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STORIA 

«Autunno di terrore » 
Dietro la tragica catena di delitti avvenuti a Londra 
nel 1888, le tare delta «pvdica» borghesia vittoriana 

Come Jack lo sventratore 
f ece nascere una 

Societa Immobiliare 

ARTI FIGURATIVE 

Roma: mostra di Sergio Vacchi alia « Medusa » 

UN'ATTUALE PITTURA DI STORIA: 

«Morte di Federico II» 

Un curioso intelligent? libret
to (Tom (Jullen, Autunno di 
terrore, Monckidori. L. 1.400) 
propone al pubblico dei « gial-
li », dei « neri >. e in genere 
della letteratura di evasione in 
chiave mmtuaria, una breve 
meditnzione su Jack lo Sven 
tratore. Non c'e « aficionado » 
di qiicsli generi letterari che 
no ignori la storia. trannc for-
se i ginvnnissimi: nel 18H8 im 
perver.s6 per alcuni mesi. suite 
prostitute dei quartieri piii 
malramali di Londra. un as-
sassino sadico che, dopo ave-
re sgozzato le sue vittime. ac-
curatamente asportava loro i 
visceri (sembra persino cbe li 
friggesse e li mangiasse): il 
« mostro * scriveva ai ginrna-
li. a proposito delle proprie 
gesta, dei bigliettini maenbro-
urnoristiei. Un giorno la stra-
ge. misteriosamente come era 
cominciata. venne a cessare: 
e dopo parecchi anni si venne 
a sapere. per quanto vaga-
mente. cbe I'assassino non era 
rimasto del tutto ignoto alia 
poli/.ia e che era morto anne-
gandosi nel Tamigi: scompar-
so il pericolo. la polizia aveva 
ritcnuto inutile fare il nome 
del colpevole. 

Sin qui la vicenda di cro-
naca nera : ma lo svello li

bretto ritaglia ellicacemente la 
cronaca sullo sfondo della sto
ria. arrivando all'effetto para-
dossale di suscitare nel let-
tore un certo senso di solida-
rieta non solo per le vittime. 
ma persino per il carnelice... 
Ma. non e un problema di 
sadismo o di masoehismo: e 
che. nello sfondo della tnaca-
bra strage. si mtinve una bor
ghesia cosi sordida. cosi cie-
camente e ottusamente perver
sa, cosi cretina e volgare, da 
rendersi piu odiosa di « Jack » 
e piu disguslosa delle sue ma-
cellerie. 

Ottantamila erano in quella 
epoca, a Londra. le prostitute 
eensite: oltre a queste, molte 
al tre sfuggivano a qualsiasi 
censimento; in ne.ssun' altra 
eitta d'Europa esisteva un nu-
mero altrettanto alto cbe a 
Londra di prostitute bambino 
Le vittime di « Jack > e i Inro 
compagni e le loro compagne 
di vita sono la folia che si 
muove in primo piano nel li-
bro: una folia affamata e tu-
bercolosa. alcooliz/ata e pate-
t ica: una folia insonnc e agi
tata che si alza ogni mattina 
con la preoccupazione di tro-
vare i pochi soldi che le per-
mettano di dormire in un letto 
la sera — non importa dove 

Una guida alia lettura 
del libro scientifico 

Alia Libreria Feltrinelll di Via 
Manzoni 12 a Milano. per inizia-
tiva di un gruppo di case edi-
trici (Bonnghieri. Ed. Universi-
taria, Feltrinelli. La Nuova Ita 
lia. Zanichelli). si terra dal 2 at 
23 febbraio p.v. una serie di in 
teressanti conferenze dal titolo: 
«(Juida alia lettura del libro scien 
tillco». Eccone il programma: 

GIOVEDI" 2 febbraio. ore 21.15. 
parleranno: il prof. Giulio A. 
MACCACARO. direttore delllsti-
tuto di Biometna e Statistica Me-
dica dell'Universita di Milano, 
sul tema « Orientamenti moderni 
delle scienze biologiche ». e il pro
fessor Massimo ALOISI. diret
tore deli'Istitnto di Patolojria Ge-
nerale deLTUniversita di Padova. 
sul tema « // conlnbulo dell'edi-
toria alle scienze biologiche >. 

