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IDEOLOGIA MUSICA 

• I I lavoro e la liberla. Una leoria 
della sociela comunisla» di J. N. Davydov 

Un saggio 

sovietico sulla 

liberta 
Una ricerca che supera in larga misu-
ra le vecchie impostazioni dogmatiche 

II saggio del filosofo sovietico 
J .N. Davydov. II lavoro e la 
liberta. una teoria della sociela 
comunisla, che I'editore Einau-
di ha pubblicato. con una pre 
fazione di Vittorio Strada. nella 
collana <t Nuovo Politecnico» 
OBGG. L. 500). benche non re-
centissimo — e uscito in russo 
nel 1DG2 — appare interessante 
sotto vari aspetti . Anzitutto, la 
ricerca e condotta secondo una 
linea non confondibile, in buo-
na misura, con le antiquate im
postazioni dogmatiche. Poi. in 
una situnzione in cui. nei movi-
menti socialisti dci paesi di piu 
alto sviluppo civile, il prohlema 
della liberta diventa sempre 
piu rilevante. essa e uno dei 
pochi tcntativi marxisti di af-
frontare teoricamente il pro
blema. 

Che la ricerca di Davydov 
si inscriva in un orientamento 
generale da ritencrsi positivo 
non signiflca tuttavia che essa 
non sia. in alcuni suoi svolgi-
menti, discutibile. E direi che 
proprio la positivita dell'indi-
rizzo generale della ricerca 
esige che essa, piu che sempli 
ccmente apprezzata. venga di 
scussa. Va rilevato subito cho 
il saggio consta di parti moltn 
eterogenee. Le osservazioni sul 
la genesi della coscienza e 
deU'etica negli uomini primi 
tivi, la convinzione che il mon-
do vada «necessa r iamente» 
verso la liberta di ciascuno. e 
inflne vari rilievi sulla societa 
capitalistica e industriale con-
temporanea, sono da annove-
r a r e . credo, piu che fra i ri-
sultati di una ricerca marxi-
s ta , fra le ipotesi possibili e 
desidcrabili oppure fra le ere-
denze di una filosofia della sto-
ria che non pu6 essere confu-
sa con ir mar3cism«jrr>AitTe par-

grande meritrj rft Mani di ave-
r e analizzato la vastita e le 
radici dei fenomeni dell 'alie-
nazione e ben sottolineato. E 
poi. del fatto che la liberta 
comunista venga definita insi-
stentemente come la liberta di 
ciascuno, non pud sfuggire 
l ' importanza in un contesto 
culturale — come e quello so
vietico — che si preclude an-
cora largamente (lo si vede 
chiaramente anche nel saggio 
di Davydov) la comprensione 
delle tradizioni personalistiche 
del pensiero europeo. 

Ma 6 particolarmente su due 
punti che merita di r ichiamare 
l 'attenzione. II primo e il modo 
astrat to in cui I 'autore espone 
la concezione marxiana della 
l iberta. Si fanno riferimenti 
polemici alle concezioni pura-
mente etiche o estetiche o co-
munque idealistiche della liber
t a . ma mancano sia riferimenti 
ser iamente contestativi delle 
liberta fruibili nelle societa ca-
pitalistiche. sia riferimenti ai 
problemi di liberta ancora non 
risolti o risolti parzialmente 
nelle societa socialiste. A que-
sto proposito non si pud non 
convenire con le considerazioni 
limitative svolte da Vittorio 
Strada nella prefazione. Vero e 
che nella situnzione sovietica. 
nella quale i modi del pensare 
e dello scr ivere politici e filo-
sofici sono ancora cosi ritualiz-
zat i . lo stile di Davydov — 
sobrio, non apologetico. parco 
nel c i tare testi sovietici e gene-
roso nel c i tare i primi scritti 
di Marx — e indubbiamente il 
segno di un mutamento. Ma 
occorre che il mutamento pro-
ceda . e che proceda fino al 
punto in cui gli intcllettuali so
vietici siano in grado di passa-
r e dalla rapprescntazione di un 
perfctto idcale di liberta alia 
commisurazione critica delle 
Istituzioni gnvcrnanti la loro 
societa con questo ideale. 

