
PAG. 87 c u l t u r a l 'Un i td / giovedi 5 gennaio 1967 

TEATRO 

Anche in America la protesta dei giovani 
si esprime attraverso le scene 

Negri e giovani 
le streghe che 
terrorizzano 

Johnson -Macbeth 
« Mac Bird»di Barbara Garson e un«pamphlet»drammatico nalo 

nel corso di una manifesfazione pacifisla all'universiia di Berkeley 

La «vergogna» del Vietnam - L'appoggio dei critici piu autorevoli 

Cominciamo con Mac Bird di 
Barbara Garson. d i e e nato, 
s'.ando al l 'autr ice. nel moiucn 
to in cui si preparava una pro-
testa per la pace, al l 'universi-
ta di Berkeley, da un accosta-
mento istintivo alia tragedia 
scespiriana Macbeth, a propo 
si to deH"uccisione di Kennedy. 
E' un l ibretto smi l /o di una ses-
santina di pagine. con una co 
pert ina arancione. con su la 
immagine di Johnson in spero 
n i . scudo e lancia. I,a casa edi 
t r ice evideiiteinente non esiste. 
o meglio per a ;e re il l ibro bi 
sogna invi. ire tin dollaro ad una 
cassetta postale di New York. 
presso la Grand Central Sta
t ion: con mal i / ia l 'autr ice ha 
apposto al l ibretto un'indica-
zione. Grass Knoll Press, che 
ricorda strettamente la casa e 
di t r ice di Dallas dai cui uff ici 
sembra che John Kennedy fosse 
stato preso di mira e ucciso. 

Mac Bird si presenta con 
1'avallo di Robert Brustein. che 
e i l cr i t ico teatrale pii i vivo 
oggi d 'America, decano del l ' l ) 
niversita di Yale, con quello di 
Er i c Bentley anche lui ott imo 
cr i t ico teatrale, impegnato a 
difTondere I'opcra di Brccht e 
d i Pirandello in Amer ica, ol-
t re che dello scrit tore Robert 
Lowel l . Eppure non basterebbe-
ro queste testimonianze a ren-
dere Mac Bird una tragedia di 
autentico valore artist ico ol tre 
che politico e morale: se dav-
vero questa completa val idita 
non emergesse dal la struttura 
drammat ica che la giovane 
Barbara Garson ha saputo co 
s t ru i re . Proprio in qticsti gior-
n i Mac Bird sta ottenendo una 
straordinaria diffusione: si par-
la gia di una ventina e piu di 
mighaia di copie. e dopo che il 
supplemento settimanale l ibra 
r io del New Yt>rk Times g!i 
ha dedicato un'ott ima recensio 
ne. si prospetta un' imminente 
rappresenta/ioi ie. 

I I contenuto di Mac Bird 6 
violentissimo: sull'angoscia del 
paese di fronte aH'uccisione di 
Kennedy, come manifestazione 
violenta di vita polit ica adulte
ra te . la Garson ha inchiodato la 
rcspon.sabilita di Johnson e del-
la classe dir iaenle e polit ica che 
gl i sta accanto: e d 'a l t ro can 
to . proprio di fronte a questa 
durissima c spiotata lotta per 
i l potere. non ha r isparmiato 
nemmeno la famigl ia dei Ken 
nedy. ri levandone i carat tcr i di 
« gnippo ». di ambizioso impe-
gno nella lotta per i l potere. 
con un cffet to quindi dramma
t ico tanto piu al io quanto piu 
disinteressato. Tut t i questi per
sonage! parlano all'altezza dei 
personagsli di .Shnkcsoeare. La 
loro contempnraneiln r isulta 
tut tavia ravvivata r d esal 
tata da tale allontanamentn 
nella storia e nella t ra-
dizinne drammaturaicn. I per 
sonaggi sono esaminati e 
ricondotfi alia realtn di o22i 
dal la pre-enza di tre «stre-
phe » che sono un nc<iro. uno 
studente. un rappre*entante 
del la « sinistra >. ossia i t re t i -
p ic i rappresentanti dei mnr i -
ment i d i protesta. la cui fun 
zione d i «s t reshe» natural-
menfe b tale auli occhi della 
classe dir igente attorno a Mac 
B i r d e a Lady Mac B i rd , men 
t re asrli occhi del lettore e del 
reventuale sDettatore acqui'sta 
no una funzione totnlmenfe de 
mis t i f i ca t r ice e l iboratr ice d ; 
ineuhi . 

C'e d? supporre che se sara 
rappresontata, Mac Bird scuo-
tera un sacco di persone: v i 
s i ritrovano Steven*on e Mac 
N a m a r a . e a l t r i ancora ed i l 
lo ro muoversi ed agire in sce-
na carattori72a ancora d i pin 
fl s igni f icatn fondamentale. la 
Intenzione d i questo pamohlel 
drammat ico . che e quello di co-
s t i tu i re una nuova base morale 
a l l ' i n temo della classe politica 
amer ican. i . p.irtendo dall'as-
sassinio di Kennedy e dalla r i 
considerazione della guerra nel 
V ie tnam. 