GIOVEDI* 9 Tebbraio. ore 21.15. 
parleranno: U professor Carlo 
CASTAGXOLI. ordinano di Ft 
sica Generale dell'Universita di 
Torino sul tema «Orientamenti 
mndernx delle scienze abioloai-
che». e il prof. Carlo Felice 
MAXARA. preside della Faeolta 

di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Natural) dell'Universita di Mi
lano. sul tema « II contribulo del-
I'editana alle scienze abiolooi-
che ». 

GIOVEDI' 16 febbraio. ore 21.15. 
parleranno: il professor Renzo 
CANESTRAT1. direttore dell'Isti 
tuto di Psicologia della Faeolta 
di Medicina dell'Universita di Bo
logna. sul tema t Orientamenti 
moderni della psichialria e psi-
colonia >. Pier Francesco GALLI. 
sul tema, « 11 contribulo dell'edi 
toria italiana alia vsichiatria e 
psicologia >. 

GIOVEDI*23 febbraio. ore 21.15. 
parleranno: il prof. Lucio L()M-
RARDO RADICE. ordinario di 
Geometria deU"Universita di Ro 
ma. sul tema. c Orientamenti mo 
derni dell'aagwrnamento scien
tifico e della didattica nell'inse-
pnamento delle scienze > e il 
prof. Angelo PESCARIN1. sul 
tema. « // contribulo dell'edito 
ria Italiana all'agaiornamcnto 
scientifico e alia didattica nell'tn-
scanamento delle scienze » 

Manifest! della 

Rivoluzione russa 
1917-1929 

Rlcerca fotografica dl Calo Garrubba 
Introduziona • test) di Giuseppe Garritano 

••alitzazlona grafica di Giuseppe Montanttcd 

Ouaranta manifest! In bianco e nero e a co> 
lorl dl Majakovskif. Moor. Lisitskij. Rod* 
cenko. Oeni. Kocerghin. Ivanov. Radakov. 
Tysler. e di autori sconosciuti di Pietrograv 
do. Mosca e della provincia russa. apparal 
negli annl della rivoluzione. della guerra 
civile e della ricostruzione. civile ed econo
mic*. fedelmente riprodotti in grandezza 
naturale • presentati in elegant* cartalta. 

Un'opara grafica di eccezlonafe impegno 
pubblicata per la prima votta nel mondo 

In occasione del 
SO' anniversario della Rivoluzione di Ottobre 

In vendita nelle migliori librerie 
L 8.000 

Editori Riuniti 

e con chi pur di dormire al 
coperto — ma che, trovati i 
pochi soldini, non riesce a con 
scrvarli lino al dormitorio e 
se li beve per la s t rada: op 
pure, trovato il letto, lo lascia 
in picna notte per piangere o 
gridare, per litigare o confi 
darsi . salvo ritornare a letto 
per alzarsi e uscire all 'alba. 
a uccidere o a venire uccisa. 
in moto perpetuo e pianto per-
petuo e perpetua febbrile fre^ 
nesia. 

Alle sue spalle. in sreondo 
piano, c'e la gente «per bene*. 
vittoriana e pudica: i giorna-
listi. IXT esempio, che rifiuta-
no di scrivere sui giornali che 
alle vittime 6 stato asportato 
I'utero. perche parlare di ute-
ro sarebhe. ohibo. indecente: 
persino il medico legale, nel 
riferire i risultati dell'autopsia 
ai magistrati . rifiuta di scen-
dere in dettagli cosi... volgari. 
C'e Sir Robert Anderson, vice-
capo della polizia. che. per 
impedire che Jack continui a 
saozzare e sventrare le pro 
stitute, escogita un provvedi 
mento davvero risolutivo: a r 
restarle tutte (e. stanco per 
essersi prodigato nell" escogi-
tare tanto brillanti trovate. se 
ne va in montagna) Ci sono 
i superior! di Sir Anderson, 
che prendono in seria consi 
derazione la possibility di ar-
restare tutte le potenziali vit 
time, visto che a r res ta rc il 
colpevole si rivela impresa dif
ficile: ma desistono. perche le 
priginni non sono abbastanza 
vaste. 

