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LETTER ATUR A TEATRO 

Un volume utile e ben costruito 

La neoavanguardia italiana 

ffra rivolta e integrazione 
La reazione alia societa letteraria tradizionale 
II«gruppo '63»- Due linee contrastanti - Ideo-

logia e linguaggio -1 limiti del movimento 
Un volume assai utile e ben 

costruito 6 qucllo pubblicato 
dall'editore Sugar e dedicato 
ai problemi dell'nvanguardia 
(Avanguardia e neoavanguar-
diu, Milano, 1'JliG, pp 2(>0, lire 
2.500). Si tratta di un hbro a 
piu voci, che raccoglie, cioe. 
saggi scritti da riutori diver 
si. con opinioni e giudi-
zi divcrsi, e tuttavia tale da 
darci un quadio dei proble
mi della nuova avanguardia, 
dei suoi legami con le avan-
guardie storiche e delle reazio-
ni contrastanti che i testi « a-
vanguardistici » hanno provo 
cato fra i critici. II lettore ci 
consentira di prendeie spunto 
da quest'opera per diffonderci 
un poco sull'aigomcnto, u ci 
consentira cIi cournciare dal 
principio, vale a d u e dalle in 
forma/.ioni piii sempliei still'o 
rigine della neoavanguardia. 
suoi suoi component), sulla sue 
carattcristiche. A questo pro 
posito particolarmcnte preciso 
(a patto che si faccia un po' 
di tara all'entusiasmo dei giu-
dizi) risulta il snggio di Andrea 
Barbato, Appunti per una sto
ria della nuova avanguardia 
italiana. 

La neoavanguardia nasce in-
torno al 1050. come reazione al
ia ricostitu/ione della societa 
letteraria di tipo tradizionale. 
che era stata sconvolta dalla 
ventata neorealista. rna poi a 
veva pa7ientemcnte ricomposto 
le sue file inghiottendo e into-
grando i ribelli e ritornando 
a una letteratura di « memorie 
trancjuille J>. di buoni costumi. 
di forme eleganti. « In anni 
tragici e turbinnsi — scrive jl 
Barbato — la letteratura s'era 
cosi velocemente allontanata 
dalla societa. s'era tanto abi-
tuata alia reticenza. all'ermeti-
smo. al travestimento poetico 
degli avvenimenti drammatici. 
da non riuscire piu a tenere il 
passo con i tempi. Non un irre-
golarc. un viaudit, un ribelle. 
con una traccia delle passioni 
civili, dei rovesciamenti politi-
ci. della guerra freclda. delle 
trasformazioni sociali. della 
guerra atomica. della corsa al 
benessere, delle speranze gio 
vannee o kenncdiane. Neppure 
l'eco d'una cultura scientifica 
o saggistica misurata con quel
le europee ed americane, o di 
una cultura storica e politica. 
Invece, 1'assenza. il distacco. 
il rimpianto ». 

Il quadro e privo di chiaro 
. curi e dimentica che in quegli 
anni vi furono vari scrittori che 
non si adeguarono al clima di 
restaurazione creatosi in Italia 
(bastera pensaie a Pasolmi): 
tuttavia come mdicazione della 
tendenza prevalente nella lette
ratura italiana fra il '50 e il 
1960 mi sembra che sia abba-
stanza giusto. La reazione a 
tale tendenza venne da varie 
parti e da vari autori. i quali, 
naturalmente. portarono in essa 
espenenze ed esigenze diverse: 
si possono ricordare Edoardo 
Sangumeti. che proprio nel '-^ 
pubblicava le poesie di Labo-
rintus, Elio Pagliarani con le 
Cronache e altre poesie. Giu
seppe Gughelmo. Alfredo Giu
liani. Alberto Arbasino. Fran 
cesco Lconetti. Lambcrto Pi 
gnotti ed altri. 

