'altro non priva di dubbi interpreta
tivi e di nodi non del tutto risolti. E, soprattutto, l'accordo più 
che dare garanzie per il futuro imposta uno scambio per il fu
turo. Rappresenta, in altre parole, un accordo-cornice, la cui 
attuazione è rimessa al successivo adempimento degli impegni 
assunti dalle parti sociali e dal Governo. Contiene, invero, una 
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normativa largamente procedurale, la maggior parte della qua
le appare per di più priva di sanzioni. 

Emergono, comunque, principi e regole che, per quanto 
per larga parte di tipo procedurale, sembrano dotati di una va
lidità non circoscritta alla situazione contingente nella quale 
sono stati pattuiti. Anzi, i dubbi sulla loro tenuta riguardano 
l'attuale fase di crisi produttiva ed occupazionale, assai più che 
il futuro. Un sostegno alla loro applicazione dovrebbe derivare 
dal fatto che essi rappresentano in buona misura il frutto di 
prassi e regole sperimentate e formalizzate nella contrattazione 
dell'ultimo decennio, le quali potranno essere via via adattat~ 
al mutamento delle condizioni economiche ed occupazionali 
senza far venir meno l'impianto complessivo del sistema: l'as
sociazione delle parti sociali alla determinazione della politica 
dei redditi, il coordinamento della struttura contrattuale e la 
certezza delle competenze di ogni livello, la precisa individua
zione dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e di 
contrattazione. 

2.2. Politica dei redditi e dell'occupazione 

Di tipo procedurale, innanzitutto, sono le previsioni con
tenute nella sezione dedicata alla politica dei redditi e dell' oc
cupazione, che istituzionalizza la concertazione sociale in una 
versione «forte», con una precisa individuazione di sedi, pro
cedure, obiettivi, misure, impegni reciproci, in modo continuo 
e regolare. Le due sedi di confronto all'anno costituiscono un 
vero tavolo politico di contrattazione a livello macroeconomi
co, preventivo rispetto ai «processi decisionali in materia di 
politica economica», sedendo al quale i sindacati potranno 
esercitare la propria influenza a difesa degli interessi rappre
sentati, ma dovranno rinunciare almeno in parte alla propria 
autonomia decisionale in sede contrattuale. Ne consegue che il 
costo del lavoro cesserà di essere una grandezza economica di
pendente soltanto dai rapporti di forza, per rientrare tra quelle 
governate all'interno di una politica economica definita attra
verso il confronto triangolare e finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi condivisi dalle parti. Al riguardo, la previsione dei 
vincoli di coerenza posti a carico del Governo e delle parti so
ciali (di perseguire «comportamenti ... coerenti ... con gli obiet-
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tiv1 di inflazione programmata») conferma che la politica dei 
redditi è strutturalmente e funzionalmente disciplina retributi
va. 

2 .3. Assetti contrattuali: le caratteristiche della regolamentazione 

A loro volta le politiche retributive si inseriscono in un 
contesto istituzionale che tende a coincidere con le regole della 
contrattazione collettiva, intese nel senso più ampio, cioè rela
tivamente non solo alla dinamica generale del sistema contrat
tuale, ma anche e soprattutto alle sue articolazioni interne. Il 
che riflette la consapevolezza che nell'attuale contesto di di
versificazione delle relazioni industriali e di accresciuta turbo
lenza del sistema, nessuna regola sulle dinamiche retributive 
globali può funzionare se non è sostenuta da regole coerenti 
sul governo dei differenziali salariali fra settori ed all'interno di 
ciascun settore. 

Quindi, da un lato, il Protocollo di luglio cerca di supera
re le tradizionali anomalie del sistema retributivo e contrattua
le italiano (il forte peso degli automatismi, l'esistenza di squili
bri retributivi tra settori diversi e l'appiattimento salariale nel-
1' ambito della stessa categoria, lo scarso successo delle forme 
di retribuzione variabile conosciute ali' estero e l'espansione 
della retribuzione di fatto attraverso la politica unilaterale del
le imprese, la proliferazione delle componenti della retribuzio
ne e soprattutto la sua scarsa prevedibilità, stante l'insufficien
te tenuta dei raccordi tra i livelli contrattuali). Cerca di supera
re tali anomalie con soluzioni sui livelli contrattuali, i tempi, le 
procedure, i soggetti; soluzioni significativamente convergenti 
con i modelli operanti nei paesi europei più stabili. Emerge un 
tentativo di razionalizzazione fondato su un alto tasso di giuri
dificazione del sistema contrattuale. 

D'altro lato, tuttavia, come anticipato, a differenza di 
quanto avviene negli altri paesi dell'Europa continentale, l' o
perazione non si fonda sull'intervento del legislatore, ma su 
una normativa interamente convenzionale, quindi su una giuri
dificazione «debole». Questa normativa, innanzitutto, ha carat
tere sperimentale, come si deduce dall'impegno del Governo 
di promuovere un incontro di verifica tra le parti entro la fine 
del 1997; in secondo luogo, è tutta imperniata su una serie di 
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regole ancora una volta procedurali, su clausole che i giuristi 
definiscono obbligatorie, prive di efficacia reale, cioè su clau
sole la cui violazione non comporta la nullità degli atti rispetto 
ad esse lesivi; mancano, infatti, quasi del tutto le sanzioni, co
sicché la tenuta dell'intero sistema è rimessa al senso di re
sponsabilità delle parti sociali. 

Ciononostante un po' di ottimismo sin dall'inizio è stato 
largamente condiviso. Innanzitutto la partita è legata ad uno 
scambio fondamentale tra le parti sociali: quello tra l'istituzio
nalizzazione del ruolo e delle funzioni - di rappresentanza e 
negoziale - del sindacato a tutti i livelli e la certezza dei tem
pi e delle materie oggetto di contrattazione ai diversi livelli. 
Uno scambio, peraltro, per la cui completa realizzazione era ed 
è necessaria un'ulteriore fase di regolamentazione sulle proce
dure e sulle competenze della contrattazione, soprattutto de
centrata, e sulle rappresentanze sindacali aziendali. In secondo 
luogo, proprio per quanto concerne gli agenti negoziali, il Pro
tocollo si fonda su un coordinamento della struttura contrat
tuale di tipo gerarchico/organizzativo, che dovrebbe favorire la 
coesione interna del sistema contrattuale. Infine, la menzionata 
presenza di significativi elementi di continuità accanto a im
portanti momenti di discontinuità dovrebbe agevolare il tra
passo indolore al nuovo sistema. 

2.4. I livelli contrattuali 

Il primo aspetto di continuità è costituito dalla conferma 
di due livelli contrattuali, l'uno nazionale di categoria e l'altro, 
alternativamente, aziendale o territoriale, secondo una formula 
gradita alle confederazioni sindacali e del tutto coerente alle 
esperienze dei nostri partners europei, per i quali anomala non 
è l'esistenza di due livelli negoziali, bensì la piena competenza 
a tutto campo di entrambi, secondo un modello ben noto in 
Italia, anche se soltanto negli anni '70. 

Il Protocollo non dedica alcun cenno alla contrattazione 
interconfederale, probabilmente ritenuta assorbita dal processo 
concertativo e divenuta superflua per la soppressione dell'in
dennità di contingenza, l'istituto tipicamente affidato alla re
golamentazione interconfederale. Ciò non significa che tale ti
po di accordo sia destinato all'estinzione, ma soltanto che ri-
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mane ancor più che in passato confinato nel limbo dell'infor
malità. 

Certamente centrale è il contratto nazionale di categoria, 
al quale viene affidato un ruolo assolutamente egemone, sia 
pur nel quadro pre-definito dalla concertazione. Infatti è il 
c.c.n.l. a determinare materie, tempistica e procedure della 
contrattazione decentrata. 

Quest'ultima potrà essere aziendale o territoriale in con
formità alla prassi negoziale vigente nei diversi settori e negli 
«ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto na
zionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale 
con particolare riguardo alle piccole imprese». In definitiva, 
pertanto, lo svolgimento della contrattazione nelle unità minori 
non diventa obbligatorio con il Protocollo, ma dipenderà an
cora dagli interessi e dagli equilibri dei soggetti negoziali, ov
vero dalle soluzioni adottate nel c.c.n.l. Fermo restando che, 
una volta individuato l'ambito di riferimento, in capo ai datori 
di lavoro graverà un obbligo di negoziare sulle materie indica
te; un obbligo, peraltro, che giuridicamente non impone alle 
parti la conclusione dell'accordo, ma che le impegna soltanto 
ad avviare le trattative: cosicché ancora una volta va rilevato 
che la tenuta del sistema dipende dal senso di equilibrio delle 
parti sociali più che dagli strumenti istituzionali predisposti 
dall'accordo di luglio. 