Come fare, dunque, per evi-
ta re il massacro? La brava 
gente le pensa proprio tut te: 
dare un fischietto a ogni pro-
stituta per esempio. cosi che 
possa ehiamare aiuto: ma poi 
si scopre che se una prostituta 
fischia prima di venire sgoz-
zata puo anche darsi il caso 
che abhia fatto chiasso per 
nulla, perche il brav'uomo col 
quale si accompagnava non 
aveva alcuna intenzione di far-
le del male; e d'altronde fi 
schiare dopo sgozzati non si 
puo: sicche l'abitudine di Jack. 
di sgozzare senza preavviso. 
fa cadere miseramente 1'idea 
del fischietto. C*e un giornale 
cbe propone un sorvizio di 
scorta: ogni prostituta dovreb 
be. uscendo di sera in cerca 
di clienti. venire scortata da 
uno o due poliziotti. Un altro 
propone che i poliziotti si truc-
chino da prostitute per fare 
da esca a Jack : ma cli alti 
ufficiali della polizia ohiettano 
chp i poliziotti hanno barba e 
baffi. e non si puo mica pre-
tendere che se li tas*lino... 

La fiera delle imbecillitA. 
dunque? Imbecillita sino a un 
certo punto: si tratta piutto-
sto della logica rozza e per
versa di una r lasse dominante 
narcisista. Rifiuta di cercare 
in se stessa il colpevole. e 
preferisce volla a vnlta pon-
sarc che sia uno straniero op 
pure un ehreo. oppure un po 
vero: borchese non puo. non 
deve essere (neppure quando 
molli indizi cia suggerisconn 
che I'assassino sia fnrnito di 
abbondanti mezzi) Stanzian? 
una taglia per difendere la 
vita delle prostitute? Mai piii: 
le taglie si stanziano per sco-
vare gli ticci^ori dei ricchi. 
Mnbilitare in forze la polizia? 
Mai piu: la polizia serve per 
car icare i disoccupati. tanto 
quelii che nelle manifestazioni 
inalberano cartelli con parole 
d'ordine socialiste. quanto quel 
li che sui propri cartelli tra-
scrivono versetti del Vangelo. 
Sir Charles Warren, ministm 
decli interni. decide di da r la 
caccia a Jack con dei cani: 
ma poi si dimentica dove ha 
messo i cani. cosa che i gior
nali descrivono cosi: « La po 
lizia ha abbandonato le ricer-
che di Jack lo Sventratore. 
per cercare i cani che devono 
cercar lo» . Ma che importa a 
Sir Warren? La sua maggiorc 
preoccupazione e costituita dai 
socialisti. dai sindacalisti. dal 
la stamoa che « osa > crit icare 
la polizia. 

Dopo di che un onesto sacer-
dote s e m e una lettera al cTi
mes >: ii problema morale ha 
radici materiali , economiche: 
la speculazione edilizia, facen-
do salire alle stelle gli affitti, 
costringe la popolazione a vive-
re in pericolose promiscuita. e 
sospinge alia prostituzione e al 
crimine coloro che non possono 
guadagnarsi da vivere col pro
prio lavom: in tencngano dun 
que — auspica I'ingenuo re^e-
rendo — le bennate anime cri-
stiane. e i ricchi filantropi ac-
quistino le catapecchie per of-
frire abitazioni decorose e a 
miglior mercato! I c filantro
pi > ascoltano la proposta con 
interesse: l'lnteresse. didamo-

lo subito, e... interesse sul ca-
pitale. Si accende infatti, la di 
scussione. sulle pagine dell'au-
torevole giornale della borghe 
sia benpensanie: il reverenrio 
ha ragione, I'investimento sa 
rebbe ottimo e darebbe utili 
non inferiuri al quattro per 
cento. 

La tragedia cominciata col 
sanguinante coltello di Jack si 
conclude con accenti che sem-
brano inventati dal Brecht del 
I'Opera da Ire soldi: ma non 
e creazione di una fantasia sar-
castica. e verita di cronaca che 
la s trage compiuta da Jack lo 
Sventratore e i commossi appcl-
li del reverendo fanno nasce
re una societa immobiliare per 
l'acquisto e la demolizione del
le catapecchie. la « Four Per 
Cent Industriale Dwelling Com 
pany J>. Compagnia del Quattro 
per cento.. 

E allora « J a c k ». o meglio 
Montague John Druitt. giovane 
brillantc avvocato che pone fine 
alia propria c a m e r a di Sven 
tratore riempiendosi le tnsche 
di sassi e saltando nel Tamigi. 
appare persino — in confronto 
alia clnsse da cui proviene — 
un unmo degno di pieta. Soltan-
to dofx> parecchi decenni a 
Jack lo Sventratore e stato da-
to il nome e cognome di Druitt: 
il lungo silenzio. pero. non e 
prova di pieta per lo sciagurato 
Jack , ma piuttosto 6 prova del 
pervicace orgoglio di una clnsse 
sociale che non voleva ammot 
tere di poter nvere un malato 
fra i propri figli. 

