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ARTI F IGURATIVE 

Una mostra a Torino 

STORIA POLIT1CA IDEOLOGIA 

Gli incontri umani 
di CARLO LEVI 

Carlo Levi: a Paesaggio » 

Nella pittura italiann, Carlo 
Levi occupa un posto proble-
matico ed interessantr. Quello 
di una osmosi contimia tra let-
terato e pittore, cioe tra visio-
ne culturale affidata alia visio 
ne e all'integrazione della poe-
sia e matcriali e dimensioni piu 
specificamente pittorici. Una 
sorta di doppio registro di con-
tinuo mescolato e complicato 
con gli apporti dell'altra parte. 
In cui sara bene vedere qual-
cosa di piu di un dato di cro-
naca. e di fatto: che Levi, cioe. 
e assieme. e contcmporanea-
mente. pittore e scrittore. Quel-
la osmosi e tra la visione che 
abbraccia un orizzonte piu va-
sto dei singoli tratti ofTerti dal-
la tela, gonfla di una comples-
sa pienezza di vita, fisiologica 
e non. e la esattezza dei par-
ticolari, i! bisogno di razionaliz-
7arli. di puntualizzarli. di con-
figurarli figurativamente. Dila-
tazione vegetale e individuazio-
ne espressiva che tornano nel 
la mostra torinese della < Pie-
monte Artistico >. in cui Levi 
raccoglie una novantina di 
oli. lavoro degli ultimi cinque 
o sci anni 

Sono piante e ramaglie. ra-
dici e squarci di terra, barlu-
mi di mare e gonfiori di zolla. 
sono essenzialmente ritratti. 
Cioe questi particolari trascel-
ti e posti in violenta e aggres-
siva predominanza del taglio 
del quadro. in realta tipizzano 
il catalogo degli incontri uma
ni di Levi con la Liguria. co
me volti. figure, pcrsone. E tor-
niamo a quanto si cliceva in 
apertura: la storia. il roman-
zo iterato. che questi quadri 
contrassegnano. e un amore. 
una frequentazione. una passio 
ne piu vasta di quella radice o 
di quel violaceo aggroltarsi di 
alberetc: ma in qucste si per-
sonificano. ricevono la pungen-
te individuazione dell'occasio-
ne e da essa si dilntano a un 
discorso piu ampio 

Che non e neppure. e solo. 
fl romanzo di un incontro na 
turale. vegetale: piuttosto il 
mischiarsi di questo. che pure 
c*e e ben contrassegnnto. con 
11 ritmo dei ritorni. con la vi-
cenda delle stagioni personal!. 
intime e pubbliche. amplia il 
discorso di Levi. lo restituisce 
a quella sorta di mito totale in 
cui sembra voler racchiudere 
la propria opera. Un mito. ap 
punto. a piu dimension!: di se 
e della propria storia. come di 
quella di cid che lo circonda. 
come del regno vegetale. di 
quello poctico cnme di quello 
pittorico. 

Non a caso tra i paesaggi. 
In apparenza fuori tema. sta 
II grande Narciso. gia espo-
Bto alia quadriennale di Ro 
ma. in cui e sintetizzato chia-
ramcnte il significato d'assie-
me. naturalistico e razionale. 
lirico e misterioso. del mito 
di Levi. Che e quello poi di 
restituire alia storia il suo 
grumo oscuro e poctico di for-
ze. rendendone piu chiari ed 
espressivi possibile i tratti 
piu afTondati nelle pieghe 
oscure e nei momenti piu in 
timi. 

Paolo Fossati 

Le Mostre a Roma 

L 'uomo in serie 
di Mario Ceroli 
- (JoITredo Panse. presentatore. con Maunzio Calvesi. della 
™ mostra di Mario Ceroli alia «Tartaruga ». parla di mitomania 
- neoumanistica. o meglio neonnascimentale. a proposito della 
~ dimensione figurativa € gigantesea» prediletta dal giovane 
- scultore. Mitomania certo, e nutrita di quelle < passioni equi-
Z valenti ». artigiana e intellettuale. di cui dice Panse. Ma la 
- dimensione non ha alcun carattere monumentale (conoscitiva 
Z apologetico): e piuttosto uno schema ideologico e iconografico 