II secondo punto cui si acccn-
nava conceme il modo in cui 
k, non esposta, ma interpretata 
la concezione marxiana della 
l iberta. Davydov si allinea in 
sostanza con gli interpret! di 
Marx i quali pensano che tutte 
le alienazioni e le antinomie 
relative ai rapporti intcrsog-
gettivi der i \ ino dalla realta 
borghese e dalla divisione capi
talistica del lavoro. Di conse-
guenza. la liberta comunista gli 
appare come una condizione in 
cui si ha una integrabilita per-
fetta fra gli individui e vengo-
no meno i conflitti fra liberta 
individuate e liberta sociale. 
fra liberta da certi limiti o li
ber ta di non fare e liberta o 
potere di fare . Ora . se e cer to 
che questa ipotesi di una realta 
soio superficialmente conflittua-
le e che questa immagine di 
una liberta completa. unificante 
tutte le liberta. sono idee di 
derivazione hegeliana. c piutto-
sto controverso se esse siano 
compatibili con la profonda r e 
visione cui Marx ha sottoposto 
Il pensiero di Hegel. Cid che 
conta non e comunque l'orto 
dossia o no deirimpostazione di 
Davydov, ma la sua consisten-
M . E quest* sembra carente 

da vari punti di vista. Qui e 
opportuno ed e del resto possi-
bile rilevare solo rinsuilicienza 
delle sue implicazioni imme
diate. quelle relative alia di-
rezione di sviluppo che viene 
ad assumere la riflessione mar
xisti) sulla liberta. II problema 
teorico cui si trova di fronte il 
marxismo nelle nostre societa. 
che non sono ancora afTatto 
societa comuniste. e certamen-
te. per un Into, quello di tenere 
presente la liberta ultima, com-
plessiva. perfetta, sulla quale 
insiste Davydov. Per un altro 
lato. ecco ci6 che Davydov non 
sembra valutare adeguatamen-
te. il problema e di non trasfor-
mare quell'ideale di liberta in 
un alibi per non elaborare una 
teoria delle molte e diverse li
berta — giuridiche. politiehe. 
economiche — che ancora man 
cano nelle nostre societa e che 
sono la premessa per giungere 
a gradi piu alti dell'emancipa-
zione umana. Se occorre non 
perdere di vista il compito ul
timo, occorre anche non per
dere di vista la sua articola-
zione e la sua complessita. 

Aldo Zanardo 

Una svolta nella critica? 

Sulle riviste di jazz 
e comparso il Vietnam 
Alle radici di questa musica e'e una realta sociale, culturale, politico 
scotfante, che richiede alia critica una consapevolezza nuova, un im-
pegno ad andare ben oltre I'approfondimento dell'aspetta tecnico-estetico 

E* uscito, qualche settimana 
fa negli Stati Uniti, un nuovo 
libro, dovuto ad uno dei piu 
preparati e seri critici di jazz. 
Martin Willinms, dal titolo 
Dov'e la melodia?. 

Indipendentemente dalla va-
lidita dei risultati critici — il 
libro non d ancora gitinto in 
Italia e non abbinmo quindi 
potuto leggerlo — quest'opera 
di Martin Williams conferma il 
nuovo indirizzo, la svolta 
della saggistica dedicata al 
jazz. Oggi, Vorientamento del-
Veditoria jazzistica $ verso la 
messa a fuoco di singoli 
aspetti e problemi di questa 
musica, verso, anche, una 
piii precisa specializzazione. 

Questa evoluzione dell'infor-
mazione critica e ben avver-
tibile, d'altronde, anche nel 
settore delle riviste: lo stesso 
Down Boat, il quindicinale 
americano piu diffuso e « uf 
ficiale >, pur conlinuando ad 
essere la gazzetta piu confor-
misla del mondo jazzistico. ha 
trasformato negli ultimi tem
pi la sua struttura, affrontan-
do — molto spesso, natural 
mente, mirando a un paterna-
listico ridimensionamento dei 
problemi — argomenti piii 
complessi e piii seri del sem 
plice ritrattinn binqrafiro 

In quarant'anni il jazz ha 
compiuto grossi passi avahli. 
E' uscito non solo dall'infan-
zia ma dal complesso dell'in-
fantilismo: da qualche tempo. 
comincia a riscuotere seri ri 
conoscimenti dei suoi union" 
culturali. Anche le funzioni 
della critica, di conseguenza. 
si sono evolute: con scosse un 
po' drastiche. ovviamenle. dal 
momenlo che il jazz si £ in-
serito in un piii vasto e com
plesso discorso culturale che 
ha trovato impreparata quel-
la parte della critica — o dei 
fans piii battaglieri che si era-
no assunti la parte dei porta-
bandiera, dei divulgatori e 
spesso, quindi, si identificava-
no anche con gli organizzatori 
di concerti, ecc — la quale, a 
differenza della « sua » musi
ca, non era cresciula. era ri-
mast a bambino 