I n fa t t i la guerra nel Vietnam 
A l 'a l t ro elrmento fntoroo al 
quale si coagula la protesta 
del la gioventii amer icana: tan 
to e vero che essa si e mani-
festata d i recente in alcuni 
spettacoli tea t ra l i . t ra cui per 
fl momento spicca Vietrock d i 
Morgan Ter ry , dato dall 'Ooen 
Theatre a New York dappr ima. 
a l Cafe La Mama e poi al 
Mar t in ique Theatre in p:u ri 
preso. con cresoente succesco 
Esso r i pone immediMamem> 
e bni ta lmenfe t ra coloro che 
combattono in Vietnam e che 
m poco a poco vengono disco 
noscendo e perdendo la raeio 
ne del loro essere soldati com-
W t t c n t l . Quest* perdi ta d i fldu-

cia e di coscienza matura pa 
ral lelamente a un'opera di dis 
sacrazione dei mot iv i con 1 
qual i i combattenti sono stati 
condotti fuori d i patr ia a f en 
re la l iberta di una popolazio-
ne sanguinosamente e crudel-
mente. 

I I tutto 6 strut turato dram 
maturgicamente, come per US 
di Peter Brook, mediante « ma-
ter ia l i » t ipicamente g iovamh: 
con l uso di canzoni e di bal l i 
anzi tu l t " , e poi di tnovimenli 
st i l iz /at i del corpo e delle fi 
sionom:c, e inf ine mediante 
una disinvoltura totale nei con-
front i della scenografia. 

Anche qui contano sopratut-
to gl i in terpret i . e i l loro d i 
spor.si. div iders! e espandersi 
sul palcoscenico; di modo che 
gli spettatori siano a poco a 
poco coinvolt i . senza accorger-
sene. in quel che sta succe-
dendo in palcoscenico. e indot-
t i a divenirne complici ed ese 
cutor i anch*essi al tempo stes 
so. E c i sono moment! in cui 
at tor i e spettatori si trovano 
perfettamente uni t i nel vedere 
le scene di guerra proiettate 
per tu t t i loro. in posizioni che 
li accomunano fisicamente e 
mentalmente: con un procedi-
mento che prende lo spunto 
della tradizione rivoluzionaria 
europea. sin dai tempi di Pi-
scator. per a r r i va re a com-
plessi teai ra l i come i l L iv ing 
Theatre che conosciamo assai 
bene in Europa. 

I real izzatori d i Vietrock af-
fermano di aver eseguito que-
sta opera piu sotto i l segno del 
dolore che sotto quello della 
protesta: a signi f icare che H 

ha n i u ^ i un profondo segno di 
vergogna per quel ehe la loro 
nazione .sta compiendo: e se 
poi hanno usato elemcnti sati-
r ic i in abbondanza. e perche 
desideravano che la loro pro
testa si elevasse continuamen 
te dai quotidiano ma non ne 
dimenticasse l 'origine brutale. 
Su questa strada delKOpen 
Theatre si sono mossi a l t r i gio 
vani : co=ii ult imamente hanno 
dato al Poc-ket Theatre Ame
rica Hurrah, di Jean Claude 
Van I ta l l ie. offrendo tre aspel 
ti degli Stati Uni t i di oggi. 
Si tratta delle interviste. della 
TV. dei « Motel >. tre moment! 
apparentemente marg ina l i . che 
tutt 'assieme co.stituiscono una 
satira della soggezione ameri 
cana a modelli d i vita dettat i 
dalla pubblicita e dai mezzi 
della comunicazione di massa. 
Ed inf ine al l 'Universi ta di 
Yale per opera di Arnold 
Weinstein e Wi l l iam Bolcom. e 
andata in scena Dynamite toni-
te. sotto la sorveglianza di Ro 
bert Brustein: che e una dife 
sa spregiudicata dei movimentl 
pacif ists di fronte ad un'opi 
nione pubblica che e ad essi 
ostile. con una sat i ra appunto 
delle reazioni del la gente d i 
buon e catt ivo senso. piuttosto 
cfficace e v iva. Tutt 'assieme 
quest! complessi e at tor i e spet
tacoli . e v i metterei anche i l 
pubblico. testimoniano assai be
ne la progressiva estensione 
e direi la sottile penetrazione 
della protesta dei giovani in 
America di fronte alia classe 
polit ica dir igente. 