Si tratta di una gamma a ^ a i 
larga di oper ienze . tutfaltro 
che omogence. che. pcro. ma
nifest ano alcune carattcristiche 
comuni (oltre. s'intende. la \ o 
lonta di romperc il clima lettc-
rario dominante che \ iene sim 
boleggiato dai Cassola. dai 
Bassani. dai Tomasi di Lam 
pedusa) : « la premincnza data 
alia ricerca linguistica. I'allcan 
za con le al tre arti (spccial-
mente pittura e musica) e con 
la scienza. il \antacgio gua 
dagnato dalla poesia sulla nar 
rat iva. un certo pessimismo a 
pocalittico di fondo che investe 
sia gli strumenti della civilta di 
massa. sia le stesse possibility 
di soprawivenza del mondo ». 
Punti di riferimento comuni. 
sul piano critico e teorico. so-
no: la rivista II Vcrri. la pre 
fazione di Luciano Anceschi a 
Linea lombarda. YOpera aper-
ta di Umberto Eco. II tentativo 
di dare qualche omoccneiLi aeli 
scrittori che si muovevano ncl 
1'ambito di simili esigenze. fu 
fatto nel "63 con un comegno 
tenuto a Palermo, da cui sorse 
il movimento chiamato. appun-
to, gruppo 'C3. Ma. proprio a 
Palermo, si rivelarono le due 
linee contrastanti della neo
avanguardia : 1'una che inten-
deva muoversi all 'interno della 
civilta industriale (e dirci an 
che all 'interno di una concezio 
ne fenomenologica della real 
t a ) : l 'allra che \oIc \a conte 
s tare quella civilta instauran 
do un rapporto intnnseco fra 
ideologia e linguaggio. 

La prima linea venne soste-
nuta in particolare da Giusep 
p e Guglielmi. che la fortnul6 
con grande chiarczza: « La li
nea viscerale della cultura con-
temporanea in cui h da ricono-

scere Tunica avanguardia oggi 
possibile e a ideologica, disim-
pegnata, astorica. in una paro-
la atemporale: non contiene 
messaggi. ne produce signifi-
cati di carat te ie generale. Non 
conosce regole (o leggi) ne co 
me condizioni di partenza. ne 
come risultati di a r r i v e Suo 
scopo e quello di recuperare 
il reale nella sua intattezza: 
cid che pud fare sottraendolo 
alia storia, scoprendolo nella 
sua accezione piu neutra, nel
la sua versione piu imparziale. 
al grado zero ». 

Della seconda si fece porta-
voce Edoardo Sanguineti: < La 
antitesi fra tradizione e avan
guardia si potrebbo schema 
ti/7aie in questo modo: assun 
xione dell'icleologia come cle 
mento privilegiato o. all'oppo-
sto. assunzione del linguaggio 
tome elemento privilegiato. 
Ora io ho fernia consape-
volez/a che non si da ope-
razione ideologica che non sia, 
contemporaneamente e imme-
diatamente, verificabile sul lin
guaggio... L'avanguardia espri-
me in generale la coscienza del 
rapporto fra l'intellettuale e la 
societa borghese, ed esprime 
contemporaneamente la co
scienza del rapporto fra ideo 
logia e linguaggio t>. Dopo Pa 
lermo. nei confronti della nco 
avanguardia fu tentata una 
azione di integrazione, abba 
stanza simile a quella opera-
ta nei confronti del neoi»eali-
smo: e. in parte, tale operazio-
ne ebbe successo. Ma il gruppo 
perdette la iniziale vivacita e i 
due successivi convegni di Reg-
gio Emilia (1964) e di Paler
mo (1965) misero in luce piu 
le differenze che i punti di 
contatto, piu i risultati di ri-
cerche individuali che gli svi-
luppi di una poetica comune e 
di un movimento. II dilemma 
rimase, nella sostanza. quello 
gia delineatosi nel '63: pura ri
cerca di meccanismi verbali. 
neH'illusione di cogliere una 
realta intatta e non contami-
nata dalla storia. puro gioco 
di < disegni sovrapposti al 
caos » o impegno conoscitivo 
che non pu6 rinunziare alia 
struttura storica del reale? 