Ogm nuovo capitolo della 
evoluzione jazzistica ha provo-
cato aspre diatribe e rotture 
in seno alia critica ed alia 
stampa specializzata: nacque 
con I'avvento del «bop >, di 
Charlie Parker, durante la 
g u e r r a e immediatamente 
dopo^ la clamorosa rottura in 
due fronti, quello dei c tradi-
zionalisti» e quello dei < mo-
dernisti»: i primi bollavano 
rli t nnti iaz2 t p a"' tntpV«Hiia 

lismo senza c swing > il nuovo 
jazz, gli altri, quelli che ac-
cettavano la polemica. ironte-
zavano sul «vecchiume > e 
sulla ridicola ingenuitd del 
blues e dei suoi illetterati ar-
tigiani. E cosi via. 

Oggi, la situazione sembre-
rebbe ripresentarsi analnga: 
la new thing (« nuova cosa ») 
o il free jazz (« jazz libero ») 
vengono accusati di non esse
re che cacofonia anti-jazz. Ma, 
nonostante una certa similitu-
dine nel vocabolario, Valtuale 
divisione del fronte della cri
tica si fonda su ben differenti 
presupposti, dove I'incapacita 
culturale a cogliere le ragio 
ni musicali di un nuovo Un-
guaggio o Vabitudine alia rou
tine sono soltanto frange. at-
leggiamenli mentali secondari 

Che il jazz venqa oggi ri-
conosciuto come un lotto cul
turale e non piii una sempli 
ce forma di spettacolo « ge-
nuino e immediato * e un dato 
accertato, in linea generale, 
sia fuori che dentro il campo 
jazzistico. Oggi, non si tratta 
piu di scegliere o respingere 
il jazz: piuttosto, si tratta di 
scegliere e accettare cio che 
il jazz significa e rappresen-
ta, oppure di respingerlo. 

Arte piii d'ogni altra con 
rrrtnwntp p dirpttamentp le 

ARTI FIGURATIVE 

SCIENZA E TECNICA 

Agli inizi di un'epoca nuova 

L'AVVENTURA DEL PETROLIO DAGLI 
AZTECHI ALLE SETTE SORELLE 

Agosto 1893: la prima trivellazione negli U.S.A. — Un secolo di acuti conflitti social!, di guerre 
L'aggressivita dell'imperialismo — La «rottura» dell'U.R.S.S. e degli Stati socialisti 

La stona del petrolic Voleum 
pelrae come lo chiamavano i 
romani. e antica quanto le pri
me civilta umane. Fenici e carta-
ginesi. ad esempio. utilizzavano 
il petrolio bituminoso per cala-
tafare le loro snelle navi. Gli 
assiri. ancora prima, se ne ser-
vivano come collante per fabbri-
care mattoni. 1 greci ne fecero 
un'arma terribile. le famose frec-
ce di fuoco. la « pece greca >. 

Anche nel continente ameri
cano il petrolio fu conosciuto fin 
dai tempi piu remoti. Gli aztechi 
avevano scoperto che quello stra-
no liquido nero (lava luce e ri-
scaldava. Solo molto piu tardi. 
tuttavia. il petrolio entro a far 
parte della storia dell'uomo co
me elemento primario della pro-
duzione. Fu quando alia lunga 
epoca del medio evo e della 
civilta contadina si sostitui la 
civilta delle macchine. quando 
le societa piu avanzate si tro-
varono di fronte alia necessita 
di procurare nuove fonti di ener-
gia a costi reiativamente bassi 
e tali quindi da consentire con-
sumi di massa. 

La prima trivellazione ebbe 
luogo negli Stati Uniti d'Ameri-
ca nell*agosto del 1R59. Da allo-
ra. da quando venne scavato il 
primo poz7o sono passati poco 
p:u di cento anni: cento anni 
conmUi irrequieti. punteg£!iati 
di eventi drammatici e tragici: 
cento anni di incessante progres-
so ma anche di sacrifici e di 
sangue: cento anni di acuti con
flitti sociali e di guerre impe-
rialiste che il capitalismo pro-
rompente impose al mondo per 
affermare il suo dominio. 