Sergio Vacchi: Morle di Federico II di Hohenstaufen, 1966 

Laura Conti 

Come un <t soyuo» Inrco di 
morle slayioni e di (jrandinse 
e tragiche memorie cvocitte 
per gettcire allarme nel nostro 
presente; come un provocante 
omaggio alle speranze laiche. 
ahil quante volte infrante!. di 
uno stato ilaliano die possa 
esser detlo tale; come una 
qrandeggianle mela\ora d'una 
alluvione italiana che sempre 
torna a sbricwlare la pietra 
piu dura d'ogni conquista mo-
derna: deve essere guardala, 
credo, la monumenlale pittura 
Morte di Federico II di Hohen
staufen che Sergio Vacchi 
espone, assieme ad alcuni di-
segni preparatorl, alio studio 
d'arte < La Medusa > di via 
del Babuino. Notturno italiano 
aggiunge il pittore per deft-
nire Vatmosfera di decadenza 
fra funebre e grottesca del 
quadro, per storicizzare anche 

U « pessimismo > di un'opera 
che accende la coscienza criti-
ca e la passione civile. 

Pittura senza anguslie vitel 
lettuali. concreta e < tattile t 
nella visione pure allucinata, 
senza archeologismi che pure 
avrebbero poluto tentare il pit-
tore. nutrila di cultura plasti 
ca d'avanguardia ma senz^ 
tm'identificazione programmati-
ca con una maniera avanguar-
distica. Non una pittura direlta 
della realta, ma una metafora 
coslruita con un'eredita plasti-
ca e surrealistica. con Vocrhio 
alia < volgarita * della « Pop-
Art * anche. al fine di un'imma. 
gine provocatoria e Tealislica 
nella sua costruzione come so-
gno. Della metafisica di Dc 
Chirico ha ben inteso Vacchi 
e I'evidenza plastica e la pre-
sentazione essenziale degli og-
getti. Del surrealismo di Ma-

gritte Vinmia del verismn 
« fiammingo > che. mentre com-
bina stravagnnti incontri di fi 
mire, riporta in pnmo piano 
(lit oggetti per certe loro qua 
lita elemenlari di forma e di 
materia. 

Del realis-mo sociale di Du 
ha giustumente valutato tutta 
la polenza del panic leso fro 
avanguurdia e tradizione tcde-
sea che lo sastiene. Nonunwn 
tale plasticila italiana. irontz 
zata esattezza « fiammmga * 
dello specchio e violenza ana 
lilica tedesca concorrono alia 
grande evidenza plastica di 
Morte di Federico 11 

C'e una dissonanza nella fu
nebre i ode > a Federico, co 
me un salto clownesco dal pal 
coscenico in platea, al puro fi
ne plastico di mcttcrci a disa-
gio, di non conseutire un com-
pianto della grande e tragica 

r 
DIBATTITIE CONFRONTI 

Le a rmi della scienza 
nella «nuova societa» 

II nuovo libro di Franco Ferrarott i , 
Idee per la nuova societa (Valleccbi. 
1966), tocca molte questioni e offre 
molti temi di discussione. Mi pare utile 
sottolineare alcuni punti relativi al 
nodo di problemi che sta al centro del 
libro. 

Che cos'd la < nuova societa *? E' 
la societa in cui i bisogni umani tro-
vano il massimo appagamento compa-
tibile con la disponibilita dei mezzi. 
Non e la societa che emancipa i suoi 
membri sul piano economico alionan-
doli sul piano politico e umano. ma la 
societa che consente la massima disa-
lienazione possihile. Una condizione 
decisiva per la sua realta e che la 
intelligenza. in particolare la scienza 
sociale, possa assolvere un ruolo dc-
torminato. consistente nel l iberare la 
esperienza politica dai miti e dalle 
contrapposizioni as t ra t te . nel cri t icare 
i conservatori indicando gli ideali da 
conseguire e nel crit icare il «profeti-
smo idcologico-dottrinario > dei rivo-
luzionari mostrando I'orizzonte concre-
to entro il quale e possibile muoversi: 
consistente insomma nel garantire . me-
diante la rilevazione empirica siste-
matica della situazione. il collegamen-
to razionale fra i bisogni. fra la spe-
ranza di un'umanizzazione piena della 
vita, e i soddi*facimcnti o le eman-
cipazioni possibili. 