Peter Collins 

ARTI FIGURATIVE LETTERATURA 

Pablo Picasso, « Testa i Pablo Picasso, i Testa » 

La storia dell'arte 
raccontata da E.H. Gombrich 

Un'esposizione appassionato e rigo-

rosa il cui scopo e quello di insegna-

re a «vedere » e a « cop/re » fe 

grandi conquiste dell'arte mondiale 

Dai graffiti 
delle caverne alia «op art» 

Fro le mtiltc streiine che ten 
anno presentatp dacjlt editori in 
questa periuda di fine d'anna. 
c all'inizio del nuoca. quella 
di Einaudi (« La storia dell'Ar
te raccontata da E.H. Gom
brich >. 638 pagine, 3S3 illustra 
zioni. Lire 10.000) e senza dub 
bio una delle piu suggestive. 
In un periodo in cui I'interesse 
verso i prodntti dell'arte sta ac 
quiatando quasi un carattere di 
massa. la proposta di un viag 
gio ideale <• dai graffiti delle 
caverne preisloriche alia op art 
//» compagnia di un celebre cri 
tico » non pun che apparire 
stimohinte a clii. benintcso. ol 
tre all'intercsse. abbiu anche la 
possibility di pagarsi il costo. 
purtroppo non lieve. del bi-
glictto. 

Questa opera del Gombrich, 
del resto. era gia stata pubbli 
cata in Italia da Mondadori nel 
1052 col titolo « 11 mondo del
l'arte ». ma ora viene ripre.se/i-
tata in una edizione ampliata. 
rivista ed aqgiornata dall'autn-
re Scopo di questa libra, natu-
ralmente. non e quello di appro 
fondire le conoscenze di un di-
scorso gia iniziato; esso non si 
rivolge agli specialisti bensi « a 
tutti coloro che sentono la ne-
cessita di un prima orientamen-
to nel mondo singolare e affa-
scinante dell'arte *. II libro, in-
somma. vuol fornire un pano
rama generate, senza confon-
dcre la mente del lettore con 
troppi particolari. con lunghi 
elenchi di nomi. di date, di stili. 

Primo merito dell'autore e 
quello di avere mantenuto Vim-
pegno di fare usn di un Un-
guaggio chiaro. semplice, an
che a costo di t sembrare sciat 

Sandro Bott icel l i , « Nascita di Venere» 

to o troppo elementare ». Altro 
merito e quello di aver tenuto 
sempre viva I'esposizione, tra 
sformando la storia dell'arte in 
un appassionanle racconto, pur 
non cedendo alia lentazione del-
Vaneddoto e mantenendo sem
pre rigoroso il tono del discorso. 

Cib che si propone il Gom
brich. nel corso di questo viag-
gio straordinario che tocca le 
piu importanti conquiste del
l'arte. e di far guardare i capo-
lavori con occhio sgombro da 
ogni pregiudizio e da ogni sche 
ma. Anche le formule. pur utili 
per fissare alcune tappe impor
tant'! (la « luce » di Piero della 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

MARXISTI E CRISTIANI 

II volume spregiudicato di un giovane studioso cattolico ripropone 
iltema della collaborazioneculturalee politica in vista del socialismo 

Dopo il discorso sul «dialogo» 
verm quello sulV«azione»? 

Quali sono le condizioni per 
un colloquio ed una collabora 
zione cul turale c politica f ra 
marx is t i e cr is t iani per i l so 
cialismo? Sono sempre piu f re 
qucnti g l i scr i t l i di diversa 
mole ed impegno che. in Ital ia 
ed a l t rove. cercano di dare r i 
sposta a questa domanda. Ter-
minata la fase del * discorso 
sul dialogo ». si cerca di proce 
dere o l t re . verso le proposte d i 
azione concreta o almeno verso 
la chiarif icazione delle sue pre 
messe. Da quest 'ult imo punto 
di vista si colloca i l g io\anc 
studioso cattolico Angclo Mar 
chese in un volume agile e 
^pregiudlcato che raccoglie al 
i uni scr i t t i comparsi sul c Gal 
lo » quando egli co! labora\a a 
quella r ivista ed a l t r i inedit i 
(Marxisti e cristiani. Tor ino. 
Bor la. 1966. 154 pag.. L. 1000). 

I.a collaborazione e resa pos 
sibi le. dice, dall 'evoluzione in 
atto nel marx ismo < gramscia 
no > sul terreno del giudizio 
sulla rel igione. e sul terreno 
polit ico sociale nel cristianesi-
mo cattol ico speeialmente d i 
der i \ azione mounier iana. che 
gia pr ima della guerra si era 
caratterizzato come dottr ina 
anticapital ist ica non in funzione 
dell 'utopia rcazionaria corpora 
t i \ a che- sognava i l r i torno a 
forme precapital ist ichc d i orga-
nizzazione della societa. come 
in certe encicl iche. ma con pro-
spettive chiaramente sociaiiste. 

Questo personalismo respinge 
oggi la € razionalizzazione» 
neocapitalistica e ritiene i l so 
cial ismo non solo un'esigenza 
et ica. ma anche un « impera
t ive propriamente tecnico ». lo 
pone come concreto problema 
di potere. come anlidoto neces 
sario del le forme di « socializ 
zazione > operate dai capital i 
smo monopolistico. Cosi dicono 
oggi cer t i cattol ic i f ranccsi. e 
cosi dice Marchcse: t lo penso 
che la cr is i storica della c iv i l ta 
contemporanea (che ha avuto i 

suoi punt i sal icnti nelle guerre 
imperial ist iche, nel colomali 
smo. nel nazifascismo. nel raz 
zismo. nello sfruttamento e nel 
la deformazione dell"uomo) non 
sia superabile ?c non in una 
alternat iva radicale d i c iv i l ta . 
Parlo innanzi tutto dei va lor i 
del l 'uomo: la l iber ta. la pace. 
la giustizia. I'eguaglianza. la 
democrazia. Penso che la pro 
mozione d i quest! va lor i r ichie 
da un in ter \ento profondo e 
radicale sulle st rut ture econo 
mia> sociali polit iche delle no-
stre democrazie occidentali ». 