Tuttavia. a guardar bene. 
talc dilemma si puo ritrovare 
nelle giustificazioni teoriche 
che i vari scrittori della nco 
avanguardia hanno voluto da
re alle loro opere. Si pone. 
cioe. sul piano delle poetiche. 
Perche qunndo si passa al pia 
no della pnesia realizzata (po 
ca. in realta. anche se rivela-
trice di alcuni ingegni Ictterari 
non spregevoli). reiemento vi 
scerale appare come il piu fe-
condo e I'impegno conoscitivo 
risulta sovrapposto dall'ester-
no. volontaristicamente. al vero 
mondo poetico dello scrittore. 
L'esempio piu perspicuo ci vie-
ne offcrto proprio da Sangui
neti e dalla sua opera piu in-
tcressante (le poesie di Labo-
rintus). nella quale i risultati 
poetici piu autentici sono dati 
dal fascino del caos. dall'in-
conscio. dallo sfacelo (indivi 
duale e sociale). dalla matri-
ce sessuale. dairimpossibilita 
di redenzione. piuttosto che 
dalla volonta ricostruttrice o 
ordmatrice (c come abbia fat 
to 1'amico Spinella a trovare 
nella neo avanguardia la pre 
figura7i'one di un ordine nuovo. 
e un mistero difficilmente spie-
gabile). 

Alia neo avanguardia. comun 
que. va riconosciuto il merito 
di essere stato il movimento 
che ha saputo reagire con ma2 
giore pmntezza e vivacita alia 
tcnden7a della nostra letteratu 
ra — dopo I'esaurimento del 
I*csperien7a neorealistica — a 
ricomporsi nel tradizionale al-
veo arcadico. Questo merito 
stesso. pero. ne segna anche i 
limiti. Limiti culturali. innanzi 
tutto: e ha ragione Fortuna 
quando denunzia (in un saggio 
pubblicato nel volume di em ci 
stiamo occupando) che nolle 
forme letterarie della nuova 
avanguardia non si trovano 
« novita sostanzialmente diver 
se da quelle elaborate dalle a 
vancuardie europee nei pnmt 
trent'anni del secolo». che Io 
svnotamento delle forme rea 
li«tiehe e p ° j t simbolisttche era 
gia tutto compiuto «entro il 
1930 con lopera di Chariot. Pi
casso. Klee. Mondrian. Kan-
dinski: di Proust, Joyce. Kaf
ka. Musil ». che < la chinca-
glipra critico ideologica (della 
neoavanguardia - N.d.R.) e 
quasi sempre di un livello pau-
roso per rozzezza. eclettismo, 
letture di accatto e. spesso. 
semplice imbon'mento o igno-
ran/a * E non poteva essere 
diversamente se cl idoli pole 
mici di costoro sono i Cassola. 
i Bassani. i Tomasi di I.ampe 
dusa. quando i futuristi ave-
vano il coraggio di rompere con 
tutta la tradizione (anche quel
la deH'antcguerra) e lo stes
so neorealismo aveva il corag 
gio di espugnare dalla sua poe
tica scrittori del calibro dl 

Proust e di Joyce. Voglio dire 
che questa e una neo avan
guardia che ci tiene ad avere 
le carte in regola con i valo-
ri Ictterari ormai universal-
mente nconosciuti e se la pren-
de con i minori e i minimi. 
Un'avanguaulia, insomma, che 
gia guarda airaccademia. 

Limiti di linguaggio, in se-
condo luogo: perche nell'opera 
di rottura e di frantumazione 
del linguaggio letterario, si 
smarrisce quel legame che de-
ve sempre esistere fra espres-
sione poetica e linguaggio co
mune (pur nella maggiore com-
plessita di significati della pri
ma rispetto al secondo), lega
me che e insito nella materia 
stessa dello strumento espres 
sivo della letteratura (la lin 
gua) e che non esiste, invece. 
per altre arti. Se poi si ritiene 
che deliberatamente si ciebba 
arrivare alia eliminazione di 
quel legame, bisogna essere 
conseguenti. proclamare la 
morte della letteratura. 