2 .5. Le competenze dei due livelli contrattuali 

Come si è già ricordato, assolutamente centrale è il ruolo 
della contrattazione nazionale di categoria, la cui importanza è 
certamente accresciuta specie in materia retributiva col supe
ramento della contingenza e di ogni altra voce stabile correlata 
all'inflazione. In tal modo essa recupera la fondamentale com
petenza di determinare le variazioni retributive e i parametri 
delle stesse; anche se è inevitabile che si riacutizzi il problema 
di come ridistribuire le risorse liberate dalla riacquistata flessi
bilità retributiva fra i vari differenziali possibili. Al riguardo le 
alternative possono essere più o meno nette: i differenziali pos
sono variare a seconda della professionalità dei lavoratori, del
l'anzianità di servizio, delle varie forme di contributo indivi
duale e collettivo alla produttività. Le scelte sul rilievo genera-
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le di tali criteri per le retribuzioni singole si intrecceranno con 
quelle relative alle quote retributive da correlare alle perfor
mance aziendali anche se misurate sul territorio. Non è detto 
che il maggior grado di libertà acquisito dai contraenti circa la 
struttura retributiva verrà usato per sconvolgere gli attuali as
setti. Le forti variazioni nel mix produttivo ed organizzativo, 
oltre che nella composizione della forza lavoro, potrebbero 
suggerire drastiche modifiche dei differenziali per settore, pro
fessione e per azienda; ciò che sarebbe probabilmente oppor
tuno per superare quell'appiattimento dei differenziali salariali 
e quelle iniquità che hanno sino ad ora costituito caratteristi
che negative del sistema italiano. 

Tuttavia, non sembrava e non sembra difficile immaginare 
che le sensibili vischiosità di quei meccanismi e l'attuale situa
zione di incertezza economica indurranno i sindacati a muo
versi con cautela. Prima e più che revisioni strutturali del sala
rio sarà probabile assistere a modifiche dei sistemi di inqua
dramento, già sperimentate in alcuni settori, non necessaria
mente con rilevanti implicazioni retributive. Peraltro, proprio 
le ben note difficoltà economiche suggeriscono una revisione 
del rapporto fra retribuzione diretta ed elementi indiretti di 
vario genere a favore della prima. In tale contesto l'istituto più 
esposto a ridimensionamenti è il t.f.r., sulle cui risorse si sono 
appuntate molte aspettative: in particolare, il finanziamento 
della previdenza complementare e dell'azionariato dei dipen
denti, prima ancora che la destinazione ad aumenti retributivi 
diretti, coerentemente alle esperienze di molti paesi europei .. 

Il c.c.n.l. del resto non ha soltanto la funzione di tutelare 
il potere d'acquisto del salario, ma anche quella di aumentarne 
il livello. Benché si ponga in posizione intermedia tra concerta
zione della politica dei redditi e contrattazione decentrata, e 
benché debba muoversi in coerenza con gli obiettivi perseguiti 
dalla prima, il suo ruolo economico è tutt'altro che limitato. 
Lo confermano, da un lato, i criteri elencati nel Protocollo per 
la definizione della dinamica degli effetti economici dei contrat- · 
ti di categoria, ed in particolare il riferimento all'andamento 
delle condizioni di concorrenza nel settore, evidentemente in 
grado di far emergere margini negoziali in relazione al saldo at
tivo di produttività del settore; lo conferma, dall'altro, l'espressa 
previsione della possibilità che il c.c.n.l. introduca anche voci di
rettamente collegate alla produttività, del settore ad esempio. 
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La competenza del contratto aziendale è del tutto resi
duale, sia per le clausole normative che per quelle economiche, 
visto che essa «riguarda materie e istituti diversi e non ripetiti
vi rispetto a quelli retributivi propri del Ccnl». Il fatto che 
l'accordo si concentri in particolare sul controllo della contrat
tazione retributiva spiega perché prevalga l'attenzione su que
sto istituto, per il quale si specifica che le erogazioni devono 
essere correlate a risultati di produttività ed all'andamento 
economico aziendale. 

Al riguardo vanno affrontate due questioni centrali. La 
prima concerne le tecniche usate per la ripartizione di compe
tenze, le quali si rivelano tutt'altro che innovative. Ricorre, in
fatti, così come per il Protocollo Scotti del 1983, una combina
zione fra clausole di rinvio e clausole di specializzazione ben 
nota nella contrattualistica anche di categoria, ove è auspicabi
le che i raccordi siano per lo meno più coerenti ed organici, sia 
pur in mancanza di una regola che conferisca efficacia reale 
agli stessi e che quindi comporti la nullità delle norme che li 
violano. 

La seconda riguarda la tipologia di voci che la contratta
zione decentrata può elaborare e che il legislatore potrebbe 
differenziare nel trattamento contributivo previdenziale. Se 
proprio tale esenzione rappresenta la ratio della previsione, sa
rà necessario controllare con particolare rigore la qualità di tali 
voci o premi per vedere se essi meritano la particolare agevola
zione ipotizzata dall'accordo ed eventualmente prevista dal le
gislatore. Per ora le indicazioni del primo non sono chiarissime 
per quanto diverse: «incrementi di produttività, di qualità, altri 
elementi di competitività», «risultati legati all'andamento del-
1' azienda», «miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risul
tati di gestione». Tuttavia, l'impressione è che la formula sia 
talmente ampia da ricomprendere tutti i tipi di retribuzione 
variabile effettivamente, e non solo formalisticamente, legate 
ad indicatori oggettivi sia di produttività sia di redditività, 
quali si riscontrano anche nella nostra pur circoscritta prece
dente esperienza. 
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2.6. La durata dei contratti collettivi 

Una delle novità più significative del Protocollo è costitui
ta dalla durata dei contratti di categoria, che è stata diversifi
cata, in conformità alle esperienze degli altri paesi europei, a 
seconda che si tratti della parte economica o di quella norma
tiva; nulla si dice delle clausole obbligatorie, ma la ratio del
l'innovazione induce a ritenere che la durata biennale del con
tratto sia circoscritta alla sola parte retributiva, destinata a sur
rogare l'abolizione della scala mobile, mentre quella quadrien
nale valga per tutte le altre parti del contratto al fine di favori
re la stabilità economica e sociale. 

Tutt'altro che chiara è, comunque, la funzione della nego
ziazione biennale della retribuzione. Se non è dubbio che in 
questa sede potranno essere rivisti soltanto i minimi contrat
tuali, è auspicabile che, al pari di quanto avviene in Germania, 
gli accordi diano vita a rapidi aggiustamenti delle dinamiche 
retributive rispetto agli andamenti dell'inflazione piuttosto che 
a veri e propri rinnovi contrattuali. Ma lo stesso potrebbe dirsi 
per le revisioni normative ogni quattro anni, così da superare 
la prassi, tutta italiana, alla cui stregua il contratto collettivo 
deve essere un documento omnicomprensivo, con tutto il so
vraccarico di materie e tensioni che lo ha sino ad ora contrad
distinto. 

Per quanto concerne la contrattazione decentrata il Proto
collo prevede espressamente una durata quadriennale. Tuttavia 
esso non affronta la questione dell'esatta sequenza con la con
trattazione nazionale, alla quale delega il compito di definirne 
«la tempistica, secondo l'autonomia dei cicli negoziali». Toc
cherà insomma ad ogni singola categoria programmare in mo
do ponderato il divenire del secondo livello di contrattazione; 
si tratta di una scelta assai rilevante, data l'inevitabile ricaduta 
di ogni conquista salariale su quella successiva, a prescindere 
dalla fonte e dalla sede, nazionale o decentrata che sia. In que
sta logica e prospettiva sembra preferibile unTua contrattazione 
decentrata dislocata nel secondo biennio di vigenza del c.c.n.l., 
allorquando l'intera partita retributiva in sede nazionale sarà 
stata giocata. Quanto al primo termine di decorrenza, anch' es
so non è stato fissato in generale, ma dovrebbe essere definito 
dai singoli contratti nazionali secondo i cicli negoziali. 

Un problema ulteriore è quello se potessero o possano es-
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sere conclusi contratti aziendali in materia retributiva in man
canza di indicazioni fornite dai contratti di categoria e dalla 
legge che dovrebbe regolamentare, a fini contributivi, le forme 
di retribuzione variabile. La Confindustria aveva chiesto l'in
troduzione nel Protocollo di una clausola esplicita in tal senso, 
senza ottenerla. Anzi il Governo, in sede di trattativa, ha esclu
so - anche come datore di lavoro - il carattere ostativo del 
provvedimento legislativo da emanare rispetto all'esercizio del
la contrattazione aziendale. Di conseguenza le parti restavano e 
restano libere di valutare l'opportunità di concludere contratti 
aziendali in materia, fermo restando che, in assenza di un' appo
sita norma di legge, non sono ipotizzabili sgravi contributivi. Si 
deve, comunque, osservare che una contrattazione aziendale 
che si sviluppasse in maniera estemporanea rischierebbe di pro
vocare turbative al fragile ordine negoziale appena definito, in
nescando rincorse retributive difficilmente controllabili. 