Di qui la possibility del'a col 
labornziune vu punti l imi tat i e 
per prngrammi piu \ a s t i . d i 
trasformazione r i \ oluzionaria. 
una volta che i marx is t i d imo 
strino di non \o Icr condiz:onare 
ia costruzione della nuova so 
cieta aH'imposizione dell"a!ei 
smo. E Jo dimostrano in una 
serie d i prese di pesizione e d i 
at t i pol i t ic i d j alta responsabi 
l i ta . in Francia e da noi soprat 
tu t to : sulla base dei discorsi 
e deH'opera d i Togl iat t i e delle 
nostre passate e recenti delibe 
razioni congressuali. appare 
chiaramente la concreta possi 
bi l i ta d i soddisfare le esigenze 
poste da Marchese e. con l u i . 
da molt i lavorator i cr is t iani -
quella che si costniisca una 
societa c a valor i p lura l is t ic i . m 
cui la professione d i un orien 
tamento ideale non sia causa d : 
discriminazione; i n cui la cul
tura sia .•ffettivamente l ibera 
di esprimere i contrasti " non 
antagonisti *' delle idee (contra 
sti cioe che dCi i \ano non dalla 
lotta d i classe. ma dai l ibera 
t-splicarsi dello spjr i to umano) : 
in cui l'educazione nazionale. 
pur un i tar ia . riaffcrmi la "aeon 
fessionalita dello Stato" >. 

L X I Congresso del PCI ha 
dato risposte autorevoli a quel 
le ist?nze. come a quella della 
distinzione f ra « ideologia > e 
programmi pol i t ic i da un lato 
• €fUo8oAa» da l l 'a l t ro • a 

quella che la societa e lo Stato 
da costruire insieme non siano 
una societa e uno stato « mar 
xist i > ma socialist!. Ed anche 
alia richiesta che la rixoluzionc 
non sia solo strut turale. ma si 
estenda al campo dei « \ a l o r i ». 
nella direzione della laici ta e 
di « una prospettiva di c iv i l ta 
che trascenda i l im i t i delle 
st rut ture attual i >. 

« I I socialismo > scr ive uno 
degli scn t to r i cattol ic i francesi 
c a n al l 'autore. c non r i \endica 
un semplice benessere materia 
le : anzi e questa la r i \end ica 
zione delle "societa dcl l 'opulen 
za r del con«umo care ai neo 
l i b e r a l i " : i l socialismo \uo le 
una societa a servizio del l 'uo 
mo. d i ogni unmo. che supen 
ogni t ipo d i alienazionc. non 
solo quella conseguente ad un 
certo t ipo d i lavoro ma anche 
Talienazione polit ica penerata. 
ad esempio. dallo stal inismo ». 
Anche su questi punt i non c'e 
diff icolta a t rovare raccordo. 
respingendo le tentazioni « inte-
griste » che Marchese r a w i s a 
in certe forme d i mancismo 
nogmatico e che noi dobbiamo. 
del resto con lu i . rimarcare e 
denuneiare in ampi s t rat i del 
mondo cattol ico. 

Due questioni mer i tano una 
considerazione a se. Una e 
quella dell"« opinabil i ta >. I I 
cattolico non e tenuto rigida 
mente a seguire nella sua azio
ne polit ica le d i re t t ive della 
Chiesa. neppure se discendono 
dalle encicliche papa l i : lo d i 
mostra i l fatto che i cattol ic i 
d i tu t t i i paesi hanno sempre 
assunto posizioni contrastanti 
da gnippo a gnippo e da indi 
viduo a individuo d i fronte a 
piccoli e grandi problemi delle 
var ie societa. I n linea di d i r i t to 
cio e precisato dalla teologia 
ra t to l ica . Ma quanti lo sanno? 
Quanti continuano a credere. 
per esempio. che i l voto al ia 
DC sia se non una condizione 
per Ia aalvezza almeno un mes-

zo per non cadcre in peccato? 
Marchese axrebbe do\uto fidar 
si meno delle conoscenze che i 
cattol ic i in genere hanno della 
stessa loro dottr ina e soffermar-
si d i piu su questo punto d ' im-
portanza r i levantissima. 