La storia del petrolio. e del 
c petrolieri ». si intreccia stret-
tamente e inriissolubilmente con 
queste vicende. La co^tituzione 
del cartello delle c sette sorel-
Ie > infatti rapprcsenta. in que^ 

sto settore. cid che trusts finan-
ziari rappresentano nell'industria 
e nel mercato. L'aggressivita im-
perialista ai danni dei popoli che 
vivono nelle zone piu ricche di 
petrolio — come il Medio Orien-
te — e parte integrante di que
sta storia. e cioe il risvolto tra-
gico della lotta per il possesso 
e per lo sfruttamento delle risor-
se naturali. 

Doveva venire la Rivoluzio-
ne d'Ottobre. doveva sorgere ed 
affermarsi. con la sua forza e 
il suo prestigio, il primo stato 
operaio e contadino del mondo. 
doveva costituirsi il sistema de
gli stati socialisti per spezzare 
il monopolio del capitale anche 
in questo settore. Non vogliamo 
dire, con cid. che il cartello 
internazionale del petrolio sia 
oggi meno aggressivo e perico-
lo«*>. Proprio in questo periodo. 
anzi. e in atto un rilancio della 
guerra del petrolio e dei gas na-
turali che vede impegnati i grun-
pi piu forti in particolare nel 
nostra Paese. divenuto. com'e 
stato detto. una «base di Ian-
cio» per la conquista del mer
cato europeo. E' certo tuttavia 
che la presenza sempre piu mas-
siccia dell'URSS e degli stati 
socialisti ha seriamente tntac-
cato il predominio delle «"^ette 
sorelle». E' certo che i mono-
poli del petrolio rlevono fare i 
eonti oggi con - un concorrente 
robusto e prestigioso. 

Nel 1965 l'URSS ha prodotto 
circa 3.500 barili di olio grezzo 
al giomo. raggiungendo un in-
dice di incremento eccezionale. 
secondo soltanto al Medio Orien-
te e diventando il secondo paese 
produttore dopo gli USA con un 
totale di 240 milioni di tonnel-
late. Oggi in Italia e neH'occi 
dente d'Europa. o!trech^ nei pae
si socialisti si consuma petrolio 
so\ietieo in misura sempre cre-

scente. E se l'EN'l. alcuni anni 
or sono. ha potuto ribassare i 
prezzi della benzina fu perche 
riusci a sganciarsi. sia pure in 
parte, dalle forniture del cartel
lo mondiale. 

Vi e gia stato. dunque. nel 
mercato dell'oro nero un certo 
nassetto. che ha posto fine al 
predominio assoluto delle grandi 
compagnie americane e anglo-
olandesi. E non vi e dubbio che 
la strada e ormai aperta a nuovi 
lmportanti s\iluppi. Tanto piu 
che petrolio e metano non sono 
piu soltanto fonti primarie di 
energia. ma rappresentano una 
materia prima di incalcolabile 
valore per una sene di produ-
zioni chimico industriali. Sotto 
questo profile mentre va rile
vato che nel nostra Paese ad 
esempio I'utilizzazione degli idro-
carburi per la produzione ener-
getica ^ stata l'anno scorso pari 
al 75 per cento deH'intero fabbi-
sogno. si puft affermare anzi che 
la storia del petrolio sta su-
bendo una svolta radica!e. 

La scienza ha scoperto ormai 
da tempo che 1'oro nero — che 
non d 1'olio delle pietre. come 
dicevano i latini. ma un deri-
vato della decomposizione della 
fauna marina, sepolta sotto i 
continenti e sotto gli oceani in 
quintita impressionanti dagli 
sconvolgimenti tellurici — pud 
essere utilizzato in vastissimi 
campi. Lavorando il grezzo. ma-
nipolando le sue sostanze pri
marie come il propilene. Teti-
lene e il butilene. si possono 
ottenere. attraverso procedimen-
t! chimieo-sintetici. materie pla-
stiche. acetilene. fdrogeno. aci-
do cianidrico. fibre tessili. fer-
tilizzanti. solvent!, insetticidi. me-
dicinali. La petrolch:mica ha so!o 
35 anni. ma ha cia avuto inte-
re'J'tanti applicazioni industriali. 
fnittando a questo scopo. nel 
1965. T'lno e mezzo per ccn'o 

della produzione mondiale di 
grezzo. Ma si puo affermare che 
siamo appena agli inizi di una 
epoca nuova. destinata a svilup-
pi enormi. nella quale non solo 
ci vestiremo di pura c lana di 
petrolio > — come gia avviene 
su vasta sea la — ma di petro
lio. estraendone preziose sostan-
ze (proteine). ci nutriremo e 
col petrolio cureremo i nostri 
malanni. come d'altronde fecero 
in epoche remote Ippocrate e 
Galeno. 