Un'ultima osservazione riguardante i tempi dei negoziati e 
la durata dei contratti aziendali va dedicata all'apparente isti
tuzionalizzazione di una concezione statica della contrattazione 
aziendale, immaginata come una vicenza istantanea, destinata 
ad esaurirsi in una puntuale, periodica scadenza, ben diversa
mente dalle esperienze di continuous bargaining della tradizio
ne anglosassone. Dico apparente perché, a ben vedere, lo stes
so Protocollo prevede che, nell'arco della durata quadriennale 
dell'accordo decentrato, «le parti... svolgeranno procedure di 
informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste 
dalle leggi, dai c.c.n.l., dagli accordi collettivi e dalla prassi ne
goziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle 
trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, or
ganizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sul
le condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione ... ». Certo, 
non si parla di retribuzione, ma il quadro si rivela ugualmente 
piuttosto esteso. 

2 .7. Procedure negoziali e conflitto 

Decisamente significativa ed innovativa si mostra anche la 
parte del Protocollo dedicata ali' amministrazione del contratto 
collettivo, ed in particolare alle procedure negoziali. 

Ancora una volta ai c.c.n.l. è affidato il compito di defini-
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re le procedure per la presentazione delle piattaforme contrat
tuali nazionali e decentrate, nonché i tempi di apertura dei ne
goziati «al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi con
trattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali». 

Comunque, il Protocollo fornisce già, benché soltanto per 
il livello nazionale, un'indicazione di massima con riferimento 
alla presentazione delle piattaforme ed un'indicazione specifica 
per l'avvio dei negoziati. Infatti la presentazione dovrà avveni
re «in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre 
mesi prima della scadenza dei contratti». 

Anche in difetto della presentazione delle piattaforme 
contrattuali tre mesi prima della scadenza, scatta una pausa di 
raffreddamento dei conflitti della durata di 4 mesi (3 mesi pri
ma ed un mese dopo la scadenza del contratto), durante la 
quale le organizzazioni contrapposte non potranno assumere 
iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette. 

La parte più interessante, ma più discutibile, riguarda la 
peculiare sanzione introdotta per colpire l'inosservanza di tale 
obbligo: il soggetto inadempiente avrà a suo carico «l'anticipa
zione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal qua
le decorre l'indennità di vacanza contrattuale». A destare per
plessità è soprattutto la sovrapposizione fra i livelli di respon
sabilità dell'organizzazione e dei singoli: non si capisce, in altre 
parole, perché debbano essere colpiti i singoli datori o presta
tori di lavoro e non le rispettive organizzazioni. Sul piano in
terpretativo, poi, è legittimo quanto meno avanzare il dubbio 
che la sanzione non operi per gli imprenditori non iscritti alle 
organizzazioni inadempienti e, sul versante dei lavoratori, per 
coloro che non abbiano partecipato allo sciopero, indipenden
temente dal fatto che siano iscritti al sindacato o ad uno dei 
sindacati che hanno indetto lo sciopero. 

Nessuna sanzione e nessun periodo di raffreddamento so
no invece previsti per il livello aziendale, o, meglio, per puntel
lare il punto più critico del sistema, cioè il rapporto fra i due 
livelli negoziali. Se una clausola di pace era deducibile dall' ac
cordo del 22 gennaio 1983, nessuna indicazione implicita può 
desumersi dal testo del Protocollo di luglio. Si tratta di una la
cuna procedurale di una certa gravità, benché l'attribuzione al
la contrattazione nazionale del compito di definire modalità e 
ambiti della contrattazione aziendale non sia in sé priva di si
gnificato anche in proposito. 
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2.8. I.;indennità di vacanza contrattuale 

Un ulteriore incentivo alla contrattazione, anche se, so
prattutto, un importante meccanismo di tutela dei lavoratori, è 
costituito dall'indennità di vacanza contrattuale che il Proto
collo ha introdotto in applicazione dell'accordo del 31 luglio 
1992. Esso rafforza la posizione negoziale dei sindacati, poiché 
per il ritardo nella stipulazione del contratto la controparte è 
gravata da un onere economico superiore a quello che scaturi
va in passato dall'erogazione di una somma una tantum desti
nata a coprire i periodi di assenza. 

L'indennità, che rappresenta un elemento provvisorio del
la retribuzione, deve essere corrisposta ai lavoratori dopo un 
periodo di carenza pari a 3 mesi dalla data di scadenza del 
c.c.n.l., «a partire dal mese successivo ovvero dalla data di pre
sentazione delle piattaforme ove successiva». Pertanto, se le 
trattative partono in tempo i lavoratori sono tutelati dalle con
seguenze dello stallo negoziale e i datori di lavoro sono incen
tivati a concludere più rapidamente. Se invece le trattative non 
sono avviate tempestivamente per colpa dei sindacati, i datori 
di lavoro ne trarranno indebitamente beneficio a danno dei la
voratori, mentre i sindacati avranno una responsabilità certa
mente politica, ma probabilmente anche patrimoniale, nei con
fronti dei propri rappresentati per l'omessa o tardiva presenta
zione della piattaforma. 

2 .9. Le rappresentanze sindacali 

Si è già segnalato che uno degli strumenti più significativi 
introdotti per favorire la tenuta del sistema, è rappresentato 
dal coordinamento politico/organizzativo dei soggetti negozia
li. Questo si fonda su un duplice meccanismo: la presenza nel
le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei sindacati nazio
nali stipulanti il ccnl, ai quali è riservato un terzo dei compo
nenti, e la titolarità concorrente delle RSU e delle organizza
zioni sindacali territoriali a livello aziendale. 

Tali meccanismi, per quanto efficaci, prestano il fianco a 
qualche critica, benché sia del tutto condivisibile l'obiettivo. Il 
primo collide con i principi sui quali si impernia la nuova 
struttura: l'essere cioè una rappresentanza generale, elettiva, de-
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mocratica, proporzionale. Basti pensare che la riserva del «ter
zo» garantisce ai sindacati stipulanti il ccnl, con solo il 18% 
dei voti nell'impresa, la maggioranza assoluta dei componenti 
la RSU. Il secondo meccanismo, invece, fa sì che il potere ne
goziale delle RSU sia delegato e la sua titolarità non esclusiva. 

Di tali rilievi ha tenuto conto la Commissione di studio 
sulla rappresentatività sindacale istituita dal Ministro del lavo
ro Giugni, il cui progetto di legge limita ad un'iniziale fase 
transitoria quadriennale la contestuale presenza dei rappresen
tanti dei sindacati che hanno stipulato il ccnl e omette di ri
proporre la clausola del «terzo» riservato, anche per la possibi
le violazione del principio costituzionale di eguaglianza tra sin
dacati. Del resto, proprio il metodo pienamente proporzionale 
adottato per la formazione delle RSU, in quanto del tutto ri
spettoso del valore della democrazia sindacale e del modello 
ipotizzato dall'art. 39, comma 4, cost., consente alla Commis
sione di prevedere finalmente l'efficacia erga omnes del con
tratto aziendale, dando attuazione all'altrettanto fondamentale 
valore della certezza del negoziato. 

Analogamente nessuna delle proposte di legge presentate 
(salvo quella del PRI) contiene qualcosa di analogo alla c.d. 
clausola del terzo, né altre cautele o riserve del medesimo tipo. 
Tuttavia, vincolato alla troppo fresca sottoscrizione del Proto
collo d'intesa, sul finire della XI legislatura (13 gennaio 1994) 
il Ministro Giugni presenterà un disegno di legge comprensivo 
di un inequivoco rinvio alla menzionata clausola. 

3. I risultati del Protocollo d'intesa 

3 .1. La contrattazione collettiva nel 1994 

Sin dai primi rinnovi contrattuali successivi alla sua stipu
lazione, il Protocollo d'intesa ha mostrato una tenuta quanto 
meno sorprendente per la tradizione del sistema italiano di re
lazioni industriali, ove in passato si è rivelata tutt'altro che inu
suale l'inosservanza degli impegni assunti contrattualmente an
che per l'incapacità del sindacato di saper coniugare capacità 
di mobilitazione e capacità di gestione delle intese. In altre pa
role, le parti sociali si sono attenute piuttosto fedelmente alle 
regole concordate per quanto concerne sia il metodo sia i con-
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tenuti. È quanto dimostrano le trattative svolte e gli accordi 
nazionali conclusi nel corso del 1994 a partire dalle categorie 
tradizionalmente trainanti o «pilota» nel settore privato, quali 
quelle dei chimici e dei metalmeccanici. 