Inf ine. e qui solo per accennl: 
Marchese respmge. c po»r cui i-
se, date le sue posizioni rel i 
giose. una visione material ist i -
ca del mondo. Ma non ha ra-
gione quando contrappone come 
le uniche due possibili una con 
cezione metafisica «monis t i 
ca > ed una « metodologica » 
del marxismo. Non vogliamo 
certo imporre a nessuno una 
concezione mater iahst ica. e i l 
t monismo» inenntra scarsa 
simpatia t ra i marx is t i i ta l iani . 
Ma e contestabile che non sin 
legitt ima una concezione aperta 
del c mondo ». ispirata al mar-
xismo. dove « mondo > significhi 
non una total i ta data per sem
pre e contrapposta a l l uomo. ma 
i l campo delle espcrienze pra-
tiche umane nel mondo naturalc 
e storico. 

Siamo d'accordo. si capisce. 
che « l a prospettiva del l ' incon 
t ro non e... o non dovrebbe es-
sere. 1'edificazione di un "uomo 
marx i s ta " o di un "uomo cr i -
s t iano" . ma semplicemente la 
cdificazione dell 'uomo in una 
pienezza (non mi t ica. peraltro) 
di l iberta nei suoi rapport i con 
Dio. con g l i a l t r i uomini e con 
la natura >. Ma cio c perfetta
mente possibile, e auspicabile. 
che av\enga mentre i l cr ist iano 
resta cr ist iano e i l mar-
xista resta marx is ta. c»a 
scuno con la sua visione del 
mondo. Saho usare. com'e pro 
babile che Marchese convenga. 
i l marxismo come metodo e 
stnimento d' indagine e d i co 
struzione pol i t ica. come dicono 
i combatt iv i francescani. che 
egli c i ta , d i Freres du Monde. 

Giorgio Bini 

Francesco, il * colore » dei Ye-
neti, lo « sjumato » di Leonar
do, lo « schiacciato » di Dona-
tello, e via dicendo) possono 
costituire un serio incentivo 
alia superficialita. Chi ha ac-
quistato una certa conoscenza 
nella storia dell'arte — avvertc 
il Gombrich — pud correre un 
tale pcricolo: « Vedendo un'ope
ra d'arte non si abbandona ad 
essa, ma preferisce cercare 
nella mente I'etichetta appro 
prtata. Forse ha sentito dire 
che Rembrandt e famoso per 
il silo chiaroscuro, e allora ve
dendo un Rembrandt, fa un 
cenno saputo, e mormorando: 
Che rncraviglioso chiaroscuro! 
passa al quadra successivo». 

// consiglio dell'autore e in 
vecc quello stesso che nnn si 
stancava di ripetere il vecchio 
Berenson: guardare e guardare 
i capolavori. nnn stancarsi mai 
di guardarli. di studiarli. Que 
sto e. in fondo. I'obietlivo prin-
cipale del Gombrich: far va 
scere il desiderio di vedere le 
opere. descriltc e illustrate nel 
libro. nei luoghi — musei. chie 
se. palazzi — dove sono custo-
dite. Nessuna riproduzione. in 
fatti. pud fornire un'idea. sia 
pure pallida, della bellezza del-
I'originale. Se si comincia in 
vece a guardare « non si finisce 
mat di imparare. Ci sono sem
pre nuave cose da scoprire. 
Ogni volta che ci poniamo di-
nanzi ad esse, le grandi opere 
appaiono diverse. Sembrano 
inesauribili e imprevedibili co
me veri e propri esseri umani ». 

Certo. occorre avere costanza 
e anche modestia. Niente di piu 
pericoloso della pseudocullura 
di chi si accontenta di fermarsi 
alcuni istanti di fronte a un 
capolavoro. pago sollanto dt 
poter dire di averlo visto. C'e 
chi in meno di un'ora riesce a 
visitare il louvre, fermandosi 
soltanto di fronte alia « Giocon 
da >. alia « Venere di Milo >. e 
a poche altre opere. Ognuno di 
noi ha visto i battaglioni inco-
lonnati dei turisti che visitano, 
guidati da ciceroni che ripetono 
da sempre una lezioncina impa-
rata a memoria. i musei col 
passo dei bersaglieri^ Quando 
tomann ai loro paesi di origine 
potranr.o dire di avere visto. 
pomamn. la Venere di Botticel 
li. d Cristo mnrlo del Mantegna 
o la Tempesta del Giorgione. e 
potranno anche far vedere agli 
amici le riproduziom acquistate 
sul posto. 

Ma cosa d rimasto in loro di 
questi capolavori, li hanno ve-
ramente veduti. la loro cultura 
e stata veramente arricchita 
dalla vvtione di tali opere? A un 
qualsiasi frequentatore della 
Pinacoteca Brera di Milano 
non saranno sfuggiti i gridolini 
di enlusiasmo di fronte olio 
€ Sposalizio della Vergine » di 
Raffaello. Si tratta. certo. di 
un'opera stupenda. ma molti. 
ijelfansia di arrivare a vedere 
un tale quadro. passano di 
fronte. spesso senza nemmeno 
degnarla di un'occhiata. a una 
delle opere piu alte di tutta la 
storia dell'arte: la c pala di Ur-
bino* di Piero della Fran
cesco. 