. 3 moitiplicato senalmente, uno schema il cui valore piastico 
Z d dato dall'ironia. In sostanza propno il fare contestando. 
Z ma con quanto « humour »!. di Ceroli rende evidente la carenza 
• di valori umanistici che possano sostenere la dimensione 
Z monumentale. Per dirla con parole di un altro giovane artista 
- romano. lo Schifano si tratta di un «rinascimento rivisi 
Z tato». 
- Uno dei primi schemi plastici «neonnascimentah » di 
Z Ceroli e stato quello del famoso uomo leonardesco iscntto 
- nel cerchio diventato una sagoma da incassare e da insca-
Z tolare. nulla piu che un grosso segnale pubblicitano. Gia in 
• questo primitivo schema il risvolto ironico e beffardo svuo 
Z tava I'iconografia di ogm monumentalita. Negli altri schemi 
Z plastici derivati dalla vita quotidiana la ironia era il carat-
Z tore dominante e si manifestava non tanto nel < gigantesco > 
~ quanto nel «seriale». Ed e nel senso di schemi iconografici 
- del vivere e scntire di massa — si vedano Cina e La fila — 
Z che oggi si carattenzza la plastica di Ceroli: oppure nel senso 
- di irnmagini. sempre meno schemi. assai corrosive nell'ironia 
Z della sempre risorgente mitologia dell'arte o degli oggetti — si 
- vedano tiurri e II collezionista. nonche i molti oggetti t op * 
Z rifatti con grottesca esibizione e molta bravura dalla « pas-
- sione del falegname > 

z Moltiplicazione e montaggio 
- In Cina la moltiplicazione e il montaggio seriate delle figure 
Z di uomo e di donna che sfllano in file alterne consegue un 
- efTetto plasticoritmico suggestivo e ossessivo. almeno nella 
Z sala della galleria. Le sagome delle Hgure umane. poco piu 
- " grandi del vero. non hanno caratterizzazione somatica e psi-
Z cologica: la sommaria delineazione d"un volto femminile. in 
- seconda fila. non fa che accentuare lo stupore per I'appari-
Z zione di massa. per I'invasione dello spazio che «embra carv 
- cellato. \JO schema piastico a sagome se e sufTiciente. nella 
" sua scaltra ed elaborata sommaneta tecnica e rormale. a 
Z Tare da telaio iconografieo a una scultura tronica e di conte 
- sta7:one si rivela assai inadeguato quando. come in Cina. 
Z debba dare forma a una realta che anche la dimensione se-
- riale del piu scatenato «humour > non riesce ad abbracciare 
Z tutta. U nostro gusto ci fa preferire opere come Burn e 11 col 
- lezionista ed anche i piccoli oggetti t op» Per due ragioni: 
Z perch6 lo schema a sagome e superato da un idea piu com 
" plessa di plastica e perch6 il talento e la tecnica di Ceroli 
- non si eoncentrano piu quasi esclusivamente nella eontesta 
~ zione. 
- Ci sembra che a questo punto divenga piu ditlicile par 
Z lare di mitomania nnascimentale e di conseguente giganti 
- smo del fare di Ceroli. L'ironia stessa e altra cosa nel mo 
Z mento in cui lo scultore pensa un'immadine iconograficamente 
- come relazione e l'immagine si struttura « a specchio» Non 
Z e'e piu necessita plastica che la figura umana abbia nreri 
- menti rinascimentali o si mostri piu grande assai del vero 
Z per affermare la sua prionta assoluta nell'ordine umamstico 
- delle cose, soprattutto a petto degli oggetti creati (e f(>ssero 
Z pure opere d'arte). In questa nuova maniera di Ceroli. nop 
- gigantesea e non seriale (forse di nuo\-o. come agb inizi. 
Z sesretamente metafisica). la figura umana ha fmito di es-
" sere uno schema e potra subire trasformazioni. imprevedi 
- bili oggi. E con la figura umana ha preso forma tutto un pic 
; colo tnondo di oggetti che la condizionano p'.asticamente. 
Z Dario Micacchi 

« R a p p o r t o d a l V i e t n a m » M Emmo su™ Amade 

A Nord e a Sud del 17° parallelo 
II " reportage» si intreccia fittamente alia documentazione storica e all'analisi politico della vicenda vietnamita, 
offrendo una visione d'assieme delle sue origini e dei suoi sviluppi, dall'autunno del 1954 all'estate di quest'anno 

L'ossatura di Rapporto dal 
Vietnam di Emilio Sarzi Ama
de, pubblicato dall'editore Ei-
naudi (I960, pp. 297, L. 2.000). 
6 data dalle note stese dall'au-
tore durante i viaggi compiuli, 
a nord e a sud del 17. paralle
lo. tra il 1959 e il 1965. Tutta-
via, nell'opera, il reportage si 
intreccia fittamente alia docu
mentazione storica e alia ana-
list politica della vicenda viet
namita. cosi da offrire. di que
sta, una visione d'assieme. del
le origini e degli sviluppi suoi, 
dall'autunno del 1954 all'estate 
di quest'anno. 