Le fonti 
deH'alienazione 

Credo si possa eonsentire con que-
sta rappnesentazione della nuova so
cieta e con questa concezione che cer
ca di distogliere la ricerca intellet-
tuale dal conformismo e dall 'estremi-
smo astrat to e orientarla verso un 
atteggiamento di critiea realistica. Cid 
che piuttosto ci si chiede 6: come si 
arriva a una societa cosi configurata? 
Come giungere dalle societa esistenti, 
cosi ostili verso la scienza cri t iea. a 
una societa in cui a tale scienza e 
riservata una posizione primaria? Se 
nel nostro pacse esistesse una larga 
tradizione intellettuale di indipenden-
za dai poteri costituiti; se il monmento 
socialista si fosse impegnato e si im-
pegnasse a preparare un gruppo nu-
trito di tocnici dell'indagine socioloaica. 
p,itrobbe essere certamente un pas«o 
verso quella direzione. Ma potrebbe 
essere piO di un passo? Pare molto 

. improbabile che un'opera anche te-
nace. di illuminismo sia in grado di 
disgregare i sistemi di irrazionalita 

che dominano il mondo moderno. II 
marxismo 6 nato proprio dalla con-
statazione deH'incapacita delle classi 
intellettuali di essere le levatrici della 
nuova societa. 

A minare realmcnte la potenza de
gli interessi particolari non pud essere 
che una potenza piu forte, la solida-
rieta degli interessi che nel mondo 
moderno sono negati. Per fare della 
societa italiana una societa razionale 
e giusta. scrive Ferrarott i . «occorro-
no strumenti di autoanalisi e di auto-
direzione che vad.ino al di la delle 
impostazioni formalistiche e degli sche-
matismi apriorici, in una parola al di 
la del dottrinari.smo di dostra e di 
sinistra >. Direi: per fare una societa 
giusta, una societa in cui la scienza 
conti qualcosa, occorre anzituUo fare 
giustizia delle concentrazioni di potere 
che impediscono sia la formazione su 
larga scala di una scienza critiea della 
societa. sia la regolazione della vita 
della societa secondo le conclusion: di 
quest3 scienza. 

Mi rendo conto bene d i e . soprattutto 
in un pae^e polit:camente e cultural-
men'.e arretrato. e importante che la 
scienza sociale guadaeni spazio. auto-
nomia. capacita contestativa. Ma non 
vedo quali siano. nel tempo lungo. le 
possibility di rafforzamento e di effi-
cacia riformatrice di un atteggiamento 
illuministico. di una scienza della so
cieta che voglia essere critiea e ge
nerale e che non si saldi alle forze 
roali che del!a nuova societa sono pre-
s;im:b:!men:c !e porlatnci . al!e forze 
che sole probabilmente possono assi-
curare alia scienza la funziono de-
scrit ta. 

II contenuto centrale della scienza 
della societa 6 poi, secondo Ferra
rotti. la definizione di quelle che sono 
le alienazioni primarie. Tale defini
zione p j6 avere luogo non a priori. 
non una volta per sempre. ma solo 
sulla base degli c aspetti storicamente 
circoscritti e determinati della realta 
sociale *. U mancismo ritieno che la 
proprieta privata dei mezzi di produ-
zione sia I'alienazione originaria. La 
sua soppressione non ha perd intaccato 
la fonte deH*alienazione. dello sfrutta-
mento. L'alienazione eminente e oggi 
la differenziazk>ne sociale che si pro
duce a partire dalla gerarchia di fun-
zioni proprie dell'organizzazione del 
lavoro industriale. Cid che occorre e 
dunque socializzare il potere. emancj-
parsi dal!e « alienazioni da tecnolo^ia >. 

E ' fuori dubbio che Marx, e non 
solo Marx, sopravvalutava le implica-
zio.\i della proprieta privata e della 
sua soppressione e la possibilita di 
una disalienazione totale dell 'umanita. 

Non c'e certamente una fonte unica 
delle alienazioni. Esse sembrano es
sere di vari tipi: alcune sopprimibili. 
a l t re forse non sopprimibili. Ed e fuorl 
dubbio che, nei paesi dove la proprieta 
e stata socializzata, la societa tende 
a nstratif icarsi . II problema e perd 
questo: che la scienza sociale affronti 
con equilibrio. con aderenza alle cose. 
e le alienazioni da proprieta privata 
e le alienazioni da tecnologia. In un 
mondo ancora lontano dall 'avere uni-
versalizzato la societa industriale, in 
un mondo in cui anche le societa piu 
avanzate soffrono. nel loro sviluppo, 
di tanti scompensi per la pre-en/a 
della proprieta privata. il problema, 
sia pure antico. della sua soppressio
ne non sembra superato. 