II libro del Gombrich non 
contiene. naluralmente, formu
le magiche, Vuole essere sol
tanto — ma non si dica che e 
poco — una introduzione tntel-
li gente <*' mondo dell'arte. Poi 
ognuno dotra proseguire per la 
strada tracciata. faticando e 
studiando. II Gombrich vuole 
aiutare coloro che avvertono la 
necessita di penetrare in que
sto mondo. guidandoli alia sco-
perta delle grandi tcuolt, dei 

grandi maestri che hanno illu-
minalo la storia dell'arte. ban 
no arricchita con le loro creu-
zioni la nostra vita. Rinunciare 
a conoscerc queste opere e 
come decidere di impoverire la 
nostra esistenza. Certo. si pud 
vivere. forse anche in mantera 
piu tranquilla, senza aver mai 
ascoltato la <t Nona > di Beetho 
ven. letto < Guerra e pace > di 
Tolstoi, visto gli affreschi pa 
dovani di Giotto o le tombe me-
dicee di Michelangelo. 

Ma se questo tarlo comincera 
a rodere ij nostra spirito. allora 
ci accorgeremo del vuoto che 
c dentro di noi: un vuoto che 
pud essere colmato solo dalla 
conoscenza e dai godimento di 
queste opere. Ecco. il libro del 
Gnmbrich ha un po' la funzio 
ne di questo *• tarlo *. Esso d 
sempre presente nel suo rac
conto. sia che parli di Fidia o 
di Brunelleschi, di Masaccia 
o del Scicento olandese. dell'ar
te cinese o di Picasso, dei 
Fiamminghi o di Cezanne. Sen 
za aveme I'aria, il tarlo vuole 
roderci dentro. sino a fame 
eromperc il desiderio dt pro 
ccdere oltre sulla strada della 
conoscenza. II snlo premio che 
Gnmbrich si aspctta dai suoi 
lettori e proprio questo: che 
essi terminino la lettura del 
sun libro col desiderio di leg 
gerne altri (nell'ultima parte 
dell'opera tali testi sono anche 
indicati in un'ampia bibliogra-
fia). con la voglia di andarsi a 
vedere gli originali, di iniziare. 
insomma. un vero viaggio nel 
mnndn affascinante della sto 
ria dell'arte. 

Ibio Paolucci 

Nel 1967 in 

Cecoslovacchia 

quatlro libri 

suH'llalia 
La Casa ei.tr.ee degli 5C~ v o n 

ce-.o-Io1.acchi di P-a2a «t i .nc<» 
ry ! : H> p-«>2~«»Ti"r.<« " t r o - . l i e no-
\\ I1HVJ In oi'>b. ca/..«jne «ii b-:n 
ci j.Vtro h'lri ;~p:rat: in '.a'if l nxv 
rio ai l ' lMla. 

La «cnt 'nce Vena Rern.j~ko\n. 
!.i q j i l e ha g a «cr::to ale ini re-
porlaies sul!T:al:a. da ie; vi 
j . tata alcuni arxu fa. narra nel 
5JO ultimo libro. Slop. Roma. Ie 
viceode movimentate ed anche 
poe'iche d i "in gnippo d; giovani 
i Q'.iali. vlagsiando per l"I:alia. 
scoprono non so!o un axb -cnte a 
!o-o scorHwci-.ro. ma anche se 

V-ta aU'itahar.a. d; M.Iena Hon 
zikova. e una racco'.ta d repor 
tnqes in e.i: Pa-rrice cozlie le 
cco:radd:zioni ehe .=: m a n i f e ^ n o 
•=.a nel modo di vivere de: van 
v.rat: soc aii che :n quello oelle 
divorce reg.ecii d'Lal ia. 

Vlastimil Marsicek. noto poeta 
e valente t rad juore da.!o s^a 
cno'.o. ha raccolto Ie impressioni 
del suo recente viagg:o xi I'-alia 
j i un volume di treniasei brevi 
capitoli. icititolato Dmami al vo-
lante: I'ltalia! Vacanze itahane. 
di Jan Wench, e Tivece una n-
stampa. che. come tale. te-<t:mo 
nia appunto del grande .tv.eresse 
dei lettori cecoslo\acch: ;>er 1"Ita
lia. Uscito dalla penna di uno 
dei piu :nteressanti uom:n: di tea 
tro cecosk>vacchi. questo libreuo 
offre una lettura amena. punteg 
giata di situaz:om in cui si r i 
vela tutto i l fine humour del 
grande attore eomico Werich. 

Due nuovi romanzi 

LA NEVROSI 

DEL TECNOCRATE 
In «Inorgaggio» di Gian Luigi Piccioli 
una efficace contestazione della condi-
zione di vita imposta dalla societa neo
capitalistica - «Gloria» di Sergio Ferrero 

Nella nuova collana d i nar-
r a t i \ a i l i Mondadori « Nuo\a 
collezione letteraria * (di « ope
re pr ime e non pr ime, di scnt
tor i nuo\ i e non nuovi v), sono 
usciti i l roman/o di Sergio Fer
rero Gloria e quello di t i i an 
Luig i Piueioh Inorgaggio. 

