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LETTERATURA 

A un anno dalla morte 

Mostre e dibattiti su Breton a Milano 

Freschezza di Vittorini 
A un anno dalla morte 

di EIio Vittorini (awe-
nuta ii 12 febbraio del 
1966). pubblichiamo il 
rtcordo di uno degli m-
tellettuali italiam che 
oil furono pill uicini. e 
che condwisero con lui 
alcune delle sue espe-
rienze londamentali. 

Ricordando. qui. Vittorini 
un anno dopo la sua morte. 
mi trovo come a sentire 
molte altre voci che parlino 
di lui. su giornali e riviste 
in circostanze simili a que-
sta. o direttamente tra ami-
ci o nei discorsi che ognuno 
fa con la propria memoria. 
Poco importa se esse parli
no dunque per iscritto o 
altrimenti Mi interessa. ml 
preme che siano molte e 
formino. ora. una nuova 
partecipazinne alia vita e al 
linguaggio di Vittorini. 

Ma perche dirlo? Se non 
per il fatto d ie i rapporti di 
lui — ilsicamente scompar-
so — con un gran numero di 
persone rimastegli vicine 
dopo averlo conosciuto at-
traverso letturc o in modi. 
anche. immediati, mentano 
un'attenzione pubblica oggi 
veramente come inizio a 
tutte le nuove possbilita di 
aderenza tra noi e le sue 
opere, i suoi atti. le impron-
te che egli ha lasciato. Un 
« caldo » modo di trovarsi 
intorno a Vittorini. ancora. 
in molti, venendo da luoghi 
lontani e piu frequentemen-
te che mai oggi stranieri gli 
uni agli altri. credo sia l'ele-
mento da rilevare per primo 
nella particolarissima forza 
dei motivj interni alia pre-
senza di questo scrittore su 
un piano storico. da nume-
rosi punti di vista. Forza 
ricca. versatile, profonda. 
dove attualmente si puo sen-
tire uno tra i pochi richiami 

EIio Vittorini 

non accademici all'unita 
della cultura. 

Vittorini ne e immagine 
quanto mai penetrante. con 
i libri che ha scritto. con la 
sua lunga azione intellottua 
le morale nel vivo dei nostri 
eventi e problcrni di socie-
ta. ...non lo e meno. n me 
sembra, per la freschezza 
che da respiro a tutta la 
fisionomia del suo essere e 
del suo comunicare. 

« ...C'e una questione di 
vita o di morte nel giro del 
nostro mestiere. Si tratta di 
non lasciare che la verita 
appaia morta. Essa e pre-
sente tra noi per la conti
nuity delle nostre correzio-
ni. delle nostre aggiunte, 
delle nostre ripetizioni. e il 
giorno in cui ci si fermasse. 
addio- non la poesia o la 
Pilosofla sarebbero morte. 
ma la verita stessa non 
avrehbe piu posto nella no 
stra vita * Cosi dice nell'in 
troduzione del 1948 al Garo-

fano rosso, riportata per va-
rie parti nel Diario in pub-
blico: vi si esprimono in 
riassunto. forse al massimo 
della loro chiarezza. lo scrit
tore ispirato e rigoroso. un 
protagonista del movimento 
grande e difficile in cui si 
agitano come onde le espe 
rienze moderne. un uomo ri-
masto capace di affascinan-
te semplicita — quasi per 
relazione mai scaduta con 
la propria adole.scenza — 
nel lavorare anche sui dati 
piu sottili e infine sempre 
tendere a una misura con-
creta dell'universale. 

Nel suo itinerario. non bi-
sogna aver scrupolo di rico 
noscere cio che distingue i 
tratti pin alti sicuri mirabili 
di verita. dal cammino pre 
liminare. o dalle ardue peri-
pezie fra rupi e caverne del 
ventennio ultimo Solo cono 
scendo. verificando meglio 
il percorso di Vittorini negli 
annj creativamente piu ri-
soluti e. in ogn senso. fonda-
mentali per la sua storia di 
scrittore. da Conversazione 
in Sicilia al tempo del « Po-
litecnico ». si potra dare un 
btion centro di prospettiva 
ai nuovi studi sull'intiera 
sua opera ed espenenza. 
che sono urgentcmente desi 
dcrabili anche per trovarvi 
nozioni inedite su un'epooa 
assai bisognosa di rice-
verne. 