Quanto al metodo, che costituisce autentica novità rispet
to al passato, l'osservanza del Protocollo consiste, da un lato, 
nella superfluità e quindi nell'omissione della mediazione 
esterna del Governo nella persona del ministro del Lavoro, che 
era solito convocare le parti nelle fasi di stallo delle trattative; 
dall'altro, nella mancanza assoluta di conflittualità, ovvero del
l'uso dello sciopero quale strumento di pressione sindacale: 
uno strumento figlio di una cultura che accomunava anche 
buona parte dell'imprenditoria, nella convinzione che solo i 
rapporti di forza potessero indicare il punto d'incontro per ac
cettabili intese. 

Quanto al contenuto, il giudizio formulato trova conferma 
con riguardo ad alcuni profili di notevole importanza. 

Innanzitutto si fa riferimento alla piena accettazione da 
parte sindacale del metodo della politica dei redditi, ovvero di 
aumenti salariali in linea con l'inflazione programmata dal Go
verno per il biennio di vigenza dei contratti, ma di fatto infe
riori all'inflazione effettiva, salvo recuperi a posteriori. Ciò 
benché, secondo i dati diffusi dall'Istat nel maggio del 1994, la 
dinamica delle retribuzioni presentasse un ritardo sull'inflazio
ne che si misurava in oltre un punto percentuale e mezzo. Tali 
risultati rafforzano la fiducia generale nella possibilità di perse
guire gli obiettivi inflazionistici fissati nell'accordo triangolare 
del 23 luglio 1993 (3,5% nel 1995, 2,5% nel 1996) e mettono 
nel contempo in mora il Governo affinché faccia la sua parte 
nel contenimento della spesa pubblica. 

In secondo luogo è stato ribadito in modo altrettanto 
chiaro il principio di non sovrapposizione fra contratti colletti
vi di diverso livello con specializzazione della contrattazione 
aziendale in ordine alla regolamentazione di «premi di risulta
to» (questa è la definizione del c.c.n.l. dei metalmeccanici) col
legati ad indicatori di buon andamento dell'impresa e con con
seguente accettazione del principio della necessaria flessibilità 
di almeno una parte della retribuzione. 

Inoltre significativo è stato il riconoscimento delle RSU 
(rappresentanze sindacali unitarie) quali agenti contrattuali de
stinati a sostituire i consigli di fabbrica, uno degli elementi di 
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maggior fragilità del sistema italiano di relazioni industriali, 
stante la scarsa democraticità, oltre che responsabilità contrat
tuale, che li caratterizzavano. 

Infine non si può disconoscere che, anche nel settore pub
blico «privatizzato» dalla riforma contenuta nel d. lgs. n. 29 
del 1993, si sia verificato un effetto di trascinamento o di imi
tazione, palese nei primi contratti collettivi conclusi nell' au
tunno del 1994 nei comparti dei ministeri e degli enti locali: 
emerge, infatti, un'attenzione ben maggiore che in passato per 
flessibilità e produttività (con incentivi alla produttività collet
tiva e premi alla qualità individuale), con contestuali aumenti 
retributivi contenuti entro il tetto d'inflazione programmata. 

Le osservazioni appena svolte non escludono la perma
nenza di zone d'ombra, di anomalie che continuano a differen
ziare le soluzioni italiane da quelle dei nostri partners europei. 
È il caso degli automatismi che, eliminata l'indennità di con
tingenza, permangono nel sistema retributivo italiano: gli scatti 
di anzianità e il t.f.r. 

Qualche spiraglio di novità il c.c.n.l. per i metalmeccanici 
lo ha comunque aperto. Quanto ai primi Federmeccanica ne 
aveva proposto la soppressione in nome del superamento degli 
automatismi indicato dal Protocollo del luglio 1993, tanto più 
che il settore metalmeccanico è tra i pochissimi a vantare an
cora scatti di anzianità in percentuale anziché in valore assolu
to; i sindacati, riconosciuta l'esistenza del problema, tanto più 
che nel nuovo regime salariale privo della scala mobile il peso 
specifico di tale elemento della retribuzione è cresciuto, hanno 
acconsentito ad affidare la ricerca di una soluzione ad una 
commissione che avrà due anni di tempo per provvedere. 
Quanto al secondo, le parti si sono impegnate a finanziare i 
fondi di previdenza complementare con una quota consistente 
del trattamento di fine rapporto: si tratta di una scelta innova
tiva, benché rimessa al completamento della cornice legislativa; 
una scelta che implica l'acquisita consapevolezza della necessi
tà di compensare il declino della copertura della previdenza 
pubblica con un supplemento di previdenza collettivamente fi
nanziata e definita. 

Un'altra zona d'ombra è rappresentata dagli strumenti di 
partecipazione non soltanto ai profitti, ma anche alle decisioni 
delle imprese, cioè alla realizzazione di forme più congrue di 
democrazia industriale, della cui logica è permeato il Protocol-
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lo del 1993. L'introduzione di strumenti diversificati di consul
tazione e di partecipazione dei lavoratori, sia in azienda sia a 
livello territoriale, avvicinano l'Italia all'Europa, ma non ne 
colmano ancora in modo decisivo la distanza. 

3 .2. Gli accordi sulle rappresentanze sindacali unitarie 

In piena coerenza col Protocollo del 1993 il livello inter
confederale ha dato segni di vita soltanto in regime di vacanza 
contrattuale e laddove si riyelava necessaria una regolamenta
zione generale e uniforme. E quanto si è verificato sia nel set
tore privato sia in quello pubblico (ove si parla di livello e di 
accordo intercompartimentale) con riguardo alle RSU, la cui 
introduzione è anch'essa del tutto coerente al Protocollo del 
1993. Per quanto la combinazione tra principio elettorale ed 
associativo (§ 2.9) sia difficilmente trasportabile sul piano legi
slativo per il possibile contrasto col principio di libertà sinda
cale e col meccanismo di estensione erga omnes dell'efficacia 
dei contratti collettivi di cui all'art. 39 cost., nei fatti le vota
zioni ora in corso stanno premiando le liste delle organizzazio
ni confederali, attribuendo ad esse una rinnovata rappresenta
tività ed una nuova legittimazione contrattuale dopo il declino 
degli anni '80. Ciò sembra in grado quanto meno di favorire 
quella coerenza che la contrattazione decentrata deve mostrare 
rispetto agli accordi di categoria e che il Protocollo di luglio 
pone a fondamento della tenuta dell'intero sistema contrattua
le in esso delineato. Il definitivo conseguimento del risultato 
perseguito risponde peraltro anche ad ulteriori complesse va
riabili rispetto alle quali è arduo prevedere fin d'ora se il siste
ma andrà subito a regime o se avrà bisogno di un'iniziale fase 
sperimentale. 

4. I rischi incombenti sulla tenuta del Protocollo d'intesa 

4.1. La parziale inosservanza del metodo concertativo 

Come si è in precedenza ricordato (§§ 2.1 e 2.2), col Pro
tocollo d'intesa i sindacati dei lavoratori hanno abbandonato la 
logica del salario quale variabile indipendente dalle condizioni 
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economiche del Paese, oltre che dell'impresa, convertendosi ad 
una politica anti-inflattiva, in cambio del riconoscimento ope
rato dal Governo del loro ruolo istituzionale di attori di politi
ca economica e del lavoro. 

Sin dal momento del suo insediamento il Governo Berlu
sconi, nella persona del Presidente del Consiglio e del Ministro 
del Lavoro, si è richiamato a tale Protocollo assicurando il ri
spetto del metodo della concertazione. Inizialmente, con l' av
vio della sessione primaverile di politica dei redditi ha cercato 
di rispettare il proposito. Tuttavfa, sin dal mese di luglio è 
emerso che codesta osservanza era più formale che sostanziale: 
consisteva, in altre parole, nel mero rispetto delle procedure 
indicate dall'accordo, ma non rispondeva alla volontà di opera
re un confronto a tutto campo su politiche di distribuzione del 
reddito e costo del lavoro, politiche del lavoro e dell'occupa
zione, politiche di sostegno al sistema produttivo. Se giuridica
mente non implica la necessaria conclusione di accordi, nella 
sostanza la concertazione presuppone quanto meno un nego
ziato serio ed il raggiungimento di intese di fondo: in definiti
va, in mancanza di contenuti concordati, gli incontri tripartiti 
rappresentano soltanto un contenitore vuoto che, della concer
tazione possiede la mera apparenza esteriore. E per questo 
che, al di là dell'opposizione politica al Governo di centro-de
stra, le organizzazioni sindacali si sono mobilitate nei confronti 
del progetto di legge finanziaria presentato nell'autunno del 
1994 senza essere state chiamate ad un preventivo confronto. 

