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if C o n t r o c a n a l e r 

L'allegra 
ribellibne 

di Francesco 
di Assisi 

La prima parte del telefilm di Liliana Cavani trasmessa ieri sera sul 
primo canale ha portato sul video I'esperienza piu avanzata del cinema 
contemporaneo — Una «cronaca ideologica» che tende a restituire 

alia figura di Francesco la sua verita storica e umana 

NUOVO PLANETARIO DI MOSCA 
n 

II p r o g e t t o d e l l a S a l a - M u s e o d e l n t i o v o P l a n e t a r i o d i M o s c a 

Quesl'anno inlzleranno a Mosca i lavorl per la coslru-
zione dl un nuovo Planetario, che avra una capienza di mille 
post!. II nuovo impianto e dlvenuto necessario a causa del 
numero sempre crescente del visitalori e del nuovi oggetll 
espostl. 

II complesso degli edificl si stendera su un territorio di 
due eltari e mezzo. L'edificio a cupola del vecchio plane
tario verra conservato, ma subira un notevole ammoderna-
mento. Un passaggio coperto colleghera II complesso esl-
stente con il nuovo palazzo, che comprendera una sala per 
cinquecento post), vari gabinetti scienllflci e una biblioteca. 
In un'apposita sala-museo verranno espostl oggettl che illu-
streranno le conquiste spaziali dell'uomo, I success! della 
astronomia. Si avra anche una rafflguraziono tridimensio-
nale del Sole con tutti i suoi pianeti e i loro satelliti. 

II complesso del Planetario includera anche un nuovo 
osservatorio composto dl due torri. Nella prima, alta diciotto 
metri, verra istallato un telescopio solare, mentre nella 
seconda, alta ventitre metri, verra sistemato un potente 
telescopio-rifrattore che permettera di osservare tutti I 
corpi celesti. 

Le vecchie apparecchiature saranno sostituite con Im-
pianti piii modern), coslruiti dalla « Zeiss », i quail permetle-
ranno di osservare qualslasi punto del clelo, le piogge stel-
lari e le aurore polari, le eclissi dl Sole e di Luna. (Agcn-
zia NOVOSTI). 
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Dopo anni e aiini di telero-
manzi ottocenteschi, punteg-
giati da rar i tcntativi di tro-
varc un linguaggio narrativo 
libero da schemi ed essenziale, 
con questo Francesco di Assisi, 
la cui prima par te e s tala tra
smessa ieri sera sul primo ca
nale, la TV ha assimilato di 
colpo I'esperienza piu avanzata 
del cinema contemporaneo, tra-
sponendola nella sua misura. 
Liliana Cavani ha costruito un 
telefilm dal quale sono banditi 
senza esitazioni il descrittivi-
smo naluralistico e le tenta-
zioni « liriche > o « figurative >. 
Francesco di Assisi non e un 
documentario sceneggiato no 
una biografia poetica ne il « ri-
t rat to di un 'anima »: e, se cosi 
si pu6 dire, una cronaca ideo
logica. nella quale si cerca di 
guardare alia vita di France
sco con occhi moderni, mante-
nendo, pero, una prospcttiva 
storica. La tradizione, l'icono-
grafia ufflciale sono cosi scar-
ta te in partcnza: ma la storia 
non e stata forzata o stravolta 
al solo scopo di « riscoprire » 
il medioevo in chiave conlem-
poranea. Lo sforzo della Ca
vani e di Tullio Pinelli, che con 
la Cavani ha lavorato alia see. 
neggiatura del telefilm, e stato 
quello. ci sembra, di restituire 
a Francesco di Assisi la sua 
verita storica e umana, indivi-
duando in questa i conflitti e i 
nodi problematic! che trovano 
una eco diretta nella coscienza 
contemporanea. 

Ne e scaturito un telefilm 
condotto come una cronaca e, 
insieme, come un monologo in-
ter iore : la macchina da presa 
regis t ra gli avvenimenti dal-
l 'esterno e li rivive dall ' interno. 
cosi che, di volta in volta, il 
protagonista diviene oggetto e 
soggetto. Si ricordino. in que
s ta pr ima par te , l 'allucinante 
scena della esorcizzazione del 
lebbroso, quella t ra i mendi-
canti romani, quella del pro-
cesso dinanzi al vescovo, nelle 
quali l'uso dei primi piani c 
del sonoro e ra sempre ambi-
va lente : e ra come se le vicende 
si svolgessero sotto i nostri oc
chi e, insieme, ci giunges-
sero a t t raverso la memoria 
di Francesco . Pe r questo, a 
volte, cer te insistenze, il ri-
torno di immagini e battute 
in esplicita chiave di ricordo. 
seppure potevano esscre utili a 
KOttolineare con maggior forza 
momenti essenziali della presa 
di coscienza di Francesco, ac-
quistavano per altro verso un 
vago sapore didascalico e inde-
bolivano la scarna essenzialita 
del la narrazione. 