Alia nu r ra tha di tipo p>icolo-
gico appartione i l l ibro di Fer
rero. t i lo i ia e una i aga/ /a che 
comii iciu a « < \ i \ e r e i g io\aius 
bima. all 'epoca della r is is ten/a , 
in un esordio ant icoi i foi inist i -
co accanto al part igiano Oscar. 
Quando I'eta eroica finisce. 
Gloria r i torna in paese e la sua 
storia da quel momento e anche 
quella di t i e amici intellettua-
li e delle neerche cul tura l i che 
insieme \anno cotidueeiulo in 
un assiduo dibatt i to sulla pro 
blematica artihtiea conlempoiu 
ilea. Cllotia. con la sua belle/. 
/ a . c le le inei i to catal iz/atore 
dei loro ineontr i , d i e M lanuo 
sempre piu caldi e piu esclusi-
v i . L'eiitusiasiiio che suscita ui-
tonio a se. tocca in part iculate 
i l coetaiieo c t ini ido scri t tore. e. 
ancor piu visibi lmente. i l piu 
anziano pit tore Andrea. 

Cilona. appari ' i i l i ' i i iente i n i g 
matica e generosa. si m e l a poi 
spregiudicata e vol i t iva nella 
reali/zazione della carr iera di 
scenogiafa e costumista cui An 
drey I'lia in i / ia ta . ( juesti e lo 
scr i t tore. ainbedue ini ia i i iorat i . 
ma vel le i tano 1'uno soguatore 
l a l t r o , la perdono con un risul 
tato per i l pr imo di disperuzio 
ne per i l secondo di aiquisi/. io 
ne di n iatur i ta . Una Itinga. a 
\o l te tediosa. diarist ica anno 
ta/ ione di stati d'animo e di si-
tua/.ioni piu o meno crrpuscu 
lar i accoinpagna i l corso degli 
avvenimenti che. sereni o no. 
sono sempre filtrati attraverso 
una sensibil ita decadetite e pro-
ict tat i in una lontanan/a dai 
contorni labi l i e indef in i t i . Que 
sta cguaglianza di tono. Unto 
e perplcsso, e forse I'unieo mo 
t i \ o val ido del l ib ro : per i l re 
sto. la r icerca labir int ica c a n 
stocratica che lo scr i t tore vuole 
compiere delle linee della pro 
pria formazione resta in super 
licie e spesso si avvolge stanca 
mente in espedienti nar ra t iv i 
che vorrebbeio essere i l t imbro 
di una raf f inata sensibil ita nar-
cisistica e sono invece segno di 
ingeiuiita let terar ia. 

A l t ro discorso mer i ta Picciol i . 
che esordisce con un roman/o 

teso in un'anal isi impietosa del 
la condizione umaua nella at-
tuale « societa del benessere ». 
K* r isaputo che i l ncocapitali-
smo. se per via del progresso 
tecnologico fornisce a l l uomo 
medio un piu clcvato tenure di 
v i ta , di fat to produce n i l singo 
lf» un'ul ter iore e piu profotida 
disintegrazionc della cuscien/a. 

II progresso tecnologico non 
porta d i per se alia disal iena/io 
ne. ma ptio far lo nfU'ambito di 
una nuova organi/za/ ione del 
lavoro. Fenomeno connaturale 
della prod'.izione neocapitalisti
ca e. invece. quello deH'orga 
nizzazione del lavoro in coins 
sali aziende sempre piu anoni 
me e impersonal i : microcosml 
autosuf l ic ient i . in cui i l poteie 
deeisionale non appartict ie inu 
n un padrone o a un gnippo 
di azionist i . ma alia * tccnocra 
7ra * che e tut t 'uno con I ' n / i i n 
da. In essa. percio. la r idu/ io 
ne dell ' indiv iduo a * co*a i e 
totale e sen/a scampo (contro 
un « padrone » si puo sempre 
lo t ta re) : i suoi rapport i di la 
voro. propr io perche si pongono 
con I '* Knte >. sono assoluta 
mente subi t i . La sua estranea 
zione dai processo prorlutt ivo 
non potrebbe essere pi:'i cr>m 
pleta. 

Possibil ity di saKezza noti c'e 
r.emmc no per i e tctrifK rat i v 
ehe pure d incono lazienda e 
forse si i l ludono che nella !<>:<> 
fun/ ione scK'iale risieda i l sen^o 
della loro pre*en/a umana N i l 
la nuo\n azienda. che e * KntitA 
chiu^a cieea impenr l rab i le ». 
i Stato assoluto ». appare i m e 
ce con tut ta evidenza quanto sia 
i l lusorio pensare di notersi sal-
vare individualmente quando. 
perduta la coscienza di classe. 
ci si a f f ida a quella professio 
nale: i l successo non e d i per 
«=e rfal izzazione di umani 'a I.a 

ridiizione a < cosa * cui nessu
no di fronte alia a/iemla ( la 
* bestiona »!) si sottrae, puo ea-
gionare depre^sione psiehica o 
tensione n rv ro tua . come suc-
i-ede al piotagonista del l ibro. 
i l tecnocrate dott Haldini. d ie 
registra iniiHit.imente l.i pro
pria iK ' i ros i . ma non sa t u n a 
re solu/ione <ilcuna, neppure 
quella estreina del suiciil io ( ihe 
sarebbe inuti le " p n \ o di sen 
so. lom 'e di ogni a l t ia opera-
z.ione deiruomo dixenuto » og-
getto ? della stor ia). 