Limiti di comprensione sto
rica, infine: perche la nuova 
avanguardia non si e resa con-
to che — soprattutto dopo la 
rivoluzione d'Ottobre — un mo 
vimenlo veramente d'avan 
guardia non puo piu porre il 
problema del rapporto « fra 
l'intellettuale e la societa bor 
ghese * e contemporaneamen
te qucllo «del rapporto fra 
idcologia e linguaggio » (come 
ci dice Sanguinetti). Ma deve 
porre il problema del rappor
to (ideologico ed espressivo 
nello stesso tempo) con la ri
voluzione, le forze storiche che 
spingono alia rivoluzione e i 
valori che esse esprimono (che 
sono — checche si vada sofl-
sticando — valori razionali). 

Per concludere. Nonostante i 
suoi meriti (ed alcune perso
nality poetiche autentiche) la 
neoavanguardia in Italia si 
presenta come un fenomeno 
letterario abbastanza modesto. 
Modesto e confuso. Diverso, 
naturalmente. sarebbe il giudi-
zio per le altre arti (in spe
cie la musica). Ma questo esu-
la dal nostro compito e dalla 
nostra competenza. 

Carlo Salinari 

u UNO SC0NV0LGENTE DRAMMA DI PETER BROOK SUM SCENE L0NDINESI 

Uno spettacolo che racco
glie ed espYime i fermenti 
della piii avanzata gioven-
tk inglese - Atto d'accusa 
alVimperialismo america-
no e ai suoi complici in ogni 
parte del mondo - Uequili-
brio fra tensione dramma-
tica e persuasione politica 

La Voce del Vietnam 
inchioda gli spettatori 

LONDRA. gennaio. 
Vedere US di Peter Brook al 

teatro Aldwych rappresentato 
dalla Royal Shakespeare Com
pany e dwentato una necessita, 
non soltanto per chi vive a 
Londra, ma anche e soprattut
to per chi viene dal continen-
te. E' una necessita perche gli 
ambienti teatrali di Europa, e 
anche di America naturalmen
te. oltre quelli inglesi, non fan-
no di questi tempi che parlare 
di codesto spettacolo. propria 
per la qualita drammaturgica 
di cui e intessuto anzitutto. e 
contemporaneamente per il si-
gnificato suo morale e politico. 

MUSICA 

La«Sforia dell'Opera» di Leibowilz 

Una «cotta> per 
il meiodramma 

Tra i cultori della musica 
moderna il francese Rene Lei-
bovvitz e famoso come profe-
ta di Schoenberg e della sua 
scuola I 5uoi scritti sulla do-
decafonia hanno fatto e conti-
nuano a fare testo. Da qualche 
anno. perd. il Leibowitz. viag-
giando per ITtalia. ha scoper-
to la nostra musica. da Rossi
ni sino a Puccini per cui ha 
preso una vera e propria * cot-
ta » Delle vecchie e nuove pas. 
sioni ntroviamo ampia teMi 
monianza nella sua .Sforia del
l'Opera npparsa in Francia nel 
1957 e pre.-entata ora. amplia-
ta e rielaborata. daH'editore 
Garzanti in una eccellente tra-
duzione di Maria G De Fur-
lani. ornata da circa trecento 
illustrazioni. H sagsio origina
te \ iene cosi trasformato in 
una sontuosa strenna (9 500 li
re) evidentcmente indirizzata 
a un pubblico non spocializ-
zato. 

Temiamo perd che i non 
esperti. dorxi aver coduto !e 
belle immagini raccolte da 
Giampicro Tintori. tragcano 
scarso giovamento da un la 
voro che. per essere inteso. 
richiede la previa cono^cenza 
dell'astruso linguaggio tecnico 
e la decifrarione di ben 216 
esempi musicali. 

In realta questo volume non 
e affatto una guida all'opera 
Esso 6 una specie di autobio-
grafia musicale in cui I'autore 
espone le sue espenenze di 
musicologo "e di direttore d'or-
chestra ncl campo della lirica 
Mancano percio tutte le opere 
(non poche) che I-eibovvitz non 
ha trovato tra le mani. In com 
penso la direUa conoscenza si 
rlvela nelle acute analisi dei 
testi e in una miriade di sot-
tili osservazioni sulla cendotta 
delle voci e degli strumenti. 
Raramente. invece, I'autore — 
occupato a studiaxt questo • 

quel frammento — riesce a 
darci una visione d'assieme. 
una vera interpretazione del 
fenomeno musicale nel quadro 
della sua epoca. 