11 libro e suddiviso in due 
pani: « il Iwnoo cammino verso 
la guerra * e « una lotta antica 
per la liberta t>: la prima e for 
se la piu importante, certa-
mente la piu ricca d'interesse 
per la conoscenza della gene 
si del dramma vietnamita 

Sarzi Amade annota acuta 
mente le ragioni che hanno 
consentito agli Stati Uniti di 
realizzare su scala mondiale 
un indubbio successo politico-
propagandistico. con il «cori-
fondere talmente le carte in 
tavola da far credere — a chi 
era disposto a crederlo — che 
il problema vietnamita fosse 
costituito realmente da un enn 
franto tra Stati Uniti e Hanoi 
(o addirittura tra Stati Uniti ed 
Hanoi e Pechino messi as
sieme) ». 

Certo, I'incalzare stesso de
gli avvenimenti, ogni giorno 
aggravando i pericoli per I'in-
tern umanita. ha finito per 
mettere in ombra le cause del
la crisi rispetto all'urgenza di 
iniziative che. comunque. di-
schiudessero le vie della pace: 
anche di qui le perplessita. che 
qua e la sono affiorate, tra le 
stesse forze democratiche, nei 
confronti della cntiddetta « in 
transiaenza *. della cosiddetta 
« riqidita » del FiVL sudvietna-
mita e del gnverno di Hanoi 

Kbbene. il libro di Sarzi 
Amade e imvnrtante anzitutto 
per questo Kstn fornisce la do 
cumentazione foltissima e pun 
tuale che Vintervento stattmi-
tense P rivolto non a ristabi-
lire, bens) a sovvertire. nel 
sud est asiatico. un equilibrio 
la cui definizione e la cui di-
namica evolutiva erano state 
delineate e narantite daali ac 
cordi di Ginevra dell'estate 
1954. 

Co$icche~. anche se si ammet-
tesse per valida Vambigua dot-
trina dell'equilibria mondiale 
come prezzo della pace egual-
mente risidterebbe qiusta e ne-
cessaria. nel complesso. la co
siddetta « intransigenza di Ha
noi » nel rifiutare credito alle 
offensive di voce ttatunitensi. 

Uapertura di un negoziato 
che facesse annetto di trattati 
ra quanto alia trattatira stes
sa e preliminare (e cio$ 
il riconoscimento dello statu 
quo ante del Vietnam) sancen-
do la rottura dell'equilibrio se 
gnato nel sudest asiatico dagli 
accordi ginevrini. aprirebbp la 
via a nuovi e piu qravi peri 
colt per la pace del mondo. ol 
treche danneggiare irreparabil-
mente la causa nazinnale viet
namita. 

11 libro. dicevo. si affida alia 
forza dei fatti documentati: 
una catena ? cui primi anelli 
affondano nel lontano 1954. 11 
racconto si snoda dai giorni nei 
quali i * consiglieri » nordame-
ricani arrirann a Saigon pri 
ma ancora del reimharcn del 
corpo di spedizione francese 

L'oligarchia di Saigon si mi
ne a strappare ai contadini le 
terre conquislate e difese tra 
il 1945 e il 1954. Vanticomum 
smo assurge a ragione d'esse 
re, prima e ultima, dello Statn 
di Ngo Diem: a strvmento di 
annichilimento di tutte le oppo 
sizinnt. 

Anni prima confusi. poi tor-
bidi. di repression!, di crudel-
ta. Prima dicembre 1958: nel 

L'ultimo fascicolo di « Ulisse » 

Come riformare le istituzioni 
L ultimo tasacolo di Ulisse € 

dedicato al tema «Come rifor
mare le istitu2ioni ». II sommar.o 
e costituito dai seguenti art.coli: 
Vittorio Gorresio. Venfanni dopo. 
ovrero le deficient delle nosue 
istituziom; Umberto Terracim. 
La Costituzione; Manno Bon Val 
sassina. La nforma dclla Costitu 
none dal punto di nsta della 

Destra: Vezio Crisafulli. fl suite 

ma parlamentaTe & in emi; 
Franco M. Malfatti. La partito-
crazia e la crtsi del Pirlamenlo; 
Leho Ba<=«o I parUU e il Parla-
mento: Renzo Laconi. Regwni e 
."tahihfd del regime; Aldo Bozzi. 
L'tncerto ordmarcenro reajowale; 
Antigono Donati. L'amnjinistra-
zione centrale dello Stato: Luigi 
Preti. La nforma della pubblica 
amministrazione: Ugo La Malfa. 