D 'a l t ra par te , la chiave Iri-
terpre ta t iva ofTertaci in questa 
p r ima par te , sin daU'inizio. da 
Pinelli e dalla Cavani (una 
chiave che potremmo definire 
« di generazione »), era tale da 
r iusci re a « spiegare » in ogni 
momento, e con piena coerenza, 
lo sviluppo interiore di Fran
cesco. Francesco e un ragazzo 
che a m a la vita, il mondo e 
gli uomini con la freschezza e 
lo slancio propri della sua eta. 
come del resto li amano i suoi 
coetanei : illuminante, in questo 
senso. e la discussione con 
r e r e m i t a . Qui afTonda le radici 
il suo candore. che non e solo 
« innocenza > o convenzionale 
€ semplicita di spirito >, rmi e 
gusto della avventura. corag-
giosa volonta di capire. e. in-
fine. sete di assoluto. di totalc 
realirzazione di se stesso. Da 
questo candore nasce la sua 
impetuosa generositu (il dono 
deH'armatura all 'amico. del 
mantello al mendicante) . la 
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Concluse ad Algeri 
I t Giornate mediche 

maghrebine 
ALGERI. 6. 

Le g iomate mediche maghre
bine si sono concluse oggi ad 
Algeri . Tra le comunicazioni, 
par t icolarmcnte interessanti so. 
no s ta te quelle di t r e profes-
sori italiani, presentate dal dot-
to r Mokhtari : la comunicazione 
del parassitologo prof. Silvio 
Pampiglione (ex direttore del-
l ' ls t i tuto di Igiene dell'Univer-
si ta di Algeri) t ra t tava della 
epidemiologia delle chisti idati-
che nel Maghreb; il neuro-chi-
n i r g o Giampaolo Giovine (pro. 
fessore al Centro Universitario 
e Ospedaliero di Algeri) ha co 
municato i risultati ottenuti con 
una nuova tecniea chirurgica 
d a lui utilizzata in una scric 

• di gravi t raumatism! cranici: 
; infine il professor Giovanni Pi-
v a h a presentato gli studi da 
lui compiuti. coadiuvato da me-

1 #Bci locali, sulla epidemiologia 
de l rcomat ismo articolare acu-

sua solidarieta con i povcri e 
con i fanciulli (si ricordi la 
scena con la bimba lebbrosa, 
che non ha nulla di «car i ta -
tevolo »), la sua simpatia per 
il padre che mette nel sacco 
i preti corrotli e i potenti. 
Sul iilo di questo suo can
dore egli vive la vita come 
giuoco e come e s p e r i t w a in
sieme (e in questa dimensione, 
secondo noi, acquistano il giuslo 
significato scene come quella 
dei mendicanti) , rifiuta una do-
IK) l 'altra le normali possibilitu 
di « integrazione » (il mestiere 
delle armi, che trova inutile e 
vuoto; il mestiere del padre, 
che trova ingiusto), cerca una 
via che non significhi compro-
messo. 

Cosi, a poco a poco, il suo 
candore diventa presa di co
scienza. necessario rifiuto del 
modo di vita cui sarebbe de-
stinato per diritto familiare: e 
la « scoperta » del Vangelo gli 
ofTre il modo di soddisfare la 
sua necessita di realizzarsi 
senza compromessi e cii dimo-
s t r a re agli altri questa possi
bility. 

La sua sete di assoluto di
venta, allora, sete di scandalo: 
ma lo diventa obiettivamente, 
lo diventa per il « buonsenso » 
degli altri . per l'ipocrisia e l'in-
giustizia del mondo che lo cir-
conda. Quasi d'istinto, France
sco trova un modo di a iutarc 
gli altri senza uniformarsi alia 
tradizione delle c elemosine »: 
ruba al padre i soldi che. in 
fondo, avrebbe potuto ottenere 
sol che li avesse chiesti. E ' un 

gesto « graluito ••» di ribellione: 
e proprio per questo tanto piii 
« scandaloso ». 

Due, secondo noi, sono, in 
questa prima parte del tele
film, le scene decisive. La pri
ma e quella del proccsso di
nanzi al vescovo, dopo la tle-
nuncia sporta da Pietro Her-
nardone: d'improvviso, France
sco decide di toglicrsi gli indu-
menti e di r imanere nudo di
nanzi alia folia. E ' un episodio 
famoso, che qui riacquista tutta 
la sua originaria carica di ri
bellione: e un gesto «da mat to* 
(da beatnik, si potrebbe dire 
in linguaggio contemporaneo) 
e Francesco lo compie per con-
quistare la piena indipendenza 
e, nel contempo, per scandaliz-
zare al massimo gli astanti. 