Ecco dunque. a parte l'impor
tanza dell'oro nero come fonte 
d'energia. perche si assiste oggi 
ad una corsa sfrenata verso il 
possesso dei giacimenti idrocar-
buriferi. Ecco perche i piu gros
si complessi industrial! e finan-
7.iari. fra cui la Mont-Edison, la 
Esso. la Shell, la Snia. si sono 
battuti con particolare accani-
mento — e purtroppo con suc-
cesso — per ottenere dal go-
verno italiano una legge mine-
raria che c non mortificn^e > la 
iniziativa privata in questo set-
tore. 

n Tatto 6 che la petrolchimica. 
una delle scienze piu modeme 
e avanzate cioe. ha aperto alia 
speculazione e al profitto oriz-
zonti illimitati. Un governo de-
mocratico lungimirante. di fronte 
ad un awenimento di cosi am 
pia portata. avrebbe dovuto pre-
s e n a r e al Paese quanto meno 
la maggior parte delle sue ric-
chezze minerarie. affidando agli 
enti statali il compito di cercar-
le e di sfruttarle. II nostro go
verno di centro-sinistra invece 
non Ilia fatto. E se oggi I'EXI 
vuole fronteggiare 1'agguerrita 
concorrenza dei colossi privati 
deve fark) con me/zi inadegtiati. 
compiendo uno sforzo che appa
re superiore alle sue pur note-
voli possibilita. 

Sirio Sebastianelli 

400 FAVOLE di cinque continenti in 4 grossi volufni: una riser-
va inesauribiie di fantasia per rinnovare il patrimonio dei rac-
conti tradizionali. Sono le storie che raccontano le nortne esqui-
mesi durante la notte polare, i pellirosse sotto le tende di pel-
le di bufalo, i racconti che fanno ridere e piangere cinesini, 
negretti, lapponi, ucraini, piccoli abitanti della Patagonia. 

In cofanetto rosso, bianco e oro.quattro lussuosi volumi L 28.000 

A COMODE RATE MENS1U 

UTET - C RaHseSo 28 • Torino-TcL 68 88 66 
Prega (irmi avere In v-isione. senia nn-
peqno d* parte mn. I cpuscn'o it'ustra-
tivo denopera: LE PIU' BELLE F1ABE % 
DEL MONOO. © 
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gata al suo pubblico, il jazz 
si d evoluto con I'evoluzione 
e la precisazione dei suoi rap
porti con H proprio pubbheo 
di ascoltatori. Cio che oggi si 
e trasformato radicalmente e 
il rapporto del negro america 
no con I'americano bianco. 
Anche culturalmeute, il negro 
rifiuta in blocco la struttura 
ufficiale della cultura bianca 
e occidentale. Cerca una sua 
identita e la cerca indipen 
dentemenle dal mondo bianco 
e dominante die lo circonda. 

II nuovo atteggiamenlo del 
la critica jazzistica e si, dun
que, un atteggiamento d'im-
pegno culturale, ma non ba-
sta piii un impegno culturale 
in senso tecnico, puramente 
estetico: questo nuovo atteg
giamento. nell'attuale situa
zione. e fondamentalmente mo
rale e — sia pure in modo 
mediato — politico, una seel 
ta pro o contro un mondo 
diverso, pro o contro le false 
mitologie del privilegio. Esat-
tamente come avviene per i 
musicisti bianchi che hanno 
scelto il jazz come loro forma 
di espressione: occorre, per 
loro, fare i conti apertamen-
te con tutta la forza rivoluzio-
naria che il jazz, linguaggio 
del negro segregato. contiene 
in se come sua ragione d'es-
sere Una « scelta >, e neces-
snr/o aggiungere, che va per-
<ino al di la del problema pu
ramente razziale, pur parten 
do concretamente e penosa-
mente dalla situazione razzia
le. Razzismo uguale Vietnam, 
segregazionismo uguale impe-
rialismo: il jazz si inserisce 
nelle forme culturali che ri-
flettono la nuova consapevo
lezza politico che oggi si va 
affermando nelle giovani ge-
nerazioni statunitensi. Per 
questo oggi — cosa che sa-
rebbe parsa assurda fino a tre 
o quattro anni fa — sulle ri
viste di jazz si parla anche 
del Vietnam. - . - - • - . - - . 