STORIA DELLE 
RIVOLUZIONI 

in edicola ogni settimana un fascicolo 250 fire 

L'inleri-enro <ieUo Stato ^iirarer^o 
te xmprese pubbliche; Giuseppe 
Petnlli. Stato imprenditore e pro-
grammazione; SiKio Leonard!. 
L'altiritd imprenditonale pubbli
ca; G. Lupo Oiti. Considerazioni 
di cht me in vn'azienda; Arturo 
C. Jemolo. La magistratura: 
Giuseppe Maranmi. L'altiritd 
giudiziaria: Giovanni Leone. La 
legislazione e \a nforma dei Co-
did; Guido Gooella. La riforma 
dei Codici secondo i principi del 
la Costituzione; Fausto Gullo. 
L'aooionjamenlo della lepisJaTio-
ne: Virgiho Andnoli. lntorno 
alia riforma del Codice di 
procedura cirile; Roberto Tre-
melloni. La riforma mbutaria: 
Antonio Pesenti. Si ruole o non si 
mole una nforma mbutaria de-
mocraUca?; Pietro A. d*Avack. 
La pOii2tone deTla donna nella fa. 
miglia italiana; Nilde Jotti. La 
Ieoislazione familiare; Teresita 
Sandeski Scelba. Kecetsitd di ri-
forme nel dintto familiare; Cesi-
dio Guazzaroni. L'Jtalia e le Or-
ganizzazioni tnternazumali, 

campo di concentramento di 
Phu Loi mille detentiti tnuoio-
no avvelenati (il bilancto dello 
Stato per il 1958 prevede lo 
stanziamento di 112 rnilioni di 
piastre per le prigioni e di 115 
rnilioni per lo sfiluppo indii-
sfriale). Alia ghigliottina che 
Diem mantiene in funzione — 
estremo omaggio ai vecchi co-
lonizzatori — si assommano i 
metodi dei nuovi padroni della 
CIA. 

Lo sterminio dell'opposizione 
ha evocato le forze e le con-
dizioni della contrapposizione 
totale 11 Fronte di liberazione 
e nato il 20 dicembre I960. La 
guerriglia dilaga, ineluttabile 

La scommessa sul cavallo 
Diem fu un errore o. invece. 
una srelfa obbligata. imposta 
dalla logica stessa della pre 
sen?a statunitense nel sud est 
asiatico. da Foster Dulles a 
Kennedfi? 

11 libro porta alia luce il filo 
nero che congiunge la promo 
zione di Diem overata dall'Am
ministrazione Eisenhower, al 
piano del democratico Mans 
field (no alle elezioni; trasfor-
mazione del 17 parallelo da de-
marcazione amministrativa a 
frontiera di Stato) al viaggio 
compiuto a Saigon nel maggio 
del 19K1 da Johnson, quando 
I'allora vice presidente USA 
saluta Diem come il < Chur
chill del nostro decennio >. 

La scelta 
decisiva 

Precisa e la documentazione 
del 1961 come I'anno in cui gli 
USA compiono la scelta decisi 
va tra la pace e la qucrra. Do 
po Johnson, a Saigon va Staley 
(la « testa d'uovo » autore del 
piano che. con il concentramen 
to dej contadini vietnamiti in 
alcune migliaia di «villaggi 
strategici», avrebbe dovuto 
estinquere la guerriglia nel gi
ro di 18 mpsi). Poi arriva Tay
lor e. con Inf. la Special Force. 
Comincia la • * guerra specia-
le». teorizzazione elaborata 
dalla staff kennediano e affi
data per Vesecuzione ai « ber-
retti verdi » addestrati a Fort 
Bragq: psicologia. dollari e 
spiefata violenza 

Qualche anno fa una rivista 
francese pubblico la dichiara-
zione di un alto diplomatico 
molto vicino a Kennedy: ...« Fl 
Vietnam? Esso non ci interessa 
ne come obiettivo strategico. n6 
come base politica Ci interes
sa come prnva... Cid che noi 
cerchiamo qui sono le condi-
zioni che possono consent ire 
a una potenza come la nostra 
di vincere in un conflitfo di 
ouesto tipo Come uno Stato 
dntnlo di un immenso poten 
7i"ale militare e di una medio 
ere forza politica. su di un 
terreno dato. puo debellare un 
avversario che dispone di de-
boli me7zi militari ma di una 
grande foiva politica... Forse 
non e vitale per noi risolvere 
tale problema nel Vietnam. Ma 
qui dobbiamo imparare a risol-
verlo per i settori vitali d'Afri-
ca. d'Asia e soprattutto d'Ame
rica Latina Qui noi dobbiamo 
impadronirci del seereto che 
ci permettera di vincere la 
sovversione comunista in Ve
nezuela. in Brasile. in Guate
mala... t. 