Ma il senso di quanto ac-
cennavo prima non muta... 
I| Vittorini « maggiore > non 
potra mai venir inteso fuori 
del contesto delle opere. 
dell'impeeno ampio nella no
stra realta. del fresco e 
puro accento che molti si 
ritrovano ad udire. oggi. in 
torno a una tenace presenza 
d'uomn 

Giansiro Ferrata 

L'awentura surrealista 
tra Freud e Marx 

Dallo «speltacolo del disastro» alia rigenerazione del mondo — I rapporti con il movimento « dada » 

J 

A pochi mesi di distanza dal
la morte di Andre Breton. avve-
nuta il 28 settembre 19G6 a Pa-
rigi. il Centro francese di stu
di di Milano. con felice iniziati-
va, ha allestito un'interessante 
mostra di prime edizioni. rivi
ste rare, documenti e manife-
sti surrealistici. nella propria 
sede di via Bigli. 2 Contempo 
raneamentc, alia galleria 
Schwarz si e aperta un'esposi-
zione di artisti surrealisti ami-
ci di Breton, organizzata da 
Arturo Schwarz (il quale ha 
anche collaborato all'allestimen-
to della mostra di documenti. al 
Centro francese). Qualche se
ra fa. poi, presso lo stesso 
Centro si e tenuto un vivace 
dibattito (con qualche eco di 
intemperanze surrealistiche) a 
cui hanno preso parte il poeta 
Philippe Soupault. che. amico 
di Breton e fondatore con lui 
del movimento surrealista. ne 
fu poi allontanato. Daniela Pa-
lazzoli. Claude Ambroise. E-
doardo Sanguineti e inline Artu
ro Schwarz. che fu vicino a 
Breton negli ultimi anni. 

I documenti esposti e i pun 
ti piu accesamente discussi nel 
corso del dibattito hanno ri-
portato l'attenzione sulle ra-
dici storiche e ideali del movi
mento surrealista e sulla stra-
ordinaria personalita di Breton. 
protagonista di una complessa 
vicenda umana. artistica e ideo-
logica. punteggiata da fonda-
zione e scioglimento di movi-
menti. stesura di manifesti. na-
scita e morte di riviste. cla-
morosi processi alle figure piu 
esaltate e potenti della cul
tura eonformista. adesioni e 
scomuniche di amici e violente 

MUSICA 

Si arricchisce di un nuovo imponente volume 
la pubblicistica dedicata al grande teatro 

Tutto sulla Scala, ma 
niente sulpubblico 

Un utile slrumento di informazione e consultazione, nonostanfe i limiti dell'impostazione 
Ottimi i saggi nei quali si ricoslruisce la storia del teatro dalle origini sino ad oggi 

Se c'e una cosa che il Teatro 
della Scala pud vantare, £ di 
aver sollecitato da piu di mez
zo secolo a questa parte una 
letteratura tra le piu vaste che 
mai abbiano avuto per oggetto 
un teatro d'opera Ed £ stato 
soprattutto negli ultimi venti 
anni che la pubblicistica scali-
gera, in gran parte nd opera 
del teatro stesso. ha avuto un 
quasi incredible impulso Do
po la grossa cronalagia di Gat-
fi-Ttnfori uscita due anni fa. £ 
ora la colta dt un imponente 
volume di lusso intitolato La 
Scala e pubblicato dalle Nuove 
edizioni Milano come primo di 
una serie dedicata ai « Grandi 
Tealri Lirici» e diretta da 
Giampiero Tintori (Milano 
1966. pp. 428 con numerosissi 
me illustrazioni in bianco e ne 
TO e a colori. lire 25 000). 

La Scala e a quanto pare 
una di quelle istduzioni che in 
eiitono una certa soggezione 
alia magginr parte di coloro 
che si accingano ad occupar 
$ene: talche £ stato assai dilU 
die finora sfuqaire al tono pit-
ramente laudatorio. quando 
non addirittura agiograficn, 
che come un velo si distende 
gulla storia passata e recente 
del teatro milanese e impe 
dlsce il farsi strada di atteq-
giamenti francamen'e critici 
Hon possiamo dire che il Tin 
tori, diretlore del Museo tea 
trale alia Scala abfra data a 
questo volume un'impostaziane 
diversa da quella tradizionale. 
t alcune lacune sallano all'oc-
Chin anche a una prima leitura 