Questa lacuna lo conduce a 
profonde distorsioni che rag-
giungono il paradosso nella 
esposi7ione del fenomeno veri-
sta e particolarmente puccinia-
no. CoH'cntusiasmo ingenuo del 
neofita. il Leibmvitz scopre la 
eccellenza della Caralleria e 
do; Paahacci e «i estasia delle 
< novita* pucciniane. Ecli nnn 
a w c r t e pero che cli accordi 
nwori non snno affatto rivolu-
?ionari quando vengono calati 
in un conte<:to drammatico e 
melodico conv enzionale e pic
colo bor2he<=e. Lo sfor70 di Puc
cini per superare questi limi
ti e innegabile. ma conside-
rare i suoi atti unici piii « nuo-
vi * di quelli di Ravel d ridi-
colo. Co<=i come e assurdo sco-
prire conflitti «=ociaIi e razzia- j 
li nella Butterfly, o cercare J 
nella «nobile •» (!) Tosca la i 
fonte dell'iiltimo interludio del ' 
Wn:zeck. imnarentato semmai 
alia Knrnnscir,a che Leibo-
wi'z ignora. 

Que5to genere di cerebrali 
distorsioni nascono tutte da 
un errore di fondo: dal metodo 
stesso del Leibowitz che guar
da il meiodramma attraverso 
i particolari tecnici perdendo 
di vista la struttura generale 
e cid che le sta at tomo: cosi 
come un critico d'arte che eiu 
dichi la pittura soltanto dalla 
pcnnellata iennrando tutti gli 
altri fattori che formano il 
quadro L"os<;erva7ione e sprs 
so originale e interessante. ma 
resta un frammento da cui par-
tire per un discorso che questa 
Storia delt'opera si limita a 
suggerire. 

Rubens Tedeschi 

In effetti non si pud dividere 
il giudizio su US in due. e cioe 
considerare lo spettacolo per 
un lato da un punto di vista 
estetico, e per Valtro lato da 
un punto di vista etico; perche 
US e uno spettacolo che si av-
vale al tempo stesso di rilevan-
ti doti strettamente teatrali e 
di fortissima persuasione mo
rale e politica. 

Peter Brook ha diviso US in 
due tempi: nel prima ha rifatto 
la storia del Vietnam in tutte 
le sue vicissitudini alia ricerca 
della liberta e dellindipenden-
za. contro gli occidentali che 
ne hanno sempre fatto oggetto 
di sottomissione e di umiliazio-
ne, dai francesi agli inglesi, in-
fine agli americani. Kel secon
do tempo ha ricostruito la com
plicity di tutti coloro che oggi 
stanno indifferenli di fronte al
io sviluppo della guerra ame-
ricana contro il Vietnam, met-
tendo quindi in stato di agita-
zione e di colpevolezza anzitut
to gli spettatori. Cid che carat-
terizza pertanto US e la con
temporaneity assoluta della vi-
cenda. e poi la sua forma gio-
vanile: e infatti uno spettacolo 
contemporaneo nel significato 
migliore del termine. in grado 
cioe di raccogliere il maggior 
numero di dati attuali e di ri 
viverli sulla scena con suffi-
ciente distacco critico; ed e 
uno spettacolo giouanile per
che c nato in mezzo ad attori e 
collaborator giovani. e si e svi-
luppato secondo tecniche tea
trali che sono vicine sentimen-
talmente e intelletlualmente ai 
giovani di oggi, soprattutto in 
Inghilterra. 

Voglio dire che il vestir di-
sattento e originale degli inter-
preti. il loro tono di voce estre-
mamente vario e disadorno. e 
poi il loro atteggiamento e 
comportamento di gran sensi-
bilita e pcro di altrettantn gran 
pudorc. di accensione violenta 
e pero anche di lunga maturi-
ta, sono tutti elementi che han
no immediato riscontro con la 
platea. cioe con qu'ei sette. ot-
tocento. mille giovani che i 
giorni dello spettacolo fanno la 
coda all'Aldwych e che sono 
quasi del tutto simili agli atto
ri che dopo poco inizieranno lo 
spettacolo, e cioe altrettanto 
originali e accesi e maturi e 
attenti, forse piii che in altre 
parti dell'Europa; e non per 
nulla US e nato ed e tipicamen 
tc inolese. e cioe intessuto e 
attrarersato dalle passioni e 
dalle esigenze della nuova gio 
rer.lii degli ultimi anni. 