Ecco. nel passaggio della 
sirateo'ia statunitense dal con
tainment di .Dulles alia « ri.spo-
tta flessibile > di Kennedy si 
collnca l'inizio e la proqressio-
ne della querra speciale: re-
sponsabilita — e illusiane — del 
presidente assassinato. che il 
libro precisa senza alcuna con-
cp*<;ione all'ipocrisia post-mor
tem 

Eppure. dal * Rapporto » di 
Sarzi Amade. la parte avuta da 
Kennedy nella liquidazione del 
reqime di Diem risvlta di tanto 
rilievn da legittimare una do 
manda: se eqli non fosse stato 
assassinato la ricenda vietna
mita forse arrebbe potuto ve
nire incanalata verso altri 
sbocchi? 

NeU'autunno del 1953 la 
€ guerra speciale ^ si rirelara 
come un vicolo cieco e il reqi
me diemista si sfasciara dinan 
zi ai mob} dei buddisti. alia 
sfida delle mille manifestazinni 
popnlari. alle rittarie partigia 
ne. dai sentieri della auerriqlia 
alle battaqlie campali 

Kennedu ebbe U coragqio di 
tntendere la lezione dei fatti e 
fece abbattere Diem Sola un 
cambio di carallo o. inrece. ri-
cerca di una strada nuara? Le 
Ire — o le quattro? — fucilate 
di Dallas resero gratuito per 
semjrre. siffatto qvesHo Kel 
precipitare deUe vcnnfilte. nel 
le conrulsioni dei colpi di stato 
plurimensili a Saigon, gli Sta
ti Uniti si trorarono a decidere 
dinnanzi alle alternative che 
Mac Namara riassunse alia 
conferenza dei capi degli *1ati 
maggiori tenutasi nel marzo 
del '64: tritiro dal Vietnam; 
neutralizzazione del Vietnam; 
guerra al Nord*. (11 libro e 
particolarmente ricco di notizie 
in proposito). 

Un bombardamento al napalm di aerei USA su un vi l laggio partigiano del Vietnam del Sud 

La spedizione della VII flot-
ta nel golfo del Tanchino, se-
gnando il superamento della 
concezione della « guerra spe
ciale * indico quale delle tre 
soluzioni fosse stata adottata. 
11 Vietnam, da campo speri-
mentale. assurgeva a teatro 
dell'attacco diretto. anche se 
« controllato ». dell'impero nor-
damericano contro il mondo 
socialista. Eppure l'inizio della 
escalation, se costitui un salto 
di qualita sul terreno politico-
militare. non fu che Vultima 
spirale del processo che gli 
USA avevano messo in moto 
nel 1954-'55. comineianda la lo-
ro penetrazione a Saigon. 

La seconda parte del libra — 
« una lotta antica per la liber
ta » — si apre con la conseqna 
delta bandiera delta 144 Rriga-
ta Garibaldi da parte della de-
legazione del PCI che nel mag
gio dell'anno scorso visito la 
EDVN all'unita contraerea che 
un mese prima aveva abbattuto 
a Thanh lloa cinque aerei sta-
tunitensi. 

E' la prima delegazione di un 
partito comunista deU'« Occi-
dente capitalista » che visita il 
Nord dopo l'inizio della escn 
lation La delegazione si in-
contra con i diriqenti vietnami
ti, viaggia nottetempo nelle 
provincie della Repubblica. tra 
allarmi aerei e 1'eco lontana 

delle esplosioni, reca ai soldati 
e alia popolazione la solidarie-
ta dei comunisti italiani, la te-
stimonianza della mobilitazione 
dell'opinione pubblica del no
stro pae.se a sostegno della 
causa vietnamita. La risposta 
alle parole di Giancarlo Pajet-
ta e degli altri memhri della 
delegazione sembra a volte ve-
narsi di sorpresa. dinnanzi alia 
notizia che tante e tante sono 
le manifestaziani che in un pae-
se cosi lontano si succedono 
contro Vagnrpssinne imperinli 
sla. per la pace e I'indipenden 
za del Vietnam Ma nei discor 
si dei vietnamiti. dal presi
dente Ho Chi Minh. all'ttfficia-
le di batteria alia student essa, 
sempre vira. presente e la 
consapevolezza che dall'* Occi-
dente t non vengono soltanto 
gli aggressori; che vi sono la-
voratori. masse popolari in Eu-
ropa e negli USA unite ai viet
namiti da una profonda comu-
nita di aspirazione e che co
munque non possono venire 
confuse mai con I'azione del-
I'imperialismo nell'assurda di-
stinzione tra popoli oppressi e 
popoli oppressori. Che la vitto-
ria della causa nazianale viet
namita dipendera anche dalla 
capacita dei popoli. nell'Occi-
dente. di fare il vuolo attor-
nn all'imperialismo aqqressore. 