E* proprio questo duplice va-
lore dei suoi gesti, di libera-
zione individuate e di escmpio 
per la collettivita. che rende 
allegra la sete di scandalo 
di Francesco: come nella se-
quenza finale che si chiude con 
la travolgente risata del pro
tagonista e dei suoi nmici dopo 
la distribuzione degli indumenti 
e dei denari e il tafTeruglio che 
ne e seguito. Un'intuizione poe
tica, quella r isata . che e splen-
dido suggello a questa prima 
puntata, magistralmente inter-
pretata da Lou Castel e dagli 
altri, eccezion fatta per Gian-
carlo Sbragia. il quale, secondo 
noi, non e riuscito a dare al 
suo personaggio la corposita 
che esso richiedeva. 

Giovanni Cesareo 

LETTERATURA 

La 
parabola 

di uno 
scrittore 

CASSOLA NELL'«ARCADIA » 
DEI SENTIMENTISEMPLICI 

II suo ultimo romanzo « Tempi memorabili » rappresenta Timprowisa rivelazione dell'amore di un 
quindicenne, Fausto, per una ragazza, Anna, che egli conosce durante le vacanze estive - La vena 
del narratore si e ridotta sempre piu ad un piccolo, esile rigagnolo, che rischia di esaurirsi del tutto 

Cassola ci ha dato un altro 
libro nel quale riprende i mo-
tivi dei suoi romanzt piii re-
centi o, se si vuole, ritorna alle 
intuhioni dei suoi primi rac-
conti. Tempi memorabili . in-
fatti. (Torino, Einaudi, 19GG. 
pp. 90, L. 1.000) e un romanzo 
(o racconto lungo) nel quale si 
rappresenta I'improvvisa rive
lazione dell'amore in un ragaz
zo quindicenne, Fausto, per 
una ragazza, Anna, che egli 
conosce nelle consuete vacan
ze estive a Marina di Cecina. 
Non avviene nulla. Fausto con

duce piii o meno la vita delle 
altre estati, si accompagna con 
due ragazze, Vittorina e Ga-
briella, alle quali egli piace. 
conosce appena Anna e si li-
mita a scambiare con lei qual-
che buongiorno, eppure, sen
za comprenderne la ragione, si 
accorge che la frangetta di 
Anna, i suoi occhi, la voce pro-
fonda e persino il grembiule 
sono diventati il centro della 
sua vita, gli danno un incre-
dibile senso di felicila, rappre-
sentano la misura della sua 
esistenza. 

L" un amove che non ha 
bisogno di essere corrispo-
sto, perclie e la rivelazione 
della vita stessa in una dimen
sione diversa da quella dell'in-
fanzia: « Gli bastava che Anna 
esistesse. Bastava questo pen-
siero a renderlo felice. E sicco-
me era un pensiero costante, 
Fausto era costantemente feli
ce. Ne sentiva il bisogno di far-
lo sapere ad altri... Si pud 
esprimere un sentimento par-
ziale. un sentimento rivolto a 
un oggetto particolare; ma 
quando un sentimento ti riem-

pie I'animo, coincide con la tua 
vita, con la vita, ami: quan
do riguarda tutte le cose, per-
ch& non e'era nulla per lui che 
non avesse relazione con An
na: £ jorse possibile esprimer-
lo? >. Come si vede saremmo 
nel pieno di quell'arcadia dei 
ricordi d'injanzia o, per essere 
piu precis't, di una nuova arca-
dia delle piccole cose e dei sen-
timenti semplici (a cui faceva-
mo cenno in un precedente ar-
ticolo) se Cassola non riuscis-
se in qualche modo a salvarsi 
per quel tanto di autenticitd, 

ARTI F IGURATIVE 

LE MOSTRE ROMANE 
Enrico 
Baj 

L'anna del ridicolu. quando sia 
in mani abili e ben guidate da 
idee sicure sul mondo, ptio esse
re in arte un mezzo assai effi-
cace per demolire miti e consa-
crate istitu/.ioni del vivere bor-
ghese. C'orre neU'arte modern* 
un grande filone d ie si fonda sul
la capacita di volgere in nso 
cio che e tragico. Fin dai tem
pi di Cailot. Hogarth, Rowland-
son per toccare il suo vert ice 
con Goya e con l'lnsuperato 
Daumier il quale, con le sue 
quntidiane iniezioni di ridicolo 
nelle vene della Fr.mcia. tonne 
desta la coscienza della cultura 
artistica moderna. Dopo Dau
mier la i caricatura * ha dilngato 
particolarmcnte in relazione alio 
sviluppo della stampa quotidia-
na e periodica. In tempi a noi 
piu vicini. nella avanguardia stes
sa soprawive un filone che del 
ridicolo fa uso vuoi per fustigare 
la societa vuoi per criticare cni-
damente 1'arte stessa. ftno a ne-
garla e a di^tni^cerla. |V_T quello 
che essa o^gi e v per la fun-
zione servile che es,=a esplica nei 
confronti del n«»:)o di \ita bor-
gliese. 