La sua giornata si svolge f ra 
Tattesa della « novita * e i l dl-
sinteresse. la frenesia di ope-
razioni insensate o. almeno. 
sen/a mordente e una eorrosi-
va svogliatez/a. una « movi-
mentata monotonia t> e una 
< d is imol ta dispera/ione ' . una 
eccitazione apparente e una pa-
ral isi reale: e. i iw immn. una 
j t i a g e i l i a trai i( |ui l la e i n ever-
sibile t come puo essere la 
<̂ astenia geriatr ica » o meglio 
I'* inorgaggio »-. 

La lucidita intenore eopsen 
te. peri), al piotagonista. in 
ogni cireostan/a. di premiere 
atto della prupna ~ esisten/a 
svuotata ». e il sentimento elie 
iminaneabilmente emerge da 
ogni si lu:u«"i ie. fantastiea o 
reale. eomica o grottescn. di 
approccio con le persone o di 
relit/ ione col paesaggio. e quel
lo di una disperazinne assoluta. 
sen/a un possibile esito ehe non 
imnlichi la pmspott iva di una 
pi i i grossa tragedia (la r ivolu 
/ ione anarcoide del « \o ta re ci
nese t o la < guerra t) 

La dispera/ione sembra. dun 
que. la s()la dimensione umana 
oggi possibile: <r f i n ihe e e i l 
dolore si.uno snl \ i v Ancoi p i i i . 
in una societa che progrcssivn-
mente e mesorabilmente ottun 
(le « 1'intendere ^ di ognuno e 
ignora i problemi indiv idt ial i . la 
(l ispera/ionc puo essere \a l i da 
alternativa cui af f idare la sn 
p r a w i v e n / a della p iopna sen 
sibihta. Tut tavia. i l problema 
non i> solo di T sopr.iv \ i\ eie » 
in termini di sensibilita hi d i 
spera/ione avan/ata da i ' i c i i o 
li ha senso solo se assun'a qua 
le necessario rovello della n u n 
te per la lotta senza comjuo 
ir.essi contro il tuucapitnl iMuo. 
e non solo per mm soeeombere. 
nia anche e pii i per solleeitare 
la trasforma/ione dell 'nttuale 
organi/zazione ^ociale. che non 
i» eterna. ne inuniitabile \ 'e l 
roman/o non maneano sinul i 
appelli e MI I I I ( i l ; r / inn i . aneho 
se avan/at i nel em so di un pro 
eesso neviotico d ie . Iei*itti:na-
mente. si es prime- con b i / / a r r i e 
di union. I ra scatti di acre s.ir 
casino e fantasm.icone di as 
surdi comport a menti 

("erlo. il l ibro af f ida :1 suo si 
mnl.cato a c|iieste imhea/ioni e 
alia polenuca 'non nuo \a ! ver
so i l progresso hcnologico d i e 
non coincide con quello «ocia!e: 
ma il suo prcgio e di onl ine sti-
listico II r i tmo della narra/ io-
ne e modulato su un recistro in 
cui fantasia nostalgia r i f lessin 
ne contail.ino in un impasto 
(oni ico grottesj o di iriconsee 
<• t i -nipori /za/ ioni > ' ^en-a / ion i . 
unpresMoni. automa'isini) rlella 
coscicn/a f iantu ina 'a 

II dmami<-mo di llo side non e 
rl: onl ine di.i l i MK o. ma causa-
listico e condi/ jot ia ire come 
vuole Imdagme di una realta 
oppressiva e mconoscibile e che 
ammette solo una descrizione 
appiatt i ta in f ras i /eppe di 
complement! apposit ivi in cui si 
accumulcHio e inlegrano even 
t i . gesti. «mo/ ioni . p iudiz i : ne 
consegue una plural i ta di pia-
ni st rut tural i pi i i n nit mi <-^tro 
sj che n i l contt sto. p ' r i i . si 
iq i i i l ib rano ncH'iinic-o csito di 
una p« na disperata Cosi. la 
m v n . s i , rcgistrata dal lo sent 
tore quale dim* nsinne m m -
:»!'; =»'.a della propria pn-scn/a. 
trasf (nde I:I !!a narrazione i l 
precario e a volte fut i le stadio 
dell's umore » e * i concreta in 
seria e drammat ica presa d i 
coscienza assolutamrnte conte-
stat iva della condizione d i v i 
ta che impone la societa neoca
pi tal ist ica. 

Armando La Torre 

ogni aettimana (nedicola unfascicolo L250 
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