Una civiltd 
internazionalista 

Tale consapevolezza dei viet
namiti non appare motivata so
lo dall'immediate necessita del
la guerra (strumentale quindi. 
come suoi dirsi) bensi alimen-
tata da un patrimonio — di sof-
ferenza. di esperienze. di cultu
ra — che ha superato I'antino-
mia colonialismo xenofobia. die 
fa da tessuto ad una cirilfa au-
tenticamente internazionalista. 

Questa seconda e la parte 
del libro cronologicamcnte piu 
vicina alia memaria del let-
tore. agli avvenimenti cui ab-
biamo assistito. partecipato dal
la primavera del 1965; ma la 
prevalenza. in questa parte, 
del reportage mantiene lucida 
la tensione che percorre. dun-
que. tutto il Rapporto dal Viet
nam. 

Le pagine piii felici sono 
quelle dove il reportage si fa 
piu diretto e immediaio. L'au- ' 
tore va nel luglio a Nam Dinh, 
colpita dalle formazioni aeree 
statunitensi: macerie dapper-
tutto, dalle viscere delle pic-
cole case sventrate affiorano 
intatti quaderni di scuola. una 
carrozzella per bambini, barn-
bole. Annota Sarzi Amade che 
* i qiocattoli dei bambini, nel

le guerre si salvano sempre » 
(ed e cosi, tu ricordi i palazri 
delle nostre citta, dopo il pa*-
saggio delle « fortezze volanti », 
i casolari sulle montagne, dopo 
i rastrellamenti). 

Sarzi Amadi visita i villag
gi che conservano ancora tutti 
i ricordi della resistenza anti-
giapponese e antifrancese, do
ve la serenita dei coufndinl 
dinnanzi alia nuova guerra non 
e rassegnazione e la dura au-
sterita della vita non spegne la 
frescltezza semplice dei rap-
porti umani. Qui si coglie 11 
senso vero deU'avvicendarai 
delle generazioni che non san. 
no cos'e la pace perche da 
venticinque anni I'esistenza si-
qnifica guerra; del inoftipM-
car.si del dalare come condizio-
ne umana. Senza die vengana 
perduti i lineamenti detl'uomo. 

Alia fermezza del popolo cor-
risponde, in Hn Chi Minh e ne
gli altri diriqenti. Vinflessibile 
ancoragqio di tutta la politica 
vietnamita ai postulati di Gi
nevra. contro il terrificante ri-
catto imperialista ma anche 
nel rifiuto a considerare ormal 
superati questi accordi. in con-
seguenza delle infinite i>ioIa?io 
ni perpetrate dall'aqqressare: 
suggestiane questa che affiora 
e riaffiara nelle enunciazionl 
della Repubblica Popolare Ci-
nese. 

II libro accenna solo alle po-
sizioni sostenute dai compaqni 
cinesi. riferendo alcune after-
maziom fatte da Suslov a Mo-
sea e da Tenq llsmopinq a 
Pechino negli inmntri con la 
delegazione del PCI. 

Accenni scarni e « Tjeidrn/r ». 
eppure bastanti a fare inten-
dere la misura delle gravi con-
vcquenzp che per la lotta dpi 
vietnamili derivana dal riqelto 
eiiiesr di nnui unitd d'az>nne 
cnu n\\ altri vnesi sncialitli. 

11 Rnnportn dal Vie'unm err-
do catHtuisca overa di prima. 
rio rilipro: moHo diversa da 
recenti testimonialize — come 
auella di Madeleine Riffaud dal 
Maquis Vietcong — ma non 
meno valida. propria pnrche' 
tentatiro di sintesi documenfn 
ta del dramma vietnamita. Vn 
tentativo condolto non semprp 
in modo strinanto. ma rivsci'o 
in tanta parte: dalla catena 
dei fatti e dalla folia dpi per 
sonaqgi clip hanno un name, il 
* rapnorto» fa emerqere il 
grande protaqonista. il popnlo 
vietnamita che con la sua hot 
taqlia. senza precedpnti nplla 
storia, sta seanando il profilo 
della nostra epnea Nonostanle 
tutto. 