Ad esempio. in un lihro di 
vasto impegrto enme questo. ci 
saremmo attesj che non man-
casse. e ami fosse posto in pri 
missimo piano, un cap;tolo sul
la sociologia del pubblico del
la Scala. Studiare. nel passato 
ma soprattutto nel presen'e, 
In composizione del rmbblico 
che frequent a la Scala. indi-
viduame le carntteristiche. ri 
levarne le variazioni e le f?^,-
tuazioni nel ror<o dei decenw. 
avrehbe sianificato dare alia 
Scala una diaannsi averta e 
r i m . ricca di "timoli utili for 
se anche a un rinnoramento so 
stanziale del teatro milanese e 
della sua politico socio eultu-
rale. 

Vn capltoletto su * n pwbbli 
e o e l e feste* in rerifn esiste. 
•ri i ajfidato a V. Buonassisi: 
ma ha ben poco a che vedere 

L'esternc della « Scala > in un'incisione otlocentcsca 

con quello che noi si sarebbe 
desiderato. mentre una sia pur 
mcidentale osservazione di Ci 
ro Fontana sul carattere dt 
elite del pubblico scaltgero (nel 
capitolo c JI teatro di prosa al
ia Scala >) lascia intendere che 
non sarebbe mancato materia-
le. e quanto interessante. per 
stendere un sagqio di questo 
genere Del resto d capttolo su 

! c Lo ricosiruzione ». di R Sal 
radon, col suo tono sen'imen 
tale e avolooetico. con f'uso 
fin troppo qeneroso di espres 
sioni quali «In patrin reden 
ta » o la t missione sublime » 
(della Scala. naturalmente). 
con Vesaltazione di una asso 
ciazione come quella degli Ami
ci della Scala (che noloria-
mente influisce in senso con-

servatore sulla pohtica del tea 
(ro) non e propria quel che si 
dice un inrito allettante a pro-
seguire nella lettura del libro. 

Per fortuna poi le cose cam-
biano, e tenendo ben fermi i 
limiti che abbiamo indicato il 
volume ritrova una sua utile 
dimensione storico-critica che 
ne fa un buono strumento di 
informazione e di consuhazio 
ne Ksso e anicolato in una 
rentina di capitoli (amcch ti 
di illusirazioni spexso di no 
terole interesse documen'arto) 
affidati ad autari d'wersi. e do 
po due introduzioni suU'archi 
tettura del teatro e sulla rico-
strvzione del '46 si inoltra at-
traverso cinque saggi in una 
vera e propria storia delle rap-
presenlazioni alia Scala dalle 

origini ad oggi. Sono altrettanti 
capitoli impostati a notevole 
serieta di ricerca e di esposi-
zione, e pwbabilmente costi-
tuiscono lo sforzo piu organico 
che sia stato fino ad oggi com-
piuto nel campo della storia di 
questa istituzione (citiamo so
prattutto i contributi di de Flo-
rentiis. Santi e Gentilucci). 

Seguono singoli saggi dedica-
ti ai cantanti. al balleVo. ai 
concert! (con un documentato 
pezzo di Mandelli che qiusta 
mente non trascura di mettere 
in luce i fermenti attuali del-
Vottima orchestra scaligera), 
alia scenografia e ai costumi. 
alia regia (segnaliamo la no 
tevole proposta di Marchioro 
intesa a realizzare un'cfinfolo 
qia della messinscena» tratta 
dall'epistolario di Verdi), ai 
manifesti. all'amministrazione 
(ma piu esplicito avrehbe po-
tuto essere il Pecorini nel de-
nunciare la situaziane di ca-
renza leaislatira dei teatri li 
rici oggi). alle scuole del tea
tro. al museo e alia t Piccolo 
Scala e la ripresa di opere an-
tiche •». uno dei pochissrmi ca 
pitoli dore. ad opera di F. De 
grada. si premie un aUeggia-
mento di critica costruttira 
verso il teatro a proposito dei 
criteri di esecuzione delle ope 
re del passato. 

Vn altro ponderoso volume 
sulla Scala era uscito pochi 
mesi or sono a cura dell'Ente 
stessa (x l/i Scala 1046 '66 ». re 
dattn da F Armani, pp HO .Y>2 
con arnn coriia di illusirazioni 
in bianco e nero e a colori. li
re 21000). 