Dadaisti. cspressioniMi. surrea-
listi. realisti se ne sono abbon-
dantemente srrviti. Moc'io di 
tutti. for.M.'. i (l.i:iaisti berlinesi 
di sinistra fra la prima guerra 
mondiale e la s.ilita al potere di 
Hitler. In tempi a^<ai recenti 
conienti e pei>onalita neo-avan-
guardistiche sono tomato a ser
ving di quosfarma facendooe pe
ro. troppo spes^o. un giocattolo 
inoffonsivo. Enrico Baj e fra i 
pochi il cui riso riesca ad essere 
di frequontc com>>ivo e conta-
gioso per chi guarria. I suoi mi-
litari e i suoi dignitari carichi 
di medaglie sono stati dei pro-
tasRxiisti in que«ti anni di mo
st re. 

L'estate scorsa. all'Aquila. nella 
nvisira curaUi da Enrico CrLspol-
ti. aveva me&so su una specie di 
sacrano con un*invenU\a scate-
nata: mancavano «ohanto uomini 
in di\isa o in ab:to di cerinio-
ma che montassero la guard:a e 
facessero gh onori di casa. 

In qijosti gk»mi Baj ospone 
alia gailcria < Odyssia > (via IM-
dovisi. 16). prtsentato da Mar-
cello Venturoli. una nuova anto-
lo^ia di uom:ni in abito mdtfare 
o da cerimonia: dioanno\e qua-
dri e molte incisxjni. Ogni per
sonaggio ha un titolo da blasona-
to quale soltanto m Italia e Spa-
gna si possono ancora Uxnane. 
C"e andie qualche signora della 
« gonte bene >. Dal punto di vi
sta plastico non e'e gran che di 
nuovo: Baj usa con la consueta 
abihta il ciarpame e la roha 
«xxn-ata nei «mercati delle pul-
ci >. E' sempre un < tnn-arobe » 
estroso e intoUigentc che si di-
verte un mondo a fare i suoi 
montaggi e ci fa divertire. 

A roggere quest i montaggi dei 
nvitenali i piu incredibili c e la 
storia di dada, c"e Picabia. 
Schwitters, la pittura Cobra e 
Burn e. soprattutto. Jean D«i-
buffet eon fe sue variazjoni sul-
l'« homunculus vespasiam" K Al
to figura 

Gerard 
Tisserand 

esjjone a 

Attilio Steffanoni: c Vietnam », 1965. Gerard Tisserand: « La poltrona • , 1966 

Enrico Baj. metie un abito ta-
tUiato bene. Per Baj la pittura 
deve essere una gran bambola e 
la veste con rallejirezza e la cat-
tiveria d'un ragazzo. Sulla figura 
deH'orinatoio. sempre accompa-
gnata dalla scritta < \V il duce >. 
Baj riversa france. nappe, cor-
doni. stemmi. piccoli emblemi 
militari o nobiliari. merlotti. me-
dasdie. Tutto concoTTe. su tran-
quilli fondi di tappezzerie d'in-
torni borphesi. a mettere in piodi 
figure d ie ci strappano il ri^o. 
Certo Baj si ripete e ti lascia 
un po' a bocca asciutta perche 
vorresti che il suo riso corrosivo 
trapassasse dal divertimento al-
H violenza deJ ridicok) e del giu-
dizio esatto. 

Demetrio 
Urruchua 

II pittore Demetno L'rnKhua 
(Gallena «Due Mondi ?. \ :.\ 
I^aunna). e nato a Pehuajo ml-
la prtmncia di Buenos Aires, nel 
1902. E<4li si fa notare gia in-
tomo al 1930 per la sua onjiina-
lita plastica nel clima ufficiaJe 
che era fatto dalla Scuola di Pa-
ngi e dal Xovecento italiano. Pit-
tore e fecondissimo incisore ha 
realizzato p-.Uure murali in case 
e Rallerie di Buenos Aires assie-
me ai pittori Juan Carlos Ca-
stajinino. Antonio Berrri. Manuel 
Colmeiro. Lino Spilimberao e En
rique Pob'castro. Fra le opcre 
piu rappresentative d d suo stile 
simbolista e smtctico di racconto 
sono le pitture murali escfjuitc 
ndla < Facultad de Humanida-
des » di Montevideo. II moUvo di 
maggior jnteressc di questa mo-
stra romana sta in una decina 
di quadri e in altrettanti mono-
tipi che trattano il tema tra(?:eo 
della guerra civile spagnola. 
Un'altra serie esposta. pure bel-
la e originale, e quella sulla 
Algeria martire. La mostra * 
completata da alcuni ritratti di 
un tenero pioMsisno c l 