E' su questo piano che e 
nata la nuova rottura dello 
schieramento della critica jaz
zistica. Ed e sintomatico che 
i € catoni» del nuovo jazz 
siano proprio quelli che si sen-
tono colpiti dagli attuali mo-
vimenti di riscossa negri, col
piti nei loro personali interes-
si e privilegi legati ai ben 
piu grossi interessi e privilegi 
dell'industria che e fiorita sul 
mondo jazzistico negro e die 
e. naturalmente. bianca. 11 
novanta per cento, a dir poco. 
della critica jazzistica e bian
ca: solo due nomi sono emer-
si negli ultimi tempi nel cam

po negro, quelli di Leroi Jo
nes e di A.B. Spellman, cui 
vanno aggiunti gli interventi 
sulla stampa di diversi musi
cisti stessi. come un Archie 
Shepp. ad esempio. Gran par
te di questa critica e legala, 
come consulenza o per la ste-
sura delle note di copertina 
dei dischi o addirittura come 
direzione artistica. alle case 
discografiche, e non e quindi 
del tutto disinteressata nei 
propri giudizi sugli organi di 
stampa. Soprattutto oggi. 
quando si va profilando una 
< secessione » dei musicisti di 
jazz dalle Industrie discografi
che e si tentano assneiazioni 
sindacali autnnome per sot-
trarsi alia speculazione. 

La forza crescente dei nuo
vi movimenti politici negri ha 
quindi scosso anche le strut-
ture degli organi di stampa: 
il musicista di jazz esiqe un 
nuovo rispetto. La rivista uf-
ficiale per eccellcnza. il Down 
Beat, non glielo nega. sul pia
no estetico. ma cerca di argi-
nare la scassa politico inter-
tenendo sulla c faziosita » di 
un Leroi Jones e puntando sul 
presunto * ra:zismo alia rove-
scia » di gran parte del nuo
vo jazz, abbinandnlo astuta-
mente al vecchio razzismo 
bianco di tipo meridionnle. Le 
nuove forze della critica tro-
vano spazio. inrece. nel men-
sile Jazz, nato nel 19C3 e at-
tualmente finanziato dal fialio 
di Duke Ellington, Mercer El
lington. A Detroit e poj nato 
un quadrimestrale Work (cLa 
roro»). dedicatn alia poesia e 
al jazz contemporar.ei e di-
retto dal poeta e critica di 
jazz John Sinclair. 

L'Europa e stata questa vol 
ta quanto mai prnnta a ri-
spondere tempestivamente ai 
nuovi fermenti del jazz ame 
ricano. pur mantenendo la 
contrapposizione dei fronti. 
pro e contro, che si verifica 
nella critica americana. Ita
lia, Francia e Inghilterra han
no due riviste a testa: netta-
mente contrappaste le italia-
ne. piuttosto accademiche e 
ancora legate alle «discoqra-
fie > quelle inolexi. briUante-
mente e lussunsamente * gior-
nalisliche» quelle francesi, 
con ottime panaramiche in
formative e abbondanti intervi-
ste sulla piu intraprendente 
Jazz Magazine. 

Daniele lonio 

Al « Museo delle Arti Decorative » di Parigi 

Uarte moderha 
in fabbrica alia 
«Peter Stuyvesant» 

Un aspetto della fabbrica olandese a Peter SHiyvesant » dove il signor Orlow ha trasferito la 
intiera sua collezione di pillure moderne 

PARIGI. (iu-embre. 
Con un titolo non pnvo di ri-

chiamo, si e aperta al Museo 
delle Arti Decorative I'esposizio 
ne de Le Musee dans I'ustne: 
contemporaneamente negli stessi 
locali e stato organizzato un af-

follatissimo dibattito sull' argo-
mento che la mostra propone. II 
successo dell'esposizione e dovuto 
alia scottanto attualita dei pro
blemi che ad essa si ricollegano: | 
primo tra tutti quello. non certo 
nuovo. della possibilita di inte
gral e Parte attuale alia vita nu> 
derna, togliendula al circuito 
chuiso e linutato delle elites di 
« connoisseurs * o di colle/ionisti. 

1 lini che la mostra si propone 
non sono infatti tie limitati ne 
modesti: ofTrire la possibility di 
sui>erare • 1'abisso profondo che 
separa il pittore o IO scultore dai 
modi di produzione che canitte-
rizzano la nostra civilta tecniea ». 
stabilendo una possibility di con-
tatto (o come ottimisticamente e 
stato dclto. di dialogo) tra due 
universi incomunicabili: quello 
dell'arte e quello del lavoro in 
una fabbrica. 