Si tratta. e non po'eva esse
re altrimenti. di un rolume do-
cumentario e propagandislico 
insieme. arricchilo di una in 
credibile messe di illustrazio-
ni (tra cui vanno segnalate in 
particolare quelle relative alia 
scenografia) e con Velenco 
completo di tutte le ranpresen-
tazioni dal 1946 a oggi (manca 
purtroppo Vequivolente per 
quanto riquarda le staginw 
cnncerlistiche) Fotoqrafatisti 
mo Ghirinahelli in comoannia 
di capi di stalo e ou'orifo di 
nam aenere. una specie di al 
bum di famiglia che rallegrera 
mblttesimo quei pochi che. al
ia Scala, hanno la sensazione 
di essere di casa. 

j Giacomo Manzoni 

polemiche trascinate per anni. 
E' vero infatti che. se 11 Sur-

realismo nacque ufficialmente 
nel 1924. con la pubblicazione 
del primo Manifesto, esso ave-
va origini piu profonde, che si 
possono far risalire all'atmo-
sfera tormentata e disillusa de
gli anni del primo dopoguerra. 
Prima di dar vita al loro mo
vimento. i surrealisti. come 
disse lo stesso Breton, avevano 
conosciuto « cinque anni di at-
tivita sperimentale ininterrot 
ta ». affiancandosi inizialmen 
te al movimento Dada. Breton. 
e con lui gli amici Louis Ar.i 
gon e Philippe Soupault. ave 
vano incontrato Tristan Tzara. 
il fondatore del movimento Da 
da e inventore della parola che 
ne divenne I'insegna. quando 
questi era tomato da Zurigo a 
Parigi nel 1919. Breton e i suoi 
amici parteciparono a una se
rie di manifestazioni organi/-
zate dal gruppo Dada per « pre 
parare il grande spettacolo del 
disastro. I'incendio e la decom 
posizione» della societa con 
tomporanea: era quella I'epo 
ca in cui le iniziative Dada a 
Parigi. ispirate a un nichilismo 
sistematico e a un piacere fe-
roce di scagliarsi contro la so
cieta borghese con discorsi 
oscuri, ingiuriosi e blasfemi, 
destavano grande scalpore. 

Ma e'erano differenze sostan-
ziali tra le aspirazioni del grup 
po Dada e quelle di Breton. 
Esse vennero alia luce in modo 
evidente nel 1921. quando fu 
organizzata una parodia di pro-
cesso contro Maurice Barres. 
I'esponente allora piu esaltato 
del piu gretto nazionalismo e 
razzismo Mentre Tzara tra-
sformo il processo. come era so-
lito fare, in una grande farsa. 
Breton, che vi sosteneva il ruo-
lo di presidente. recito la sua 
parte con serieta d'intenti. II 
programma del movimento Da
da aveva una funzione pura-
mente distruttiva, mentre a 
Breton interessava non solo di 
distruggere il mondo. ma di 
rigenerarlo e trasformarlo. Nel 
1922 Breton, mettendosi deci-
samente alia guida di un nuo
vo movimento (e l'aspirazione 
a essere guida e maestro fu 
una costante della sua persona
lita), stilo sulla ri vista «Lit
e r a t u r e » 1'atto di morte del 
movimento Dada e raccolse at-
torno a se i suoi seguaci: gli 
« amici di sempre * Louis Ara-
gon. Paul Eluard e Philippe 
Soupault. i transfughi dal grup
po di Tzara. Marcel Duchamp. 
Francis Picabia e Picasso e i 
nuovi venuti Jacques Baron. 
Robert Desnos. Max Morise. 
Roger Vitrac e Pierre de Mas-
sot. Era la nascita del Sur-
realismo. 

Attraverso una serie di rivi
ste. di manifesti. di mostre. con 
l 'apertura di un lahoratorio di 
ricerche surrealistiche. tra po 
lemiche e scandali continui. si 
vennero precisando le caratte-
ristiche del nuovo movimento: 
esso non voleva essere una 
nuova scuola artistica. bensi 
un nuovo modo di «conosce-
re » le cose, uno sforzo per fa
re affiorare e tradurre in im-
magini quei campi delPespe-
rienza umana che erano anco
ra inesplorati: l'inconscio. il 
meraviglio^o. il socno. la fol-
lia. gli stati di allucinazione. 
tutto cio che era al di sopra e 
al di la della comune realta. 
Era questo un modo. per i 
surrealisti. di ricollegarsi fe-
condamente a uno dei momen-
ti nuovi e fondamentali della 
cultura moderna: il Freudismo 
A Freud si erano richiamati 
anche i dadaisti e Tzara ave
va conosciuto personalmente il 
medico di Vienna, ma Breton 
seppe riprenderne e utilizzar-
ne le idee con ben diversa pro 
fondita. 