te fra le quattrocento in bianco 
e nero che Urruchua ha inci^o. 
nel 196-5. per Ylnjerno di Dante. 

Nel pre^cntarlo Juan Carles 
Castagnino sottolinea un aspetto 
iniportante della nersonalita arti
stica di Urruchua ai suoi inizi: 
€..?le sue ivatetiche " piUUire ne-
n c " come una variazione da 
fk>ya a Orozco sejjnalavano gia 
il sentimento promcteico e n-
belle che caratterizza il suo uma-
nismo. l'aspirazione unrversali-
sta della sua concezione di arti-
sta eppero. alk> stesso tempo. 
con la forza primitiva dell'ame-
ricano >. Questo carattere di Ur
ruchua esplode nella serie di pit
ture sulla guerra ci\i!e spagnola. 
E' raro vedere pitture di un espres-
skmLsmo fiammeggiante e schele 
trico come queste di Urruchua. II 
s îo orrore e la sua nvo'.ta sono 
gi.i neH'uv> violento e tempe.^oso 
che egli fa della materia del co-
I c e . E per c o a I Goya delle <r>!t -
lure nere> e allOrozco del Cri.-to 
che (hftruppe la sua crocr agiiiun 
gerei El Gneco con !e S»K- p.t:ure 
\rii fiammeggianti e ansio^e. Urrj-
chua compone secondo dugonali 
essenziali e grandi masse, il co
lore ha uno spessore e un movi-
mento. sulla tavola. quasi Hqindo. 
lavico. Nd racconto sono ndotti 
al minimo. in uno spazio stermi-
nato. i personaggi: da una parte 
il fascista e il padrone e il prete 
che fanno piramide. dall'altra i 
proktari o tra\oigenti ndla bat 
taglia o massacrati dalla soldata-
gha fascista che non ha mai vo!to. 
N'ella sofferenza e nella lotta. nel
la vittoria o ne! massacro emerge 
sempre un personaggio. a volte 
piu. femmmile, che e un'incarna-
zione tutta americana della don
na ndla Libertd suite barncate di 
Delacroix. 

Questi quadri «:ono stati dipinti 
in gran parte n d 19.17 3J* ed c im-
pre&sionante. pure ne'.la loro on-
ginalita. quanto e come siano vi
cini a pitture e al modo di sentire 
degh' artisti italiani antifascuti. 
di un Sassu. di un BiroUi. di an 
Migneco. Direi che Urruchua c 

ha fatto tieila donna proletaria un 
.-.linbolo plastico di san^uigna elo-
quenza. LT donna, ancora. e pro
tagonista simbolo nel Li 1K>1LI sene 
di disegni dedicdti allMlwria niar-
tirc. 

Attilio 
Steffanoni 

Alia stamperia < II Torcoherc ». 
in via Alibert. espone il gio\anc 
incisore e pittore bergamasco At
tilio SSeffanoni. Prima di a rnvare 
a queste sue drammatiche e lim-
pide immagini sulla sporca guerra 
americana nel Vietnam. Steffanoni 
ha avuto un cammino di artista 
piuttosto travagliato. Con il diplo
ma della Aocademia Carrara di 
Bergamo nel '59 ando a Parisi 
a Livorare nello studio di Fnend-
lander. II suo mestiere gta s'oiro 
si fece piu scaltrito e p:u se\ero. 
Steffanoni era un < nx>rand:ano •>. 
nella purezza co^tnr.txva del .se
gno sentiva \.\ p-ob.t«"« deU'ane 
(come avrebbe detto il vecch.o In 
gres). Per anni il prob!ema de! 
mestiere de%e a\er o^se>.s:onato 
questo giovane. II tirocmio di to-
struttore di forme gli ha giovato: 
ozgi p\.6 narrare con grande for
za espressiva, non un se^no p:ii 
non un segno meno. 