Qual e stata dunque la tec-
nica di Peter Brook nel con-
durre US?; anzitutto una Male 
semplicitd di scent, dominata 
dallo spauracchio di enormi 
scarpe e di un colossale ven
tre e di una faccia stravolta 
di un soldato americano che 
incornicia la scena: e soltanto 
alia fine esso scendera violen-
temente a terra scompaginan-
do t personaggi e lasciando tut
ti sgomenti per la sua pesantez-
:a e per la sua grevita e per 
la sua cadarericita. In secon 
do luogo vn movimento semi 
circolare degli attori, che ora 
stanno a vedere ai margini di 
questa traiettoria quel che i lo
ro colleghi eseguono con inso
lente pazienza e con distratta 
disillusione, come se assistesse-
ro ad un giuoco che ti ha gia 

ingannati e a cui non conviene 
dar troppa attenzione; e che 
ora invece entrano in azione 
con passi di danza e comunque 
di passeggio alia maniera loro, 
e con toni di voce che salgono 
dalla volgarita all'indiscrelo al 
passionale per ridiscendere al 
banale al quotidiano, creando 
un miscuglio di suoni e di al-
teggiamenti attendibilissimo ed 
efficace. 

Infine un accompagnamento 
di rumori e di canli e di mu-
siche che si addossano ai per
sonaggi con persuasiva compe-
netrazione del loro modo di agi-
re e questo avviene per natu-
ralezza non per sovrapposizio 
ne, per inclinazione non per 
imposizione, con un effetto al-
tamente realistico e nuovo. 

Naturalmente tutta questa 

progettazione tccnica d in fun-
zione della vicenda, la quale 
verte sul piii angoscioso pro
blema dei nostri giorni, e cioe 
I'esistenza di una provocaztone 
di guerra da parte degli ame
ricani ncl Vietnam, e al tempo 
stesso la nascita di una colpe
volezza presso Vumamtd per 
Vinevitabile complicitd die si 
crea attomo a quella provoca-
zione quando ciascuno non ope 
ri in favore di una scomparsa 
e fine della guerra stessa. La 
provocazinne amcricana in US 
e dimostrata sottilmenle. sia 
attraverso analisi storiclie at-
tendibili sia attraverso episodi 
di intoileranza di domimo al
trettanto trascrivibili. sia infi 
ne attraverso le rcazioni con 
trastanti degli stessi combat 
tenti e giornahsti e militari ivi 

i LA C0RTE E LA SOCIETA'' 
!ROMANANEL700E'800i 
I L'editore Arturo Berisio di Napoli pubblica in questi 

I giorni. in una elegante veste tipografica, la- ristampa 
di una rara opera della fine del secolo scorso: La Corte 

I e la Societa romana nei secoli XVIII e XIX. di David 
Silvagni. 

L'opera e un quadro di storia del costume della Roma 

I 
I 
I 

I papale, dal pontificato di Clemente XIV fino al giorno in I 
cui Pio IX termino con la vita il regno piu Iungo che 

I abbiano mai tenuto Pontefici. L'abate Lucantonio Bene- I 

detti. morto nel 1837. tenne ricordo giorno per giorno ' 

I delle cose e dei fatti veduti: da questo diario e da altri l 

documenti e testimonianze I'autore trasse le notizie rac- I 

I contate nella sua opera, facendoci conoscere i costumi • 

e le passioni di molti uomini illustri. protagonist! degli | 
avvenimenti narrati e a lui contemporanei. 

I L'autore ha cercato di vedere nella loro interazione i I 
• vari aspetti ed i complessi problemi della Corte e della I Societa romana e li ha narrati con abbondanza di aned 

doti e particolari. ricchezza di cronache. di colore e di 
I scorc i inaspettati. Intorno alle figure dei Pontefici. dalle 

pagine di questo libro balza fuori tutto un mondo di per 
I sonagc i illustri e di gente minuta. di regnanti c pnncipi 

spodestati. di prelati e cortigiani. di fedeli e profughi. 
. di popolani festanti o rissosi. 