E* d'altra parte interessante 
e quasi emblematico che due 
delle piii importanti riviste del 
movimento portassero nel titolo 
la parola < rholuzione > (< La 
Revolution Surrealiste » e < Le 
Surrealisme Au S e n ice De La 
Revolution») e che la stessa 
parola ricorresse con notevole 
frequenza nei discorsi e negli 
scritti di Breton e dei suoi ami
ci. Era questo un modo. per es-
si. di richiamarsi direttamen 
te a un altro momento fonda-
mentale della cultura moder
na: il Marxismo. H pensiero di 
Marx e di Lenin rieeheggia 
spesso nelle opere dei suireali 
«ti; gli avvenimenti della ri 
voluzione russa furono da essi 
seguiti con attenzione continua; 
alcuni di essi furono anche im 
pegnati politicamente in modo 
diretto. come comunisti. Al
tri (fra cui. del resto. Io stes
so Breton) ebbcro contatti con 
Trotzki e il trotzkismo. 

Restava. tuttavia. un nodo di 
problemi irrisolto. nella loro 
posizione (e la diversita t ra le 
soluzioni proposte da ciascuno 
di essi pu6 servire a spiegare 
la diversita t ra le awen tu re 
vissute. talvolta con dolorose 
rntture e scomuniche. da Bre
ton e dagli altri surrealisti: cla 
moroso il caso di Aragon) n 
punto irrisolto era quello dei 
rapporti fra rivoluzione poeti-
ca e rivoluzione politica. fra 
rigenerazione vitalistica e con-
sapevole azione rivoluzionaria. 
Rimbaud, uno dei poeti amati 
da Breton, aveva proclamato 
la volonta di € cambiare la vi

ta >: Marx, dal canto suo ave
va detto che era giunto il tem
po di trasformare il mondo, 
poiche troppo a lungo e invano 
si era tentato di conoscerlo. 
Breton cerc6 costantemente di 
salvare entrambe le proposte. 
mantenendosi seomodamente 
in'bilico tra 1'una e I'altra. 

Le difficolta di pensiero e di 
azione. di fronte alle quali si 
trovarono i surrealisti (la vita 
di Breton e un continuo. osti-
nato tentativo di districarsene) 
rivivono. come osservava San
guineti nel dibattito su Breton 
al Centro francese. nelle diffi 
colta in cui si dibattono le odier 

ne avanguardie; anch'esse, al 
meno nelle correnti piu avan-
zate e consapevoli. sentono la 
esigenza di conciliare il desti-
no dell'uomo in rivolta con 
quello dell'uomo rivoluzionario. 

Eugenia Scarpellini 

PARIGI 1961 — Andre Breton fotografato nel suo studio da Arturo Schwarz 

COMICS 

E' arrivato al fumetto il personaggio televisivo 

PAPPAGONE NELLA 
FOSSA DI SATANIK 

« Se molti, oggi, in questa no
stra Italia unita da poco piu 
di cent'anni, si divertono a 
parlare usando la fraseologia 
di Pappagone, non e male poi
che, a volte, £ propria nel pro-
rompere del riso che ci acco-
muna in un sano divertimento, 
che ci si pud sentire, tutti. piii 
"vincoli" e meno "sparpa-
gliati" ». 

Cost nella presentazione del 
fumetto settimanale di Pappa
gone. passato dal video all'edi-
co\a. Cosi noi che fummo guel-
fi e ghibellini, noi che siamo 
divisi da paurosi squilibri eco-
nomici, sociali e di costume 
che di un'ltalia ne fanno tre o 
quattro, che giungemmo tardi 
e male all'unita della nazione. 
purtroppo piii pronti a divider-
ci per Villa e Morandi che per 
il Vietnam, avremmo trovato il 
punto d'incontro: Vtecque qua* 
di Gaetano Pappagone. Se la 
cedolare ci divide, il c piriche > 
ci unisce. 