Renato Sandri 

L E T T E R A T U R A 

Un piccolo « boom » di libri e riviste 

NEL LABIRINTO 
DELLA LINGUISTICA 

Struttura. strutturalismo. parole 
e concetti che dilagano ormai da 
qualche anno nella cultura italia 
na. in un arco di discipline assai 
vasto. che va dalla moderna an-
tropologia alia l.ncuistica Un 
piccolo boom che ha portato alia 
conoscenza di testi troppo a lun 
go ignorati. ma anche a molte 
confusioni. Per mettere un po' 
di ordine fed.tore Bompani ha 
fatto tradurre Tanno scorso un li 
hretto assai utile: Usi e stgnifi-
call del termme struttura. a cu-
ra di Roger Bastide (pp. 207. li 
re 1600). dove sapsi di di\ersi 
autori (da I-evi Strauss a Gold 
mann. da Lefebvre a Aron. eec.) 
forniscono appunto utili indica 
zioni intorno alluso (del resto 
speseo controverfo) del concetto 
di t struttura > in etnologia e in 
Iingui5tica. in psienanalisi e nel 
le vane branche del dintto e 
cost \ia. 

Ma in que.=ta .-ede vogl'amo 
considerare soltanto gli aspetti 
!:nguistici del p--ob.ema. I.o stmt 
turalismo e i suoi teorici. si so
no pre^entati sul mercato edito-
nale italiano in modo cosi mas 
siccio e non piamficato (e non 
certo per colpa loro). che anche 
il lettore non del tutto sprowe 
dnto fa molta fatica ad or.en-
tarsi Ne si pretende certo in 
questa sede di fomirgh il ban 
dolo dclla matas"=a: ci si cor.ten 
tera di tracciare una rapida bi 
bhografia di titoh. im c indice » 
msomma dei principal! testi usci 
ti recentemente. 

E" curioso anzitutto che, men-
tre si sono tradotti numerosissi 
mi testi teonci e divulgativi. a 
tutt'oggi non sia stata ancora pre-
sentata al lettore italiano pro
pno I'opera cui la magg.ore par
te delle altre si e rifatta in di 
verso modo: il Cours de Imguisti 
que generale (1916) del de Saus-
sure (peraltro in preparazione 
presso Laterza). Si tratta del re
sto di un caso non nuovo nell'edi-
toria italiana. Basta pensare che 
altri testi e auton fondamentali. 
come i formalisti russi o le Tesi 
del Circolo di Praga. sono usci-

ti assai dopo tutta una sene di 
pubhlicaziom ad essi largamente 
debitrici. 

E' solo di quesfanno mfatti la 
tradu7ione italiana di uno studio 
sul Formahsnio russo. apparso 
in America oltre dieci anni fa. 
e firmato da Victor Erhch (Bom 
piani. pp. 329. lire 1.800). Que 
sto ubro ha contnbuito a far 
conoscere Jakobson e Tomascev-
skij. Sklovskij e Ejchenbaum. ed 
uno dei penodi piu fcrvidi di ri 
cerche linguistiche (da Mosca a 
Praga. dal 1915 agli anni venti) 
ad un va^to pjbb.ico Coilegato 
con le correnti del forma lismo 
tedesco e alle prime ncerche del 
de Saussure. il formal.smo russo 
rappresenta un punto di nfen 
mento obbheato per ogni moder
na espenenza strutturalista. Que 
sta nostra sezione hibliografiea si 
completa con Le Te$i del 1929 del 
Circolo linguistico dt Praga. cu 
rate da Emilio Garron. e Sergio 
Pautasso per Teditore SiUa. e 
con i Sapoi di linauMtica genera
le di Roman Jakobson (Feltn-
nelh. pp. 218. lire 2 200). e Una 
leoria della prosa di Viktor Sklov
skij (De Donato, pi> 242. lire 
1800). entrambi recent.ssimi in 
edizione italiana. Un altro pre 
cursore del modemo strutturali 
smo e in q'je*to quadro. Vladimir 
Ja Propp. con la sua Morfoloaia 
della fiaba, pubblicata a Lemn-
grado nel 1928 e tradotta que
sfanno pres<*> Einaudi (pp 240. 
lire 2000). 

L'n'opera d msieme del 1932 edi 
ta a cura di Cesare Segre tre 
anni fa. e la Ltnouisttca gene-
rale e linguistwa francese di 
Charles Bally (II Saegiatore. pa 
gine 560. lire 1600). allievo del 
de Saussure. Piu propriamente 
ded:cato ».l!e question] connes«e 
ai rapporti tra lingua e societa. 
e lo studio (scntto nel '25) del 
glottologo danese Otto Jespersen. 
Umanitd, nazione e individuo 
dal punto di vista linguistico (Fel-
trinelli. pp. 161. lire 1200). 