Emancipazione dalla 
proprieta privata 

Po-:o che non interven^ano s«.:!uppl 
tecnici tali da modificare I'organizza-
zione del lavoro. e \ r r o che al di la 
della soppressione della propr.ota pri
vata si ha un r:nascere delle clas-i. ma 
non per questo sembra meno essen
ziale — per le enormi insiustizie ctve 
ancora genera, per Tinopportunita ehe 
la vecchia dn i swne in classi compv 
netri e irrigidi.>ea qiiella nuo\a . p:u 
mobile — attuare un'emancipazior.e 
piena dalla propricla p r n a t a . 

La dove le ai.t-naz.oni da :ocr»!'}j;.i 
si a w i a n o a divontare dominant!, ne'.'.e 
societa tecnicamente evolute e nolle 
societa socialiste. il problema di non 
rendere permanente la nuova d;ffe-
renziazione gerarchica assume n h c . o 
centra!e. II contenuto della scienza 
sociale, ha raaione Ferrarott i . d e \ c 
essere qih-llo di demistificare !e i!!u 
sioni di satura/ione e di comp;utezza 
implicite neH'opuIenza e nel sociali-
smo. deve e s ^ r e quello di restituire 
istanze critiche alle coscienze, di sven-
ta re la prospettiva di una societa che 
si ripete e rinchiude. cbe riesce a rias-
sorbire osni tentativo di superarla. Ma 
nelle nostre societa occidentali il con
tenuto della scienza sociale. oltre al 
problema della * societa industriale >, 
non puo non essere anche il vecchio e 
apparentemente frus'.o problema della 
proprieta privata. della tradizionale 
divisione in clas->i. il problema di non 
attendore semphcemente ma di stimo 
lare il superamento di questa residua 
forma di monarchia che intralcia lo 
stesso sviluppo della societa industriale, 

Aldo Zanardo 

sorte dell'azione di Federico in 
chiave retrosyeltiva e mitica 
Ecco, quel telefono nella ma-
no del busto di pwtra dell'im-
pcratore, e poi quel tavolo con 
la scdia e la cravalla m pri-
Hzissrmo piano fanno una dis 
sonanza grottesca, spettucolare 
(incite, che spezza la « mono 
tmtia i solenne del sentimcn 
to dt morte e di disfacimenlo 

Non e facile dire se talc dis
sonanza sia piu surrealista che 
s pop !•: certo e che quel tele
fono — I'avera gia usato Vac
chi in una figura di S. Seba-
stianr, — non consente piu a 
chi guarda un sent intent o re-
trospi'ttico. 

Federico. sembra dire il pit-
tore. e morto piii volte, pud 
tornare a morire. II colore 
metallico e notturno allude a 
un tempo sptetato e decisivo, 
senza scntimentalismi. Dun la
ta sta la toniba in rovina di 
Federico, la sua spada e con-
filta inerte in una crepa. nel-
ledicola il suo busto di pie
tra sembra animarsi impu-
gnando il telefono. Da destra 
arriva a lambire le pietre in 
rovma una gigantesca ondata 
di un'alluvione che tutto som-
merge: ne e risucchiata la fe 
dele guardia saracena e un 
corpo tgnudo dt donna, 

Alia sull'onda, lambda dalla 
luce d'una lima che affoga al-
I'orizzonte, giunge fino a Fe
derico. intatta e composta su 
un cuscino di velluto, una for
ma misteriosa costruita con 
una gigantesca tiara da cm 
spunta irrigkhto un corpo di 
papa fatto sollanto della te
sta e dei piedi. Questa forma 
che galleggia, ami naviga. sul-
I'alluvione simboleggia di cer
to i papi della lot la fra Chie-
sa e lmpero: Onorio. Gregorio, 
i due Innocenzo; ma e anche 
inconfondibilmente un simbo-
lo altuale del potere della Chie-
sa. Sarebbe stato inleressante 
vedere assieme tutti i disegnt. 
a china e alluminio. eseguiti in 

| rapporto al quadro sia per 
sequire la complessa messa a 

! punto dell'icanografia sia per 
I meglio valutare il posto nuovo 
I data al disegno da Vacchi. 
I Non si pud certo dire che in 
, Morte di Federico II sta spen-
I to quel sentimento dell'immer-
j sione nella materia delle cose 
\ e della pittura che carattenz-
i zo il suo periodo « informale » 

e che fa parlare molti di una 
1 sensualitd che esaurirebbe tut 
1 to il senso della sua pittura; 
; ma la parte che ha ora il di 

*cgno e di vera e propria pro 
J gettazione del quadro. un mez-
; zo di slacco giudicante e dt 
j domimo nei confronts della vi 
i ta e degli stessi materiali del-
\ la pittura. 