II periodo morandiano fu segu.to 
da un periodo in cui le lastre 
erano cariche d'ombre do\e si 
profilavano carca^se di automo-
bili e di altri ogcetti. Po:. len-
tamente. come se una matura-
zione ideologica venisse a met
tere ordine ndla fantasia e a 
rendere davvero funzionale una 
tecniea ormai matura. ecco na-
scere i primi interm. i primi m-
term-estemi fino alio pregevoli 
incisioni di questa mo<tra. Dal 
punto di vista plastico lo stile 
costruttivo di Steffanoni s e raf-
forzato e liberato con la cono-
scenra del segno di Guerreschi 
e di Ferroni. Dal lavoro del pri-
roo ha imparato a dire cose ter-
ribui aenza fl minuno trcmore 

dal ABCTKX dai 

la\oro del secondo lui capito che 
il seuno p-.io essere affinato a 
tal punto AA co^liere e ferniare 
della re.iiia i p:u minuti fram-
menti. le p.u sesjrete \ibrazio-
ni p^icoloaicho. il nioto segreto 
ih'V.i* memone lonUine che tra-
passano nel presente. 

Una Listra di Steffanoni s\i-
lu>;vi il nK>'.:;o fond.imenta!e del-
l intemo rie'.Li stanza di lavoro 
che e inva=o dalle cose del mon
do e questa fusione e plastica-
mente perfetta. s,a che ndla 
stanza entri la natura con le sue 
piante e i suoi insetti. sia che 
nsuoni di scatenati ntmi di fe-
sta giovanile. sia che sia messa 
a soqquadro dalla \iolenza as-
sassina dei fanti di marina ame-
ncani. Ci >=ono alcune incLsioni 
che sono dei piccoli capoiavori 
di un occhio e di una mano che 
non tremano. 

II motivo narrati\o e fulmineo: 
Sempre una squadraccia che ar-
nva con gli eIico"teri a semi-
n.i e 5ir.iire .n un v.lla^g.o \ ' t-
n. in ta. 15 tas'.io e la coniposi-
z.one -»x>ii da r e » r t a J e . <ki film. 
E" s:raordinana la tt-cn:ca con cui 
l i ici , :ore realizza il trapasso di 
una \iolenza oisi !ontana n d pro
prio stud:o, nel proprio mondo. 
A \o!te usa il rosso a contrasto 
del nero che ne e rafforzato e 
nel mostrare senza batter ac l :o 
Li fo'.'.ia del macello e per dire 
la dolcezza di quelle case, di 
quecli og.2«^ti. di quelle crea
ture cosi Jontane di cui e fatta 
cenere e che l'artis*a sente come 
co^e sue. carne della sua came. 
I-» piu tipica della sene di que
ste tncisioni puo essere conside-
rata quella con il soldato ame-
ricano in rosso d i e fa da quinta 
a uno <^Mzki di rovine e di d:-
sperazione. D.i! punto di vssta 
plastico puo essere anche mte-
ressante notare che dal rigore 
purista e costruttore di Morandi 
sia nato un filone di implacabili 
narratori quali sono un Guerre
schi. un Ferroni e tanti e tanti 
altri gkrvani fra i quaK nri sem
bra che si sia fatto motto avanti 
a> Sketttoatim 

Gerard l^isseraml 
« Girasole » (via Margutta. 61-a) 
una gailcria che felicemente al-
tenia mostre di giovani italiani 
e stranieri. I-o presenta Antonio 
Del Guercio il quale, con grande 
utilita del visitatore. traccia un 
sicuro profilo del cammino del 
pittore francese sin dai gionii 
del gruppo pangino della Ruche 
fin quell'ineredibile ahea re , a 
fianco tli Rebeyrolle. e'erano. ol-
tre a Tisserand. anche De Gal-
la rt. Simone Dat. Biras. Bocchi 
e altri ancora). 

Tisserand espone quadri assa! 
recenti. molto diversi dai quadri 
degli anni '50. Korse un segreto 
legame e'e ed e la grazia malin-
conica che allor.i sosteneva le 
sue pitture « nere > e oggi que
ste « rosa >. II motivo dominante 
di tutti i quadri — Tisserand 
lo ha variato anche in quadri di 
grandi dimensioni — e l'amore 
f.inuliare. o meglio come una me
moria dolce e sorridente di qual-
coxi che fu. Ti.sserand e pittore 
di estrema finezza. in lui soprav-
\ i \ e qualcosa della ironica gra
zia di un Ikxicher. Voglio dire 
la sensibilita os.isperata per la 
ix*lle delle co^e. siano e--e car
ne od o^getti. 