L'emergenza è stata superata soltanto con l'accordo del 1° 
dicembre 1994, col quale «il Governo attribuisce notevole im
portanza al raggiungimento di un'intesa con le parti sociali sul
le misure di riforma del sistema previdenziale», «ritiene altresì 
necessario ricercare un approfondito confronto sulle politiche 
di intervento a sostegno dell'occupazione, specie nelle aree 
economicamente depresse del Paese, sui temi della famiglia, 
della sanità ... , della ricerca, .a.della formazione professionale e 
della istruzione ... », nonché si propone «la piena attuazione del-
1' accordo del 23 luglio 1993». In realtà, come si evince dalle 
espressioni propositive ricordate, l'intesa di dicembre - che 
non costituisce un vero accordo di concertazione poiché man
ca la firma delle associazioni imprenditoriali, estranee alla trat
tativa - non ha affrontato nel merito alcun problema, ma nel 
rinviare le scelte sulle questioni più spinose specie di compe-
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tenza parlamentare, ha confermato il ruolo dei sindacati nella 
politica dei redditi e l'importanza della concertazione quale 
metodo di adozione delle soluzioni in tema di politica dei red
diti e del lavoro. In tal modo ha garantito la tenuta del Proto
collo del 1993 anche per quanto concerne le regole che gover
nano i rapporti sindacali bilaterali. Infatti, benché questi ultimi 
siano formalmente indipendenti dalla fase concertativa, nei 
contenuti ne possono, anzi ne dovrebbero in buona parte mu
tuare i risultati, poiché la dinamica degli effetti economici dei 
contratti collettivi deve essere «coerente con i tassi di inflazio
ne programmata assunti come obiettivo comune». Alla medesi
ma conclusione conduce l'osservazione secondo cui, dovendo 
le stesse regole di fondo, formali e sostanziali, presiedere i rin
novi contrattuali nel settore pubblico e in quello privato, sa
rebbe ben difficile ipotizzare un atteggiamento estremamente 
collaborativo con gli imprenditori laddove è conflittuale col 
Governo, che nel settore pubblico interviene ed opera anche 
come datore di lavoro. 

4.2. I referendum sulla rappresentatività dei sindacati 

La tenuta del Protocollo di luglio e della relativa riforma 
del sistema contrattuale e retributivo corre rischi non minori 
con riguardo all'individuazione degli agenti negoziali chiamati 
ad operare a livello decentrato e, soprattutto, aziendale. Il pro
blema è reso particolarmente pressante dai referendum popo
lari, già dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con 
sentenze del 12 gennaio 1994 e dell' 11 gennaio 1995, indetti 
per l'abrogazione, da un lato, delle norme che attribuiscono ai 
sindacati maggiormente rappresentativi i diritti sindacali di cui 
al titolo III dello statuto dei lavoratori (art. 19 st. lav.) e, nel 
settore pubblico, il diritto di sedere al tavolo negoziale (art. 47, 
d. lgs. 29/1993), nonché, dall'altro, della disposizione che con
ferisce ai sindacati il diritto di percepire, tramite ritenuta sul 
salario, i contributi che, con modalità fissate dai contratti col
lettivi, i lavoratori intendono loro versare (art. 26 st. lav.). 

L'esito positivo dei referendum produrrebbe effetti desta
bilizzanti assai gravi. Se in relazione alle trattenute sindacali 
l'impatto sulle confederazioni, più che nei suoi risvolti concre
ti, sarebbe assai negativo in termini di immagine, nel caso delle 
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regole sulla maggiore rappresentatività i datori di lavoro priva
ti e pubblici si troverebbero costretti ad ammettere al tavolo 
negoziale una moltitudine di gruppi sindacali, oppure ad 
escludere la possibilità della contrattazione per mancanza di 
interlocutori certi. 

Tuttavia, come già verificatosi più volte in un passato an
che recente, tali referendum un qualche merito potrebbero 
averlo, un qualche ruolo positivo esercitarlo. Si vuole alludere 
all'impulso che essi sono in grado di dare alle forze politiche e 
sociali affinché portino a compimento il lungo iter legislativo 
iniziato in Parlamento sin dalla X legislatura e che nella XII ha 
visto presentati ben sei progetti di legge. Se l'esito positivo dei 
referendum può decretare la fine della giovane riforma con
trattuale italiana e del connesso metodo concertativo, non si 
deve trascurare che soltanto la recente regolamentazione delle 
RSU, ed anch'essa soltanto in parte (§ 2.9.), si è proposta di 
colmare il deficit di democrazia e di effettiva rappresentatività 
che le confederazioni e le connesse associazioni sindacali italia
ne presentano rispetto alle organizzazioni maggiormente rap
presentative - come tali titolari di analoghi diritti sindacali -
operanti in altri paesi europei. 

Il ritardo su questo versante, ancor prima di quello sugli 
sgravi contributivi sul salario contrattato in azienda e, soprat
tutto, sugli aspetti per così dire extra-aziendali dell'accordo di 
luglio (regolazione del mercato del lavoro, sostegno alla forma
zione e alla ricerca, definizione di politiche industriali selettive, 
sostegno dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno), 
rischiano di minarne la credibilità e successivamente la prati
cabilità sia al livello macro della concertazione sia al livello de
centrato dei rapporti bilaterali. 

5. Conclusioni 

In base alla ricostruzione appena svolta si può conclusiva
mente osservare e ribadire che col Protocollo del 1993 per la 
prima volta il sistema italiano di relazioni industriali è stato re
golamentato ad ogni livello in modo organico attraverso un 
collegamento - sostanziale, se non formale - tra l'istituzio
nalizzazione del metodo concertativo ed un modello di rappor
ti bilaterali fondato sulla pace sociale e su una effettiva riparti-
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zione di competenze fra contratti nazionali e decentrati. Non 
si intende con tale rilievo affermare che si tratti della soluzione 
migliore tra quelle possibili, anche se nei rapporti bilaterali ha 
incominciato a fornire buoni risultati e a favorire il conteni
mento dell'inflazione contribuendo alla ripresa economica. 
Non si vuole, in altre parole, sostenere che la concertazione so
ciale, il neocorporativismo, l'assenza di conflitto rappresentino 
un valore assoluto da perseguire ed affermare ad ogni costo. 
Non a caso in altri paesi europei si sono constatati la crescita 
ed il successivo declino di tale modello, se si escludono le 
esperienze più radicate (svedese e austriaca) e quelle verificate
si episodicamente in situazioni di crisi economica o politica 
(specie in Spagna). Più semplicemente - e, se si concede l'e
spressione, in modo asettico - si intende richiamare l'atten
zione sulla necessità di prefigurare i diversi scenari e le diffor
mi conseguenze in termini di stabilità o meno del sistema di 
relazioni industriali che la tenuta del Protocollo comporta sia a 
livello macro sia a livello micro, in un paese come l'Italia in cui 
- a differenza che in altre realtà nazionali (su tutte la Germa
nia, ma da ultimo anche la Francia) - non è ancora sufficien
temente radicata l'esistenza di archetipi culturali ed istituzio
nali di partecipazione non conflittuale, specie in azienda, degli 
organismi rappresentativi dei lavoratori. 
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ARMELINO VISANI 

UN GRANDE TRAGUARDO PER LA CERAMICA 
ARTISTICA E TRADIZIONALE È STATO RAGGIUNTO, 

E SI SPERA CHE PRESTO ENTRI IN FUNZIONE 
CON GRANDI E SICURI VANTAGGI: 

LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 188 
(G.U. N. 165 del 17.7.1990) 

«TUTELA DELLA CERAMICA ARTISTICA 
E TRADIZIONALE 

E DELLA CERAMICA ITALIANA DI QUALITÀ» 

Premessa 

Nel 1962 sorgeva a Faenza l'Ente Tutela Vini Romagnoli 
per valorizzare la produzione vinicola della Romagna, ne stabi
liva il disciplinare di produzione in modo severo, con vincolo 
dei terreni idonei, della coltivazione delle viti tipiche, della 
produzione del vino, dei caratteri organolettici e della grada
zione alcoolica, con il conforto degli esami di laboratorio e la 
applicazione di severi controlli a garanzia dell'osservanza delle 
regole stabilite. 

Per la sperimentazione il Comune di Faenza mise a dispo
sizione terreno della sua azienda agricola, e furono presi con
tatti con la Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna che 
impiantò a Tebano una dipendenza del Centro di Ricerche nel 
settore viticolo ed enologico, dimostrando la serietà dell'inizia
tiva e acquistando rispetto e prestigio. 