In questo quadro hanno assun-
to sernpre maggior rilievo gli 
studi sul s-.gnificato (studi seman-

tici). collegati del resto ad una 
serie di ricerche filosofiche. parti
colarmente attive in America e in 
Inghilterra. Molto importante e 
// significato del nomficato di 
Ogdcn e R,chards (II Saggia-
tore. pp. 412. lire 26001: appar-
sa nel 1923. quest'opera rappre
senta un testo base de!le fi!o->o. 
fie empiristiche e stnitturahsti-
che del Iinguaggio: cui si ricol 
lega idealmente il recente libro 
d Stephen Ullmann Li semanti 
ca. Introduzwne alia scienza del 
significato (II Muhno. pp. 434. li 
re 4.000). Sullo stesso argorr.ento 
(la semantica come studio del 
« siffnitlcato» delle parole) e di-
sDonibile un libretto divulgatno 
d: Pierre Guiraud (Bompiani. pa 
cme 160. lire 900). II Mulino of 
fre .noltre un gruppo di studi sul 
linguag£io di Martinet. Alon^o e 
Snell 

Uno studioso ene ha avuto par-
ticolare fortuna in Italia, e stato 
Roland Barthes. il cui Grado ze 
zo delta scriltura e stato tradot-
to fin dal 19*1 Influenzato da 
Sartre, dal mamismo e dalla mo-
dema socioiogia. Barthes ha cer-
cato di trasfenre le acquisizioni 
dello strutturalismo sul terreno 
della cntica letterana e dell ana-
lisi dei fenomeni culturali di mas
sa. Sono u«citi di lui quesfanno. 
oltre alia nstampa econom.ca 
dei Mill doggi ( Ixna. pp. 250. 
lire 800). i Saooi cnlici sul « Nou-
veau roman» e Brecht e !o 
strutturalismo (Einaudi. pp. 299. 
lire 2500) e gli Elementi di se-
miologia (Einaudi. pp. 96 lire 
500). o scienza dei seem. 

Tra gli studiosi che hanno por
tato sul terreno della linguistica 
una proposta specificamente mar-
xista. sono stati present! que
sfanno: Adam Schaff. con lntro-
dvzxone aUa semantica (Edito-
ri Riuniti. pp. 360. lire 3200) e 
Galvano della Volpe con la ri-
stampa (accre.sciuta di nuove ap-
pendici) della sua Cntica del 
gusto, apparsa per la prima vol-
ta nel 1960. 

Una /nfroduzione alia semanti
ca (Laterza. pp. 240. lire 2200) 

e stata fornita anche da uno stu
dioso italiano. il De Mauro. gift 
noto per la sua fortunata Sto
ria linntmftca dell'Italia unita. 
Di Luiui RosicSlo e apparao 
.Strullura. uso e funztoni della 
lingua (pp. 157. lire 1800). Da 
ricordare Lingua, stile e societa 
di Cesare Segre. pubbhcati alcuni 
anni fa da Feltrinelli (pp. 250, 
lire 5000). e la recente inehi»-
sta su « Strutturalismo e cntica > 
condotta dallo stesso Segre tra 
numerosi studiosi italiani e str«-
nien per il « Catalogo del Saggia-
tore ». Gia numcrose. poi. le ri-
\iste che a questi problemi de-
dicano particolare attenzione: ol
tre a e Nuova Corrente > e a 
< Rendiccnti ». alcune riviste spe-
ciahzzate come «Angelus No-
ms ». « Lingua e stile >. e i rt-
ct-rtcssimi * Strumenti critici ». 

Per completare il panorama 
del settore italiano. andranno ri-
cordati alcuni cutori legati piu 
direttamente alia scuola filologi-
ca tedesca: una ristampa econo-
mica della Storia della lingua 
italiana del Migliorini (Sansoni. 
pp. 706. lire 1000). e la raccolta 
di scritti di Devoto Cirilfd di 
parole (Vallecchi. pp. 234. lire 
2200). entrambi usciti I'anno 
scorso. oltre a Lingua libera t 
lihcrta linguistica. di Benvenuto 
Terracini (pubblicato da Einaudi 
nel 1963: pp 223. hre 2500). 

A qualche testo piu accessibi-
le o addinttura divulgativo si e 
accennato. Aggiungjamo il libret
to del Lepschy La Ungvistica 
strutturale (Einaudi. pp. 234. li
re 1000), che e forse il piu adat-
to a dare una pnma infer ma
zione storica e concettuale su 
tutta la corrente dello struttura
lismo: e il piu specialistico ma 
non inaceessibile Profilo stonco 
della linguistica moderna di Mau
rice Leroy (Laterza. pp. 224. li
re 2000). 

Altri titoli premono. altn so
no certamente sfuggiti al rapido 
excursus, ma per questa volta 
ci sembra che basti... 

9. C f. 
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