Vn quadro di Tisserand e sem
pre un an^olo di stanza con un 
ogcetto al centro: il volto o 
parti del volto do! pittore che fa 
tutt'uno col volto d'una giovane 
donna assai bella e misteriosa. 
si imprimono o si legano aU'og-
getto. Si fondono tra i f:ori messi 
in un vasetto morandiano. bucano 
la tappezzeria delle poltrone. sbir-
ciano fra le lettcre battute dalla 
macchina da scrivere. sumno per 
essere strizzati con un parmo da 
una lavatrice \-ecchio mode!!o. 
stanno in molti quadri separati 
sotto campane di vetro — come 
da noi. a Napoli e nel Meridio-
ne. si tencono i s.inti o :'. hanv 
binello. Direi che tutti cl: o^ge! 
ti sono d:p.nti con grande a more. 
devono aver contato molo -iel!a 
vita del p-/tore. e co^i il vol'o 
da sfinge della doina che h,i oc 
chi azzurri indimenticabili. C e 
un gran vuoto malinconico in que
sti quadri anche se Tis^rand lo 
d:p:nge con il sorriso. ogni par 
ticolare e ben studiato per crea 
re queste sottili atmosfere di gra
zia e la iirica breve e un no' 
ironizzata in senso « pop > (par-
ticolarmente per la dimensione 
altra che assume l'oggetto'). La 
tenerezza psKrologica di alcuni 
pirticolari e il teso VIK/.O del-
ramb-.ente stranamente a me sug 
geriscono come la assenza della 
voce d'un bimbo o d'una donna 
dentro una casa. L'amarezza. poi. 
si svela nei quadri co* le teste 
sotto Je campane di vetro: qui la 
separazione e struggente anche 
se il fantasm.i pittorico e bof 
fardo. volge le cose al sorriso. 
alio t scraaashhh! > pop. Ben 
strano lirismo e questo di Tisse
rand: come se giocasse con un 
oggetto che gli taglia le mani. 

che questo nucleo affctt'wo an- rlccrca ha ainito una battuta 
cora mantiene in lui 

Tuttavia la parabola di Cas
sola scrittore richiede un di-
scorso un po' meno sbrigativo 
e presenta alcuni aspetti inte
ressanti. Non e'e dubbio che 
I'intuizione originaria di Casso
la — quell'aspetto del mondo 
e della vita che uno scrittore 
crede di scoprire, che fa pro
prio e che vuole comunicare 
agli altri — e rappresentata 
dalla consapevolezza che esislc 
nel fondo degli uomini un nu
cleo di affetti, un tesoro di 
sentimenti, che da senso alia 
vita e che inevitabilmente si 
sciupa non appena entra in 
contatto con il mondo esternn. 
con le convenzioni su cui si ar-
ticola il tessuto della societa 
o anche semplicemente con 
I'incomprensione di altri esserl 
umani, sia pure amici o pa-
renti. 

E' un'intuizione che ha una 
base oggettiva nella rcalta del-
Vuomo del nostro tempo (non a 
caso intorno a questo proble-
ma si sono affaticate anche nu-
mcrose tendenze filosofiche) e 
che Cassola ha inizialmente 
cercato di approfondire ed ar-
ricchire in due diverse direzio-
ni. Una di scavo interiore. con 
la ricerca della pena e del 
tormento che una simile siiua-
zione comport a (e la dirczione 
de II taplio del bosco). l'altra. 
per cosi dire, sociale con la 
scoperta della identita di quel 
nucleo affettivo con un'ansia 
segreta di liberta e di giustizia. 
covata nel cuore di piccoli 
gruppi sotto il fascismo, custo-
dita per anni nella sua purez-
za e conlaminata non appena. 
anch'essa. divenira azinne po. 
litica. cioe veniva comunicata 
ad altri (e la direzione di Baba 
e di alcuni altri racconti politi-
ci). Con tale approfnndimento 
Cassola ci ha detto le sue co
se migliori. che si ponqono an
che fra le cose migliori della 
letteratura italiana del dopo-
guerra. 