In pochi anni si conseguirono importantissimi risultati, 
finché si ottenne la qualifica DOC ("a denominazione di origi
ne controllata") con relativa autorizzazione al marchio garante 
della produzione controllata; e la produzione resse, e regge, il 
confronto e la concorrenza di molti prodotti nazionali ed este
ri, da molto tempo famosi, con molta soddisfazione da parte 
dei produttori che ottennero ed ottengono prestigio e sicuri 
vantaggi economici. 
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In questa battaglia si distinse particolarmente, contribuen
do in modo notevole al successo dell'iniziativa, il Dott. Alteo 
Dolcini, il quale, convinto assertore della bontà e necessità del
l'iniziativa, fece continua, costante e tenace opera di propagan
da usando tutti i metodi; dalla spiegazione morbida e suaden
te, all'azione ripetitiva, fino magari alla noia, alla costituzione 
di locali di ritrovo nei centri importanti, alla stampa dedicata 
all'argomento, alle manifestazioni folcloristiche, agendo su tut
ti i toni: dalla maniera felpata, fino a quella del rullo compres
sore, o addirittura del martello pneumatico (con qualche im
mancabile intemperanza che riusciva a rendere più incisiva l' a
zione, anche se non sempre veniva seguita), ottenendo certa
mente evidentissimi risultati. 

Sulla base di questa validissima esperienza, il Dott. Dolci
ni, che già aveva fondato nel 1977 e presiedeva l'Ente Cerami
ca Faenza, dando vita ad iniziative di valorizzazione dell'attivi
tà ceramica, dall'Estate delle ceramiche, al Mondial tornianti, 
al Natale e Presepe di Faenza, ed inserendosi anche in produ
zioni ceramiche da utilizzare per es. per manifestazioni folclo
ristiche, rimasto inorridito di fronte a manufatti ceramici (ope
ra di incapaci) che venivano messi in vendita in negozi di arti
coli da regalo, in città inesperte della ceramica artistica e tradi
zionale, e che in tal modo screditavano la produzione artistica, 
affermatasi nei secoli in alcune zone ben determinate, ebbe l'i
dea di cercare di ottenere la possibilità di conseguire il mar
chio DOC per poter disciplinare la produzione della ceramica 
artistica e tradizionale, e tutelarla, purché venissero attuate 
certe regole rigorose, da applicarsi particolarmente nei luoghi, 
dove soprattutto questa produzione era avvenuta e si era svi
luppata e affermata nei secoli. 

Il campo di applicazione dell'iniziativa era diverso dalla 
enologia, e all'inizio fece sorgere grandi perplessità anche negli 
esperti, poiché pareva che non si adattasse al tipo di operazio
ne che era stata approntata con successo per il conseguimento 
della qualifica DOC per il vino, prodotto secondo regole sicu
re e controllate. 

Ma egli insistette con la tenacia che gli è consueta quando 
si inserisce in un programma in cui crede, e pian piano si ot
tenne il convincimento adeguato. A Faenza venne allora intra
presa l'azione, con lo studio giuridico di applicazione adegua-
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tamente preparato con l' Avv. Mario Angelici. 
Fu organizzato e convocato a Faenza il Congresso dei Co

muni di antica tradizione ceramica, a cui furono invitati, come 
dirigenti dei lavori, giuristi di chiarissima fama e ricoprenti ca
riche altissime, e fu costituito un Segretariato Permanente dei 
Comuni di antica tradizione ceramica, con sede appunto in 
Faenza. 

Venne predisposto un progetto di legge che iniziò l'iter 
parlamentare appoggiato dai senatori Elio Assirelli, Leonardo 
Melandri e Lorenzo Cappelli, eletti via via nella nostra Circo
scrizione. Il progetto incontrò notevoli difficoltà che Lorenzo 
Cappelli riuscì a rimuovere. E ne è uscita la Legge N. 188 del 
9 Luglio 1990 che detta al comma 1 le finalità del!' articolo 1: 
«La tutela della denominazione di origine delle produzioni ita
liane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qua
lità ai fini della conservazione delle loro caratteristiche tecniche 
e produttive viene attuata dallo Stato con !'apposizione dei mar
chi ((ceramica artistica e tradizionale" e ((ceramica italiana di 
qualità"»; e al comma 2 indica gli organi di tutela: il Consiglio 
nazionale ceramico; i comitati di disciplinare; regioni ed enti 
locali e consorzi volontari di produzione. 

Dopo avere stabilito quali sono le produzioni ceramiche tu
telate (art. 2), istituisce i registri dei produttori di ceramica (art. 
3); indica i compiti del Consiglio nazionale ceramico (art. 4), e 
ne stabilisce la composizione (art. 5). E questo definisce ed ap
prova il disciplinare di produzione dei tipi di ceramica ed applica 
il regolamento di attuazione (art. 6), ed interviene per la Costi
tuzione dei comitati di disciplinare che vigilano sul!' osservanza 
delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione. 

Possono coadiuvare Consorzi fra volontari produttori di 
ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradi
zione (art. 9). 

Quando i severi controlli stabiliti abbiano attestato che la 
produzione è stata attuata secondo le regole proposte viene au
torizzato l'uso del marchio della ceramica artistica e tradizionale 
con la denominazione di origine controllata (DOC) (art. 11) e 
sono stabilite le sanzioni quando l'apposizione del marchio av
venga senza i prescritti requisiti (commi 3, 4, 5 dell'art. 11). 

La Legge prevedeva termini relativamente brevi per la no
mina dei vari organi, ma i termini non sono stati tutti rispetta-



296 UN GRANDE TRAGUARDO PER LA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE 

ti; gli Enti, Comuni, Regioni, ecc. stanno approntando quanto 
manca, ma finora è stato nominato il Consiglio nazionale cera
mico ed è stato approvato il regolamento di attuazione, e sono 
state individuate le zone di produzione della ceramica artistica 
e tradizionale, corrispondenti in genere a Comuni (ne sono sta
ti elencati 26). 

I Comuni stanno consegnando i disciplinari di produzione 
da esaminare ed approvare, mentre mancano ancora gli organi 
di controllo (i comitati di disciplinare e i consorzi volontari). 
Ed è certamente necessario che questi Enti si affrettino a com
pletare quanto manca ancora. 

Esiste inoltre qualche difficoltà perché è stato contestato, 
particolarmente per la attribuzione del marchio di ceramica 
italiana di qualità, che questo tipo di ceramica, per la produ
zione, non ha sedi tipiche e tradizionali. Anche su questo pun
to sono in corso proposte di compromesso, in accordo con la 
Comunità Economica Europea, che porteranno, (si spera), ad 
accordi che consentano l'attuazione della Legge durante il 
1995. 

La promulgazione della Legge N. 188/90 costituisce il 
raggiungimento di un importante traguardo con grandi vantag
gi per gli operatori, per gli estimatori, e una garanzia per gli 
acquirenti .ed i collezionisti, e va segnalata con grande soddi
sfazione come un importantissimo e meritato riconoscimento 
conseguito, che va tenuto anche ora che la ceramica avanza 
verso il futuro con passo veloce e sicuro allargando i campi di 
applicazione. È fondamentale tuttavia che venga convocato il 
Consiglio Nazionale Ceramico (e questo atto spetta al Ministro 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) indispensabi
le per superare l'ostacolo che si è frapposto all'ultimo passo 
perché la legge possa apportare i suoi benefici effetti divenen
do applicabili. 

A questo proposito si è all'avanguardia perché a Faenza 
nel 1988 è stata fondata l'Agenzia Polo Ceramico, attualmente 
diretta dal Dott. Pier Carlo Martinengo, che «privilegia la ri
cerca applicata, lo sviluppo processi e prodotti, le problemati
che tecnologiche, i servizi», con indirizzo innovativo, «ma an
che e soprattutto per le produzioni tradizionali ed il mondo 
dell'artigianato ceramico», ed ha, attraverso l'Istituto di Ricer
che Tecnologiche ed il Centro Ricerche Nuovi Materiali, sotto-
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scritto accor?i con il ~NR .e con l'ENEA», e «opera inoltre co
me Segretanato orgamzzat1vo per conto della Società Cerami
ca Italiana, e come Segretariato per i Comuni di Antica Tradi
zione Ceramica». 

La ricerca privilegia anche la possibilità di creare un pro
dotto che, oltre i grandissimi pregi artistici, possa raggiungere 
anche una maggiore maneggevolezza e resistenza in modo da 
potere estendere l'uso anche per le necessità quotidiane asso
ciando ai meriti artistici quelli di resistenza e di durata. 

L'Agenzia Polo Ceramico rappresenza pertanto l'indirizzo 
innovativo più moderno per andare incontro al futuro con ini
ziative e ricerche rivolte a sviluppare sempre più il campo di 
applicazione della ceramica in direzione sempre più sofisticata 
e di utilizzazione più diffusa. 

È indispensabile tuttavia riprendere l'opera di convinci
mento verso i politici, ed in particolare verso il Ministro del
l'Industria, Commercio ed Artigianato, perché faccia fare un 
grande passo avanti verso l'attuazione sperata della legge, fon
te sicura di grande progresso. 