Pappagone e nato alia Tivu 
in quello spettacolo di mira 
bile intelligenza e di buon gu 
sto che e stato * Scala reale •»: 
adesso. per cento lire, ogni set-
timana e in edicala; ha il suo 

dizionario, la sua posta, tra 
poco sara messa in vendita la 
sua maschera, si sta sludiando 
Vorganizzazione del club di 
Pappagone; magari domani 
qualcuno proporra di nominar-
lo senatore a vita per « mariti 
spiciali» (merifi speciali). 

11 primo sentimento e di rab-
bia. poi di tristezza, infine di 
paura. Pappagone fa paura. E 
non solo e non tanto per I'in-
finita tristezza deUe sue battu-
te. per Vesaltazione e lo sfrut-
tamento televisivo e editoriale 
della sua asinina allegria. Fa 
paura il vuoto cerebrale e il 
conformismo che propaganda. 

Dire « primitive * per aperi-
tivo, € fischio > per whisky. 
« pernacchio » per pernod, « in 
fanticidio > per infanzia e gia 
uno squallido contributo, di cui 
non si sente proprio il bisogno. 
alto sviluppo dcll'analfaheti 
smo. un attentato aWintclligen 
za delle tenere creature che 
rappresentano. a quanto pare. 
il grosso dei suoi ammiralari 
e che tra breve dovrebbero re 
dere esaltata la sua mirabile 
ignoranza alia e Tim dei TO-
qazzi». 

Ma Gaetano Pappagone non 

Una vignelta tratta dal fumetto sul personaggio di Pappagone 

Premio «Teramo» per 

un racconto inedito 
E' stata bandita la nona edi-

zione del t Premio letterano Te-
ramo pe'' u n racconto inedito». 
di lire un milione. piu lire 100 000 
della Cas«a di Risparmio n e r 
vate comunque ad uno scrittore 
abnizzese Eccone la giuna: Die
go Valeri (presidente). Luigi Bal-
daccj. Carlo Bo. Enzio di Poppa 
V61ture. RafTaele Passino. 

I partecipanti dovranno tnvia-
re all'Ente Provinciale Turismo 

di Teramo. Via Nazario Sauro 80. 
entro e non oltre le ore 12 del JO 
maivo 1967. un solo racconto in 
«ei copie dattilo^cntte con nome 
cnanome ed :nriiri7Zo «i;!la coper-
tina di ciascuna copia 1 gnidici 
con^ighano di non superare le 
trenta pagine dattiloscntte. I-e 
copie non potranno essere resti
tu te . II racconto dovra essere 
del tutto inedito. La premiazione 
avra luogo il 3 giugno 1967, nel 
« Giugno teramano >. 

insegna niente a nessuno, se 
non a storpiare le gia maltrat-
tate parole della lingua ita-
Uana. 

€ Gaetano Pappagone c igno-
rante. pavido, pieno, piii che 
di sentimenti, d'istinti primiti 
vi. ma onesti. Malizioso. e 
messo a contrasto con la real
ta della vita di tutti i giorni, 
diviene a volte, per forza di 
cose, anche furbo >. Cosi viene 
tracciato nel fumetto il profilo 
morale e intellettuale del no
stro eroe. 

Ma qual £ la realta con cui 
Pappagone si scontra? Alia 
Tivu abbiamo visto; ne cam-
bia nei due fumetti che ho let-
to (se cosi si pud dire). Nel 
primo vince il festival di San-
remo cantando una ninna nan-
na e battendo in finale il suo 
padrone. Peppino De Filippo: 
nel secondo, incaricato dal pa
drone di andare a pagare una 
multa dai vigili urbani. finisce 
invece da quelli del fuoco e. 
alia fine, incendia il teatro 
presso cui presto servizio. 

Chi vuole criticare? II festi
val di Sanremo dove pud can-
tare uno come lui e vincere 
una vecchia ninna nanna, e il 
benemerito corpo dei vigili del 
fuoco che. per sbaglio. acco-
glie nelle praprie file un simile 
esemplare? 

E' una Spartaco inconsape-
vole che vuole vendicarsi del 
padrone? 

Pappagone non ce I'ha col pa
drone. ne col festival di Sanre 
mo (il dispctto lo fa al * cum 
menlatore *. non aqli orqaniz 
zalnri) e tanto meno. e a ra-
gione. con i pompieri 

Pappagone non conosce. al-
meno fino ad oggi. la cirilta 
dei consumi. gli arquisti impo 
sti. il dramma dei pendolari. 
Vanlica e tutta i'aliana arte di 
arrangiarsi per soprarrivere 
in un mondo spietato e ferace. 
il dramma degli immigrati. 
Xemmenn la facile pnlemica 
con un certo mondo che fa di 
tutto per non farsi capire. da-
to chr le parole che eali sfor 
pia non sono certo parte di 
un aergo inlellettualistica. Pap 
paaone £ un * intcqralo » che 
accetta il mondo cosi cnm'e. 