I I 

impeoHofi. 
K di fronte alia complicity 

che lega ciascuno di noi alia 
sorte della guerra del Vietnam 
lo spettacolo dispiega sacrifici 
umani che raggiungnno non la 
veroiiminlianza naturalistica-
mente ma la realta crudclissi-
ma dell'accartocciamento del 
corpo e dcll'animo; e poi cantt 
di prolc.sta che da zone di dol-
cissima vena salgono a zone di 
dura opposizione inchiodando 
attori e sjirttatori alle loro re-
sponsabilita profondamente: e 
infine un silenzio atroce e som-
mes.so. senza che cali il sipa-
rio. can gli attori fermi e vigi-
U e tcsi in scena. c con gli 
spettatori avrolti da quel che 
si e sinora drtto c fatto in pal-
coscenico. per cui snno inca 
pari di schqliersi dal disagio 
fnndo che li ha afferrati via 
via e soggiogati nella mente e 
nei nervi. 

Cosi US raggiunge pienamen-
te il suo scopo: di far risaltare 
la parte migliore dello spettato-
re dopo averlo sottnposto ad 
un'aspra doccia scozzese. E 
certamente esso e lo spettaco
lo che sulla guerra del Viet
nam piii di ogni altro. in que
sto momento. e in grado di as-
sorbire e di elargire emozioni 
c indicazinni. sulla strada del
la Intta del Vietnam per la sua 
liberta ed indipendrnza e del-
I'accuta aperta all'impcriali 
smo americano. 

Cid die conforta c che ne-
gli stessi Stati Uniti si sono gia 
montali spettacoli simili, e si 
sono scritte tragedie altrettan
to efficaci: come dimostrano 
MacBird di Barbara Garson. di 
cui sono arrivate qui le prime 
copie. e poi Vietrock di Megan 
Terry, di cui la Tulane Drama 
Review pubblica adesso il te
sto c le canzoni. E anche di 
questo pertanto converra par
lare diffusamenle. 

Peter Collins 
Nolle fo*o: due momenli di 
US, di Peter Brook 

schede 

DA PLATONE A MARX 
Compare in questi g'orni 

presso Laterza nella collana 
dei € Filosofi antichi e medie-
vali > un Tutto Platone, in due 
volumi (pag. 2600; L. 9.500) che 
comprende non soltanto gli 
scritti sicuri del filosofo ate-
niese, ma anche i cosiddetti 
c dialoghi sospetti > e la Vifa 
di Platone di Diogene Laerzio. 
I sussidi critico filologici che 
accompagnano l'edizione ten-
dono a fame un'opera adatta 
ad una cerchia di lettori piii 
ampia che quella consueta de
gli specialisti. Per quanto ri-
guarda le traduzioni, accanto 
ad alcune classiche version! 
come quelle di Manara Val-
gimigli, molte sono quelle 
nuove. 

Viene cosi riproposta alia 
raeditazione dei contemporanei 

l'opera di un pensatore che 
rappresenta una delle chiavi di 
volta non soltanto del pensiero 
classico. ma di quello occiden
t a l nel suo insieme. In Plato 
ne, la cui tormenJata biogra-
fia si svolge a cavallo del quar
to secolo a . C . non confluisce 
soltanto tutta la precedente 
cultura greca. ma viene mes-
so a fuoco il problema della 
« conoscenza > e soprattutto in 
ce?«antemente sottoposto a re 
visione quel nesso tra fi!o=;ofia 
e politica. tra I'ideale della co 
noscenza universale e necessa 
ria e le strutture della comuni-
ta politica. dello Stato. che la 
grande crisi del secolo quarto 
portava in primo piano. 

• • • 
71 iocialismo nella storia 

d'ltalia (ed Laterza pp. XQ-870. 