L'opera che ha portato alla promulgazione della Legge N. 
188/90 deve essere adeguatamente segnalata, e meritano un 
plauso coloro che si sono adoperati fino al successo attuale (se 
pure ancora incompleto) con tanto impegno, senza mai deflet
tere. Essi sono certamente benemeriti! 

L'applicazione della Legge infatti, oltre ai sicuri progressi 
ed ai perfezionamenti dell'indirizzo della ricerca ceramica, sarà 
anche una valida ed adeguata protezione verso questa nobile 
attività artistica, che ha operato nei secoli, e costantemente ne 
pretenderà canoni di produzione rigidamente sicuri e control
lati per mantenerne l'alto prestigio, e assicurando da parte de
gli artisti passione, innovazione e progresso. 

E voglio sperare che il portare a conclusione anche nei 
dettagli, e quindi all'applicazione conclusiva la Legge in ogget
to, figuri tra i programmi prioritari dei nuovi dirigenti dell'En
te Ceramica Faenza. 





RICORDI DI SOCI SCOMPARSI 

MARIO SILVESTRI 
(1919-1994) 

Con mio grande rammarico, ho conosciuto di persona il 
Prof. Mario Silvestri solo nella primavera del 1994. Egli era il 
presidente della Commissione Test di un gruppo di Facoltà di 
Ingegneria, che hanno coordinato tra di loro le modalità di im
matricolazione introducendo controlli di qualità stigli studenti 
da ammettere. 

Già da molti anni avevo apprezzato i suoi scritti e la cul
tura, oltre che preparazione scientifica, che questi testimonia
vano. In particolare i suoi interventi sulle pagine culturali del 
«Giornale» di Montanelli fornivano l'immagine di uno scien
ziato ed intellettuale libero ed abituato a non piegare pensieri 
ed idee al potere cieco ma all'esercizio della ragione e della 
dialettica scientifica. 

Mario Silvestri era nato a Verona nel 1919. Mente brillan
te e precoce, si laureò in Ingegneria Elettrotecnica al Politecni
co di Milano nel 1940. Nel 1954 divenne docente (a soli 35 an
ni!) nel suo «Poli» e immediatamente cominciò a lavorare per 
collegare fortemente il mondo industriale con il mondo della 
ncerca. 

La sua prima creatura fu il CISE, dove si diede inizio alla 
ricerca avanzata ingegneristica nel campo elettrotecnico verso 
quel «nucleare» di cui egli fu un preconizzatore e sostenitore 
fino all'infausto (per l'Italia) anno 1987. 

Già si era scontrato con il Palazzo in occasione della na
zionalizzazione dell'industria elettrica (e quanto avesse ragione 
è dimostrato dagli attuali eventi) ed in occasione dell'oscura 
mossa di affossamento dell'unica possibilità di affrancamento 



300 MARIO SILVESTRI 

dal ricatto energetico egli si gettò anima e corpo nell'agone. 
Anche in questo la recente storia giudiziaria gli rende giustizia, 
mettendo a nudo gli intenti non certo ambientalistici e di pro
gresso che avevano spinto l'intera classe politica italiana a ri
fiutare e negare gli argomenti addotti dai tecnici più qualifica
ti, per favorire lo sviluppo del «petrolio». 

Nel 1987, il Prof. Silvestri ottenne il Premio Italgas per 
l'Energetica, assegnatogli dall'Accademia delle Scienze di Tori
no, per i suoi studi sul reattore CIRENE. 

Un aspetto meno noto ai tecnici, ma sicuramente più ap
prezzato dal vasto pubblico, del Prof. Silvestri è la sua attività 
pubblicistica come storico. Egli esordì nel 1965 con un testo 
dal titolo Isonzo 1917 (Einaudi Ed.) che vinse il Premio Prato. 
Nel 1968 scrisse Il costo della menzogna (Einaudi Ed.) sulla na
zionalizzazione dell'energia elettrica e i suoi retroscena. Tra il 
1977 e il 1982 sono datati quattro volumi (a più mani) editi da 
Einaudi dedicati alla Decadenza deltEuropa Occidentale. 

Devo dire, come professore universitario, che la scompar
sa di una figura come il Prof. Silvestri lascia vuoti incolmabili 
sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista accademico 
e culturale perché, purtroppo, decenni di quell'imbarbarimen
to generale che egli non si stancava di stigmatizzare in pubbli
co ed in privato hanno depauperato gravemente l'ambiente 
scientifico. 

GIANLUCA MEDRI 



+ + 
+ + 
•!• La Società Torricelliana •!• 
+ + 
•!• di Scienze e Lettere di Faenza •t• 
+ + 
+ + ricorda + + 
•t• con profondo rimpianto il •!• 

+ + 
+ + 
:;: Prof. Dott. ANTONIO FERLINI :;: 
+ + 
•!• per lunghi anni Suo prezioso consigliere con sempre meditati •!• 
•!• d lb •!• e equi i rati paren'. 
+ + Nobile figura di medico preparatissimo, studioso + + 
•!• ed appassionato, lavoratore instancabile e generoso, dotato •!• 

•!• in grande misura dei più alti pn'ncipi morali e del vivere civile, •!• 

•!• uniti a grande affabilità di carattere, era legato ai Suoi malati; •!• 

•!• di cui seguiva con affetto e profonda partecipazione le vicende, •!• 
+ + suscitando simpatia ed apportando, assieme ai validi indirizzi 
+ + teraneutici,· con1orto e meranza. + y ~{ f + 
•!• Avendo trascorso tutta la carriera professionale nell'Ospedale •!• 

•!• per gli Infermi di Faenza, raggiungendo il primariato medico, •!• 

•!• era noto a tutti; e la Sua scomparsa suscita vivissima doglianza •!• 
•!• 1 d ll d [7 •!• e iascia un gran e vuoto ne a città i 1 ·aenza. 
+ + 
•!• d J, d •!• La, Società Lo ricor, a con pro1on o n'mpianto 
+ + 

ed emrime la pronria sincera e sentita partecinazione + f y y + 
•!• al gravissimo lutto della famiglia. •!• 

+ + 
•!• Faenza, 12 Gennaio 1995 Il Consiglio Direttivo •!• 
+ + 
+ + 
'----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



CARICHE SOCIALI ED ELENCO DEI SOCI 
NELL'ANNO 1994 (1

') 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Prof. Armelino VISANI, presidente; prof. Bice MONTUSCHI SIMBOLI, vi
cepresidente; prof. Stefano FABBRI, segretario e tesoriere Il interinale; 
prof. Luigi PAGANELLI, consigliere; prof. Pietro LENZINI, consigliere; 
dott. Carlo DE TARANTO, rappresentante del Ministero per i Beni Cultu
rali e Ambientali; arch. Maria Concetta COSSA, rappresentante del Co
mune di Faenza. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. Marina LOMBARDO, rappresentante del Ministero del Tesoro; dott. 
Luigi PIAZZA, rappresentante della Società; dott. Roberto ROSSETTI, rap
presentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Prof. Silvano MAZZONI; prof. Giovanni PINI; m0 Ino SAVINI. 

SOCI BENEMERITI 

BANCA DEL MONTE E CASSA DI RISPARMIO Faenza; BANCA POPOLA
RE di Faenza; rag. Domenico BENINI (1896-1948); dott. Antonio MEN
DOGNI; prof. Pietro MONTUSCHI (1874-1959); mons. dott. Giuseppe 
ROSSINI (1877-1963); dott. ing. Giuseppe VASSURA (1866-1949). 

SOCI RESIDENTI 

Classe l": Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 

Prof. Carlo CASTELLARI; dott. Gian Paolo COSTA; prof. Francesco EMI
LIANI ZAULI NALDI; prof. Silvano MAZZONI; prof. ing. Gianluca ME
DRI; prof. Bruno MONESI; prof. Luigi PAGANELLI; dott. ing. Vittorio 
POLVERIGIANI; dott. Pietro VINCENZINI; prof. Armelino VISANI. 

('') Aggiornati alla data della consegna del materiale in tipografia. 
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Classe 2a: Scienze Morali e Storiche 

Prof. Giovanni CATTANI; prof. Leonida COSTA; mons. prof. Gian Dome
nico GORDINI; prof. Pietro LENZINI; prof. Luigi LOTTI; prof. Everardo 
MINARDI; prof. Bice MONTUSCHI SIMBOLI; dott. Luigi PIAZZA; prof. 
Guido SARCHIELLI; m0 Ino SAVINI; can. dott. arch. Antonio SAVIOLI; 
dott. arch. Crispino TABANELLI; prof. avv. Carlo ZOLI. 

Classe 3": Lettere 

Prof. Stefano FABBRI; dott. Anna Rosa GENTILINI; prof. Claudio MARA
BINI; prof. Alessandro MONTEVECCHI; prof. Giovanni PINI; prof. Vale
ria RIGHINI. 