E' fnndamentalmente il dise-
gno che sorregge il risultato 
ptttortco ultimo dt Vacchi, ri 
spelto anche alia scne del 
Conciho Valicano. a quelle di 
Ariamo ed Eva in Italia, dei 
rilrallt c dei « notturm » per le 
tante vie che portano a S. 
Pwtro. 

A mio avviso Morte di Fede
rico II e un quadro forte di un 
suo messaggio e di una sua 
comunicazione che durano ol
tre In percezinne e il consumo 
immedialo propagandistico o 
pubbheitario. Vn risultato inol-
tre che mostrn come metafora, 
simbolo, allegoria, iperbole 
possano arricchire la pittura 
della realta. Che sia poi un 
quadro tale da smuovere dt-
scorsi e polemiche non soltanto 
di ordine piltorico, mi sembra 
conferma della sua validita. 
Chi volesse avere una docu-
mentazione piii vasta e ricca 
su Morte di Federico IT vud 
consultare il bel ' volume di 
Lerict. uscito per ioccastone, 
che riproduce anche I disegni 
preparatorl e offre Ire punti di 
vista sull'opera delineati in ot-

] timi saggi da Barilli, Crispolti 
e Del Guercio. 

I_ _l Dario Micacchi 

LETTERATURA 

Un libro di 
Marco Forti 

I credit! 
di Svevo 

Svevo e ceitatnente lo sentto-
re verso cui la cultura italia
na ha avuto eJ ha pu'i debiti 
in sospeso. I| ritaido ton cui 
bi e diffusa la pie>a di co-
bcien/a della |K>rtat<i nuova e 
innuwitrice della MM opera, non 
si puo diie ancora colmalo. 
Certo. « nletturc ». stu'li en-
tici e edizioin sveviaue. non so
no nidiiciti in queMo mezzo se-
volo, e anche le ultiine « sta-
giom » ne sono .sta'e tutt'altro 
che p i iw (|>ortandoi'i. tia l'al-
tio. recent i vsuiif. !e Lettere, 
von <)li scritti di Monlule su 
Svevo edite da Do Donato. e 
I'fc'pi.s-foiarifi ciirato da Hi uno 
Maier ? piibblicato (\<i Dcill'Ogiio). 
mentre ilt'l resto non v'v dubbio 
che la ct'i clua del suoi lettoi i 
M sia venut.i. seppur lontameii-
te e rel.itivanu'tite. allurgando 
in tutti (|tii">ti anm. E tuttavia, 
non si puo due ancora ehe la 
opera s\m una (come altresi il 
ia\oio cM-uetico e critic o ad 
e--a dedicato) sia stata intera-
niente e alti\ ameiile risolta nel 
vno di un te.vMitn culturale die 
ha da teui|H>. nncce. fatto suo 
I'liatulcllo o alln autori del N'o 
\ecento: ue convince ecce.^si-
\amente la tesi. da varie parti 
avan/ata. di una decis.va /«-
fliwiiza di Svevo sulla narrativa 
italiana contetniwranea (anche 
>e. indulibianiente. scrittori «*>-
me VittoMin o Moravia o i tne-
stun viv-eio in diverso modo 
i|iie.l'e-.;)eiien/a). 

II feinniieno ha niotivi cum. 
ple>>i e van ne si vuole certa
mente sv.scei.irlo m (|iie>ta 
In eve no!,i. anche >-e "-i puo ar-
cennaie <id una laiiione di fon-
lio, i ui pioliahilmente moiti di 
(liiei mot M amlrehheio riiMirtati: 
«!i st.incln scliemi |H>>tumi del 
natiiialiiiiio c verismo. di cm 
e stata e l e /avonata tanta 
cultuia letteiana italiana di 
(liie^to me//o secolo. e la con-
'eguente lente//a e diffkolu'i <i 
prender co^-cien/a di un autoie 
co-i =ottilmente e intim imente 
antmatiiraliMico. at d la de !o 
impanto e dei temi piu appan-
scenti fit ceite sue o;H"e narra
tive (tanto che. al Iivello del 
lettore medio o delle riduz.o'ii 
c-inematografico televisivc — an
che d.-lle p 1*1 di'i:i,to-e — la tra-
du/ione nei teimni del roma:izo 
tradi/'onale -cmhra diventare 
(piaM nuto'iiaiic.i) 