L'avvenimento & stato accolto 
da cori entusiastici, da un'atmo-
sfera di apoteosi celebrata a un 
tempo da.critici d'arte. artisti. 
sociologj. Nella ispirata prefazio
ne al catalogo. il critico inglese 
Herbert Read trova accenti pro-
fetici parlando della possibility 
che offre « la ritrovata funzione 
sociale dell'artista » e di un'arte 
che « apre le porte della fabbrica 
e s'installa nell'universo quoti-
diano del lavoro ». 

EfTettivamente. nelle ollicine 
della fabbrica olandese < Peter 
Stuyvesant » I'arte si 6 installata 
con rara profusione. Un'intera 
collezione di pittura moderna. 
appartencnte al direttore della 
fabbrica. che e anche collezioni-
sta e mecenate. il signor Orlow. 
e stata appesa sulla testa dei 
suoi operai ed impiegati permet-
tendo cosi ai di|XMidenti di « frui-
re » dell'opera d'aite durante le 
ore lavorative (le tele, di gran-
de formato. vengono tenute ap-
pese nelle oflicine, tra macchine 
e operai. e negli ufTiei. e la col
lezione. che pare ben fornita. 
viene fatta ruotare un po" alia 
volta sulla testa dei dipendenti). 

In questo modo. oltre al nobi-
le scopo di dare all'arte «una 
funzione sociale». si realizza 
quello «di creare un clima so 
ciale migliore > aH'intcrno della 
felice fabbrica. con vantaggio 
per il sistema nervoso degli ope
rai. per la loro educazionc ar-
tiMica. e. infine. per il direttore-
colle7ioni«ta attraverso un « boon 
rendimento» dei propri dipen 
denti. 

Questo esi>erimento. che il Mu
seo delle Arti Decorative pre«en_ 
ta mediante una scelta di dipinti 
e di fotografie che illustrano al 
\ isitatore la loro « funzione» 
all'interno della fabbrica (il tut 
to aecompagnato da musiche di 
sottofondo che riproducono < I'at-
mosfera > naturale che circonda 
le opere). non e nuovo: esso tro
va precedenti necli Stati Uniti. 
nei paesi del Nord Europa. in 
Giappone. I,a collezione OrIo%v 
riunisce noti nomi della pittura 
contemporanea: la «line* * della 
collezione e quella di una pittura 
di t;po non figurativo. che va da 
un actratti«mo geometrico come 
in Poliakoff. a fortne piu iinche 
(DeeotteT. SHt.tonia«o. Sucai): 
«csprp^^ioni'tiche» come nel 
* Gmppo Cobra » (Alechinsky. 
Corneille. Appel. l^itaster) o < ge 
stuali » (1'immancabile Mathieu. 
la ranadese Perron). 

Potra stupire che una mostra 
di proporzioni alquanto modeste 
(facendo eccezione per alcuni di
pinti di ottima qualita: rcmeri-
cano Jenkins. Corneille. Appel. 
Satira. i labinnti tra^parenti del 
francese Saby o I'clepanza raffi 
nata di Sueai) abbia potuto dive-
mre un * a\\cnurh~nto * cultu 
rale. Awenimento che ha visto 
voltecgiare tutla una fa^tosa pa-
noplia verbale — e scritta — in 
cut sociology e necessita este-
t:che concorrono a celehrare una 
nuova mctaf>sica: quclla della 
cc.vilta della tecniea ^ e della 
c fabbrica *. 

I/interes^e che purt de<tare un 
tentativo di questo genere a Pa 
ngi. e certo un fatto sintomatico 
di quel « complesso di isolamen-
to > e di insufficienza che e sen-
tito in modo particolarmente 
acuto. Percid tutto cid che pud 
appanre come una possibility di 
superare una pesan'e « impasse » 
e creare un nuovo contatto col 
p«ibb!ico divic-ne e^tremamente 
attuale. 