SOCI CORRISPONDENTI 

Prof. Pietro ALBONETTI, Granatolo; dott. Dino AMADORI, Forlì; prof. 
Bruno ANTONINI, Roma; prof. Gian Gualberto ARCHI, Firenze; prof. 
Gino ARRIGHI, Lucca; prof. Fernando BATTAGLIA, Forlì; dott. Domeni
co BERARDI, Russi; prof. Aldo BERSELLI, Bologna; dott. Pietro BERTINI, 
Alfonsine; Bert BOLLE, Maartensdijk; prof. Adriano BOMPIANI, Roma; 
prof. Enzo BOSCHI, Bologna; prof. Paolo BOSCOLO, Chieti; prof. Rober
to BULTOT, Lovanio; prof. Andrea CARANTI, Trento; prof. Giovanni CA
SADIO, Roma; prof. Alberto CASTELLARIN, Bologna; prof. Mario CIA
BATTI, Bologna; avv. Michele CIFARELLI, Roma; prof. Pietro Vittorio 
CURZI, Ancona; prof. Ardito DESIO, Milano; prof. Giuseppe DI NARDI, 
Roma; dott. Alteo DOLCINI, Faenza; prof. Andrea EMILIANI, Bologna; 
m0 Libero ERCOLANI, Ravenna; mons. dott. Giuseppe FERRETTI, Bagna
cavallo; prof. Gianluca FIORENTINI, Firenze; prof. Umberto FOSCHI, 
Castiglione di Cervia; prof. Romolo FRANCESCONI, Bologna; don Fran
cesco FUSCHINI, Ravenna; prof. Lucio GAMBI, Firenze; prof. Eugenio 
GARIN, Firenze; dott. ing. Giorgio GELLINI, Faenza; dott. Domenico 
GIOVANNELLI, Rimini; prof. Enrico GIUSTI, Firenze; avv. Natale GRA
ZIANI, Firenze; prof. Giovanni GUALANDI, Bologna; ecc. mons. Franco 
GUALDRINI, Terni; prof. Antonio LAGHI, Bologna; em. card. Pio LA
GHI, Città del Vaticano; prof. Francesco LIVERANI, Modena; prof. Pietro 
MALPEZZI, Brisighella; prof. Cesare MALTONI, Bologna; prof. Guido 
MANSUELLI, Bologna; prof. Umberto MARCELLI, Bologna; prof. Augu
sto MARINONI, Legnano; e.te dott. Gian Ludovico MASETTI ZANNINI, 
Roma; prof. ing. Leonardo MASOTTI, Firenze; prof. Nicola MATTEUCCI, 
Bologna; dott. Marco MAZZOTTI, Faenza; prof. Giuseppe MINELLI, Bo
logna; prof. Silvestro MONDINI, Ancona; prof. Emilia MORELLI, Roma; 
prof. Gianfranco MORRA, Forlì; prof. Franco PACINI, Firenze; prof. An
drea PADOVANI, Imola; prof. Paolo PANCHERI, Roma; prof. Emilio PA
SQUINI, Bologna; prof. Eugenio RAGNI, Roma; dott. Armando RAVA
GLIOLI, Roma; prof .. Giancarlo REDA, Roma; prof. Kurt REINDEL, Miin
chen; prof. Pio RICCI BITTI, Bologna; prof. Eugenio Russo, Roma; prof. 
Giampiero SACCHI MORSIANI, Bologna; prof. Aldo SACCO, Forlì; prof. 
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Bruno SAMORI, Bologna; prof. Enrico SANGIORGI, Forlì; prof. Arles 
SANTORO, Firenze; prof. Mario SCOTTI, Roma; em. card. Achille SILVE
STRINI, Città del Vaticano; prof. Bruno SILVESTRINI, Roma; prof. Rosel
la SILVESTRINI, Milano; prof. Vittorio SILVESTRINI, Napoli; prof. Fran
cesco SISINNI, Roma; prof. Raffaele SPONGANO, Bologna; prof. Franco 
STROCCHI, Pisa; prof. Giancarlo SUSINI, Bologna; prof. Mario TABA
NELLI, Chiari; prof. Sebastiano TIMPANARO, Firenze; prof. Anna TROT
TI BERTONI, Faenza; prof. Sante TURA, Bologna; prof. Ugo VALDRÈ, 
Bologna; prof. Augusto VASINA, Bologna; dott. ing. Antonio VEGGIANI, 
Mercato Saraceno; prof. Stefano ZAMAGNI, Bologna; prof. Sergio ZAN
GHERI, Padova; prof. Andrea ZANOTTI, Trento. 





SOCIETÀ TORRICELLIANA DI SCIENZE E LETTERE - FAENZA 

Fondata nel 1947. Presidenti: mons. dott. Giuseppe Rossini, dal 1948; prof. dott. 
Pietro Montuschi, dal 1954; dott. prof. Piero Zama, dal 1960; prof. dott. Armelino 
Visani, dal 1982. 

PUBBLICAZIONI DISPONIBILI 

Opere di E. Torricelli, vol. IV, a cura di G. Vassura, formato cm 17,5x25, Lega, 
Faenza, 1944, pagine 348 
«Torricelliana», nel III centenario della scoperta del barometro, 2 volumi formato 
cm 24x34,5, Unione Tipografica, Faenza, 1945-1946: 1944, pagine 80 -1945, pagine 96 
Nel III centenario della morte di E. Torricelli, formato cm 17,5x25, Società Tipogra
fica Fa'entina, Faenza, 1948, pagine 32 
Lettere e documenti riguardanti E. Torricelli, a cura di mons. G . Rossini, formato cm 
17,5x25, Lega, Faenza, 1956, pagine VIII-180 
«Torricelliana», bollettino annuale della Società, formàto cm 17x24,5, raccolta com
pleta dal 194 9 al 1994 
Il Codice di Lattieri della Tosa, a cura di d. G. Lucchesi, formato cm 17x24, Lega, 
Faenza, 1979, pagine 224, pubblicato a spese della Banca Popolare di Faenza 
Omaggio a Francesco Lanzoni nel cinquantenario della morte (bollettino n. 30), . 
1980, pagine 128 
I:opera poetica di Giovanni Chiapparini, conferenze di T. Fabbri e di P. Zama, for
mato cm 17x24, Lega, Faenza, 1982, pagine 56 
Lamberto Caffarelli, Prose e poesie inedite a cura di G. Cattani, formato cm 17x24, 
Lega, Faenza, 1982, pagine 124 
Il nostro ambiente e la cultura, a cura di G. Cattani (supplemento al bollettino n. 
32), formato cm 21x30, 1982: n. 1, pagine 36 - .n. 2, pagine 24 
Scritti minori di Giovanni Lucchesi, formato cm 17x24, Faenza, 1983, pagine 350 

Atti dei convegni di studi - Volumi formato cm 17 ,5><25 

E. Torricelli nel 350° anniversario della nascita, 1958, pagine 200 
Dionigi Stracchi nel II centenario della nascita, 1962, pagine 232 
Antonio Morri nel I centenario della morte, 1969, pagine 108 
Lodovico Zuccolo nel IV centenario della nascita, 1969, pagine 132 
S. Pier Damiani nel IX centenario della morte, 1972, pagine 144 
I:ambiente geofisico e l'uomo, 1974, pagine 136 
La vita faentina nella vita italiana fra il 1947 e il 1977 (bollettino n. 28), 1978, pagi
ne 256 
Giornata di studio in onore di mons. dott. Giovanni Lucchesi, 1984, pagine 112 
Giornata di studio in onore di Luigi Dal Pane storico, 1985, pagine 118 
Giornata di studio su problemi psichiatrici, 1986, pagine 127 
Energia e società, 1987, pagine 240 
Convegno di studio su rischio sismico e vulcanico in Italia, 1987, pagine 120 
Piero Zama nella cultura romagnola, 1988, pagine 132 
Convegno di studi in onore di Francesco Zambrini nel centenario della morte, 1989, 
pagine 214 
Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni, 1989, 
pagine 206 
L'evoluzione della materia nell'universo, 1990, pagine 136 
Giornata di studio in onore di mons. dott. Giuseppe Rossini nel XXV anniversario 
della morte, 1990, pagine 104 
Economia politica, problemi pratici e riflessi sociali, 1991, pagine 124 
Bioetica, il tesoro della vita ed i comportamenti umani, 1992, pagine 160 
Giornata di studio in onore di Giuliano da Maiano, 1992, pagine 220 
Anziani - Grave problema sociale, 1994, pagine 134 
Convegno di studio in onore dello Storico e Critico d'Arte dott. Antonio Corbara nel 
X" anniversario della morte, 1994, pagine 160 