Eei-o p<'ic o tlie o_'ni nuovo 
^tndio .su Svevo mei.ta gia di 
per ^e un'atten/ione tutta parti
colare: tanto piu rpianto. come 
nel ca*o dello Srrvo rumanzirre 
di Marco Forti (ed. Scheivvillnr. 
pp. IC'J. lire I.'JOO). il punto di 
avvio del discorso sia propno 
quello della rondamentale wori-
t(i che a poco a jxico inatura e 
viene in luce da un conte=to ro 
manzesco non certo pnvo di 
a^cenden/e naturalistic-he e vp-
ri'-tiche e t oiv.'cttive •> Foiti Ti-
peicorre appmito n citie-to *en-
so il curriculum sveviano. nr i 
un ptenso impeL'no dl c lettura 
te-tua!e ». che acco'noagna co-i 
il lettore dalle onere g.ovanu 
a quelle della niatunta (con al-
cune append ft patiicolan sul 
Diario per In Hdiinztita e su va
ri earte;*ni). Dal racconto R.o-
vamle L''i>^as\uiin rlt vm llcl-
ponoio MK90) a Him r ta (IKJ'li, 
Forti nntraccia laffiorare. a'i 
cora contraddittor:o c fat;co=o, 
di « nota7iom che scavano alio 
interno. che gia anticipano (|uel 
commento interiore che p:u tarrfi 
porter.i alia poesia e allautono 
mia del monolo^o (...). |a vera 
scoperta di Svevo ». e cojjiie m 
Semlita (189H) c la via apert.i 
alia " co-cien7a " che piu avan. 
U raccliiudera I'mtera esperien
za vitale di Zeno». nel eapola-
voro del l'JU. 

A propf>-.to della Coscienza rt» 
Zeno. Forti so'.tohnea fra I'altro 
l'imr>ortan/a che ehhe « .'a tut
ta por^onile e part.co.are to 
no-cen7^ della psicanalisi > ne! 
J'amtare « !o sviluppo dell'tiltima 
fase svevian.i. con la nascitd 
della piii attuali/zata incarna 
zione de; suo pmtaponista ormai 
parlante decisamente in prima 
persona, e con il nassorb^mento 
di tutti g.'i elen-.enti ambienta.'i. 
sociah. d .n'.retcio e commed'a 
dentro lo stream of conidousne , 
<fl'js=o di coscienza) della me-
mona dei narratore». attraver-
so un mojern.ssirno processo ci. 
intenor.zzazione. MetoJo narra
tive questo. che :n generale 
porta il romanzo ;ta!:ano t a que; 
i;ve!lo di conccz.one e di strijt-
turazione cui. in altre lettera-
ture. lo stavano portan.io i mag-
g.on fon-taton del romanzo di 
Tie.-to »ecolo. da Pro ist. a Joy
ce. a Kafka ccc >. 

Il libro di Fo.-;i e po corTe-
dato da natrr.e note, neile quali 
si a = ;jrroriO e di=cutono le po-
siz.oni della maggiore cntica 
sveviana: e vosiiamo ncordare 
qui Tamico scomparso G.aconr.o 
Debenedetti. che scrisse su 
Svevo pagine mdimenttcabili. e 
che fu una delle guide p:u luci-
de e penetrant! nel labinnto 
della letteratura europea di cnsi. 

In questo quaJro lo Srero 
romanziere di Marco Forti offre 
i suoi momenti piu fehci nella 
acuta notaz.one particolare. nel-
I'attenta esegesi della c pagina », 
nella citazione sicura. insom
ma in quella c lettura testuale > 
che gia aveva fatto la fortuna 
del suo libro Le propose delta 
poesia. Tanto che. quasi para-
dossalmente per una raccolta di 
saggi pubblicata da un ed.tore 
di pnmizie e di rarita come 
SchcAMller, questo libro potreb
be costituire una efficace «gui 
da » alia lettura di Svevo. anche 
per il lettore non inizialo. Il che. 
daworo, non e merito da poco. 

Gian Carlo Fatretti 
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