Gli efcmpi di altri paesi dove 
si sta sviluppan.lo una lorma di 
colIezioniTro piu dinamico sen 
sibile ach sviluppi di un capita 
lismo avanzato (come appunio in 
Olanda. o in (iermama occiden
tale) appaiono percid allettanti 
possibilita per un mercato piii 
modemo ed aperto. dove la fi
gure del collezionuta tradiziona-

le e sostituita da uu nuovo tipo 
di colle/.ionismo. legato diretta 
menu* all'industria o comunque 
ai settori piu vivi deU'economia 
moderna. L'ambiguita di una si
tuazione del genere (e die la 
mostra del Museo delle Arti De
corative rispecchia perfettamen 
te) sta nel valersi di alibi « so
ciali » e di t moralita artistica » 
per cio che resta essenzialmente 
un tentativo di « aggiornamento » 
di un mercato artistico vacillante 

II problema della funzione del 
I'nrtista in una societa che rcsta 
lenata a determinate strutture 
sociali. e certo p'u drammatico 
e complesso di quantf possa 
prOporre Tesperimento del mere 
nate olandese: « in cui lopera 
d'arte, piu che veicolo culturale. 
puo rischiare di assolvere la 
funzione del persuasore occulto » 
A Parigi comunque. da qualche 
tempo, i tentativi per creare un 
rapporto piu diretto tra artista 
e pubblico « non specializzato ». 
sono stati numerosi: < I'opera 

d'aite nella stiada » e unu * slo 
g.in t i he ricorie in immense 
im?iative. I.a primaveia scoisa 
eia stato. ad e.sempui, orn«tmz-
/ato un grande « Salon de.s l.oi-
sus ». alia « Kieia di I'angi », 
a carattcie nettauiente popolaie: 
le « vedettes » della musica « y6-
ye » si alliancavano a una « equi-
pe > di pitturi (tra cm nomi uoti 
quale Piaubert. Arnal. Duvillier. 
Rancillac. Car/on) i quail a tur-
no. esegiuvano omu gmrno una 
tela dnvanti al puhblico atTion 
tandn |M)i il dibattito |HW •« spu» 
«are» la propria pittuia 

O. nncora l'mi/iativn dei Mu 
sei N'a/ionah Krancesi chi tem|X) 
fa avevano fatto tnisjMirtaie per 
un certo periodo alcune tele del 
Museo del Louvre nei local1 della 
Renault per farle conoscere aeli 
operai: espermiento che piu di-
rettamente si nallaccia a quello 
presentato al Museo delle Aiti 
Decorative. 

Laura Malvano 

UNA NUOVA RIVISTA 
DI CRITICA LINGUISTICA 

Presso I'editore Einaudi 6 
uscito il primo numero della ri
vista Strumenti critici. diretta da 
D'Arco Silvio Avalle. Maria Cor-
ti. Dante Isella e Cesare Segre: 
fra i primi collaborator! figura-
no i nomi di illustri studiosi stra-
nieri e italiani, orientati soprat
tutto verso la critica stilistica e 
strumentalistica (Henry. Staro-
binski. Jakobson. Lotman. Rous-
set. Terracini). ma 1'intenzione 
dei diretton e mantenere una 
certa aiiertura verso i metodi 
piu rigorosi della critica lettera-
ria attuale. 

II programma della rivista e 
stato discusso in un pubblico di
battito nei giorni scorsi, presso 
I'efficientissimo Circolo Labnola 

di Pavia: alle vivaci domande 
dei numerosi student i present i i 
direttori hanno risposto precisan-
do che. dopo I'lmptovvisa ed an
che disordinata esplosione di li-
bri e articoli sulla linmnstira. 
si sonte il bisogno che teiti *pe-
cialisti escano da un amliito i-iiet-
tamente accadeinico e s'impcgiii-
no anche in problemi di letteratu 
ra mihtantc. porlando un nyoie 
di metotlo la dove truiipo spesso 
ci si affida allimprovvisn/ione. 

Sono stati tnvitnti a collabora-
re anche stedio-i di altre di>-ci 
pline come liohbio e I 'retr dô  
po alcuni niimen sara pos.sibi 
le individuare con maKgiote "»u-u 
rezza I'nrientamonto uleolomco 
de) nnin|K> 

Omaggio a 

PICASSO 

In occasione deU'850complean-
no del maestro e in concomi-
tanza con la grande mostra re-
centemente inaugurata a Parigi 

gli Editori Rinniti 
e il Cercle d'Art di Parigi 

presentano al pubblico italiano 
300 opere di Picasso pittore, 
incisore, ceramista, scultore, 
nella piu completa rassegna 
della sua opera di questi 
anni magnificamente ripro-
dotta in due grandi volumi. 

II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

In vendita nell£ minliori libreric 

Tcsto di H Pjrmchn. irjdu?;o:ir tti OII.IV <» f < \ ^ . 
2 volumi nlcgJti in tela con sovrj^oprru p.i:n.«:i. '(<" 
uvolc a colon e i!lmtra2ioni in bi.mro c ncrn L ^ilivvn 
ogni volume 

II piu bel regalo per Natale 
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