L 80<W) a cura di Gastone Ma-
nacorda. segue la vicenda del 
sociah^mo dalle origini al pe-
riodo immediatamente seguen-
te la Resistenza che vede la 
realizzazione della Costituzio-
ne repubblicana. Si tratta di 
una scelta di testi da Cavour 
a Pisacane a Bakunin. da 
Marx a Croce a Labriola. da 
Turati. Saragat. Nenni a Gram-
sci. Togliatti. Grieco. Morandi 
ecc. che intende restituire a 
un di^egno uniiario i momenti 
chiave dtlla storia del movi 
mento opcraio italiano II vo
lume esce in un momento in 
cui la nflessione storiografica 
sulle vicende socialiste e parti
colarmente vivace, nutrita co
me 6 di una intensa partecipa-
zione al dibattito politico forse 
piu urgente del nostro tempo. 

EDITORIRIUNITI 

Strenne 1966 
PICASSO 
II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

Testo di H. Parmclin, trdd» 
none di Ottauo Cccchi. 2 vo!i> 
mi rilcgati in tela con sovrac* 
pcrta patiruta, 300 uvole a c» 
lori c illustrazioni in bianco t 
nera Ogni volume L. 20 00O 

La piu completa mostr» 
personale del dopogucrr* 
del maestro pi t tore, inciso 
re, ceramista. scultore, pre-
eentata in una eccezionalt 
rassegna a) pubblico iw 
liano. 

Liana Castelfranch) 
Vegas 

IL GOTICO 
INTERNAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 17}. L 10.000 
La p iuura bologncse e Jorfc-
barda del 1300 at t raverso 
le opcrc dei maestri che 
nscn t i tono clcH'cspenenzt 
gotica di Francia e G e r m * 
nia. II volume, quar to del
la collana « La pit tura ita
liana »> diretta da Rober to 
Longbi, c illustrato con ra
ra compctcn/a da una stu-
diosa dcH'aitL- italiaiva ed 
europea dcll 'tpoc.i, ed e 
corredalo da 100 •>pk'iidide 
ta\o!t a colon Mampale 
dalla Vcrlag dei Kuust di 
Drebda. 

Romain Rolland 

JEAN CHRISTOPHE 
pp. I 425. L. 5 000 
Prcfazione di Carlo Bo. tradu-
rione di Gianru Cmillo « T 
classic! della letteratura >» 

Rolland r ipropone la figura 
dcll 'art ista-croe . La sua e 
la fede ncll ' i iomo, la spe 
ranza in una umanita non 
piu divisa da odi sccolari. 
guerre e massacn 

Eugcnio Montale 
I! Com ere il slid Sv> a 

Emile Zola 

IL VENTRE DI PARIGI 
pp 355. L 2 000 
Prefa?:one di Rino dal Sassa 
• I class'Ci della letteratura •» 

Sullo sfondo ncco di colo
re e di umanita dei grandi 
mercati di Pangi si snoda 
la vicenda di Florin in lotta 
contio Pavidita e I'ipocn-
sia del mondo che lo cir 
conda. 

Emilio Sereni 

CAPITALISMO 
E MERCATO 
NAZIONALE 
IN ITALIA 
PP. 520. L. 3 S00 
« B:bI:o:eca di storia » 

Una ampia analisi della for* 
n w i o n e del mercato naziov 
nale , del rappor to tra c i t t i 
e campagna, tra agricoltura 
e i ndus tna , nel processo di 
Industrializzazione del no* 
s i ro paese 

IL PENSIERO 
POLITICO 
A cura di Umbtrto CerrofH 
pp. 1.450. L 5 000 

Da Eracl i to a G iovann i 
X X I I I , l 'evoluzione del 
pensiero polit ico nella sua 
s t ru t tu ra sistematica e sto
rica. 

Per ragazzi. 

Antonio Gramsci 

LALBERO 
DEL RICCIO 
Presentazjone di G Ravegnanl, 
illustrazioni di M E. Agostinelli 
pp. 130, 53 tavo!e a colori fuo> 
ri testo e illustrazioni in bian
co e nero, L. 2 500 

Un h b r o da t empo divenu-
t o introvabile Lc fiabe che 
Antonio Gramsci senveva 
nelle Iettere dal carcere ai 
suoi figli Del io c Giu l i ano 
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