Improvvisamente pero la sua 

d'arresto (all'incirca con La 
ragazya di Bubo). K' sembra 
to die delibcratamente Casso
la abbia voluto mettere da par
te ogni impegno: e si badt be
ne die non alludo ad un impe
gno politico, ma a quello di uno 
scrittore che voglia allnrqare 
il proprio respiro. rendersi con-
to di tutte le implicaziom del
la sua originaria scoperta. can-
tinuare a comprendere gli 
aspetti pih sfiunientt della real-
la del suo tempo Lo scavo al-
Vintcmo del suo stesso mon
do poetico 6 cessato: gli ele-
menti drammatici e, enmun-
que, dolorosi che potevano es-
serci nella condizione esisten-
ziale che egli aveva cominciato 
a rappresentare hanno finito 
di interessarlo o, forse. qli so
no sfuggiti. Egli si e ancorato 
a quei momenti di fclicita e di 
gioia che pud venire dall'aflio-
rare alia coscienza di certi sen
timenti, ha isolatn i sum per
sonaggi in quell'atmnsfera di 
superficiale beatitudine. hn de 
limitato con una folta sic/ie il 
suo orticelln e si e limitato a 
coltivare quel frammento di 
terra senza piu avventurarst a 
guardare fuari o. almeno. ad 
arare in profondn; la sua vena 
di narratore si e. cosi. sempre 
pin ridotta. fino a direnirc un 
piccolissimo rigagnolo di 
acqua pura. intendiamaci, ma 
tanto esile che rischia conti-
nuamente di esaurirsi del tutto. 
A cosa si debba questo rannic-
chiarsi di Cassola e difficile 
dire: a un crollo ideate, forse 
(bene o male I'impegno politi
co significava per lui uno sti-
molo all'claborazione e un le
game con i problemi del no
stro tempo), a anche. e con 
maggiorc prolmlrilita. a una 
incapacity di snrreggere la sua 
intuizinne inizialc enn un'ade-
guata struttura di idee le quali, 
come si sa. non sono meno ne-
cessarie della fantasia per chi 
voglia raggiungere risultati 
poctici. 

Carlo Salinari 

MANTOVA: DA OGGI AL 27 MAGGIO 

Esposizione internazionale 
di poesia « sperimentale» 

1 
I 

La prima Esposizione inter
nazionale di poesia «speri
mentale > sari ospitata, dal 7 
al 27 maggio, nella Casa del 
Mantegna a Mantova e sara 
successivamente trasferita a 
Moderta, Verona, Reggio Emi
lia, Bologna e altre citta. 

Si tratta di una vastissima 
rassegna — curata da Adria 
no Spatola e Franco Verdi — 
di varie ricerche operative nel 
campo della poesia • speri
mentale »» come la poesia con-
creta, visiva, meccanica, ci-
netica, ideografica, visuale, 
elettronica, fonetica, spaziale 
e cosi via. 

Dopo le numerose mostre 
di poesia visiva, tenutesi un 
po' dovunque in Italia, questa 
rassegna tende a presentare 
un panorama quanto piu pos
sibile completo delle varie ten
denze sperimentali. Alia Espo 
sizione partecipano operator! 
di moltissimi paesi, dal Bra 
site al Giappone, dagli Stati 
Uniti alia Cecoslovacchia, in 
un arco vastissimo che vede 
affiancati il gruppo dei c poeti 
concreti > (che fanno capo 
alia Technische Hochschule di 
Stuttgart e agli esperimenli 
condotli da studios! come Ma* 
Bense e Abraham A. Moles 
con calcolatori meccanlci, 
nonche alia rivista brasiliana 
« Invencio >), quello degli Ita
liani e poetl tecnotoglcl t (Mlc-
clnl, Ptanottl, Ori • altri), 

quello dei poeti spaziali (Gar-
nier, Vandervelde, de Vree) 
o elettronici (Balestrini, in 
Italia) e cosi via. Le ope re 
esposte sono di: Altmann, 
Aragao, Azeredo, Accame, An-
gclo; Bense, Belloli, Balestri
ni, Brau, Braga, Blaine, Bann, 
Bremer, Basho, Bonilo Oliva; 
Chopin, Cameron, Catparsoro, 
Clay, Carrega; Oe Campos H., 
De Campos A., Doehl, De 
Melo e Castro. Dillon, De 
Vree, De Liamo, De Vascon-
celos, D'Ottavi, Diacono; Fin-
lay, Furinval, Fujitomi, Fu-
kiko; Gomringer, Garnier, 
Giuliani, Grogerova, Godel, 
Grenham, Goeritz, Grunewald, 
G i o r g i; Houedard, Hirsal, 
Heissenbuttel, Helms; I sou, 
Isgro; Jandl; Kawamura, Kat-
sue, Kriwet, Klaus, Kolar; 
Loncraine, Luca, Lora Tolino; 
Mori, Morgan, Mc Carthy, 
Mon, Miccini, Malti, Martini; 
Novak, Nakano NiiVunl, Niel
sen. Nash, Nanni; O™. Ovra-
cek, Ori; Piqnatari, Pinto, 
ParczewsVa, Pianolli, Porta. 
Pazarkaya, Paaliarani; Ri-
cardo. Rot, Ri.-ehm, Rotclla; 
Steen, SanmarV, Spatola, Seii-
chi, Schauffe'en; TnyoViyo. 
Tavares, Tola. Themerson. 
Tristan; Uribe, Ulrichs; Vln-
holes, Vanderlinde, Verdi. V» 
loch, Vitone, Vivaldi; Wil
liams; Ziverl, Zukowsky; XI-
sto. 
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