Tutte le awenture di Pappa
gone. fp/ertstre e fumettistiche. 
finivcono con il sacramentale 
c Non si pud fare un piacere a 
nisciuno! >. E invece lui. ma
gari inconsapevolmente, un pia
cere lo fa. e a parecchia gen-
te. A tutta quella interessata a 
riempire della sua tetra otlu-
sita il vuotn che una societd 
recchia e disumana scara in
torno a noi e dentro cui cala 
i Kriminnl, i Satanik. i Sadik. 
i DinboHl-. le Messaline e. 
adesso. anche Pappagone. Ed 
£ difficile dire chi sia piu peri-
coloso, per Vintelligenza. se 
I'uno o gli altri. 

Ennio Elena 

ARTI 
FIGURATIVE 

Successo 
dell'annuale 

rassegna 
sindacale 

a Bologna 

Arte con-

temporanea 

in Emilia 

Romagna 
Nelle sale del Mu«en civico 

di Bologna il Siudaco Ouido 
Kanti ha maugurato rationale 
rassegna "Arte contcmpoianea 
in Emilia Romagna" oiganiz-
/ata dal Sindacato pittori e 
scultori con il contributo del 
Comune di Bologna Mia ras
segna. la cui nota introduttiva 
in catalogo 6 stata scritta da 
Tullio Vietri, segretnrio del 
Sindacato. hanno pieso parte 
oltre duecento espositori di 
Kmilia e del La/io. questi ul
timi invitati dal comitato or-
ganiz/atoie nel quadio di un 
promamma di incontri fra ar
tisti di regioni diverse. La 
eommissione giudicatrire e di 
accetta/ione ha ammesso alia 
mostra duecentonovantasei n-
pere di oltre duecento autori 
fra cui molti giovani, operando 
una rigorosa selezione fra gli 
artisti non invitati. 

Si puo affcrmare che le espe-
rlenze dei pittori e degli scul-
tori piu impegnati sono com
pr i se in un'area che da una 
parte esclude sia linformale 
sia l'espressionismo. e dall al-
tra il linguaggio meramente 
tecnologico. ponendosi m una 
posizione di acquisi/inne neiia 
/ione degli « oggetti » culttirnli 
ed estetici proposti d.illa ci-
vilta dei consumi e dal « rea 
lismo » della prodn/ione mer-
cificata e mercilicante I nfe-
rlmenti, ideologici e linguistiri. 
possono farsi con gli artisti 
emiliani d" avanguardia (qui 
non tutti presenti. credo per 
ragioni di « formula ») come 
Po//ati e Cuniberti. Bnsclu e 
De Vita. Anche il lavoro di 
Sergio Vacchi ha influen/ato 
in modo evidente Pnpera di 
alcunt giovani espositori. cos! 
come quello di Nanni e Ko-
miti. 

Ho accennato piu sopra a 
probabili dissensi circa la for
mula della rassegna: e un di-
scorso che purtroppo occone 
Tare ogni anno a propoMto 
delle « sindacali ». anenrate al 
le vecchie formule della p.i-
noramica indiscriminata o del 
premio. Serondo noi il sinda
cato. che gia delcga il gitidi 
zio ad una giuria esterna al 
sindacato stesso. format a da 
personalita certo eminenti ma 
non legate da comtini intenti 
operativi ( the non siano quelli 
di fare una panoramica sen-
za discriminazioni) dovrebbe 
prendere il coragnio a due 
mani e alTidare di vnlta in 
volt a la composizione della 
rassegna a gruppi di critici 
disposti a « leggere * la realta 
della situazinne artistica emi-
liana secondo criteri non an-
tologici. ma di intervento nel 
dibattito piu scottante. 

I premi dovrebbero trasfor-
marsi in acquisti. da farsi 
dopo l 'apertura della mostra. 
senza alcuna indicazione da 
parte della commissione ordi
nal rice. Sarebbe un passo in 
avanti rispettn all'edizione pre-
sente. di per se. comunque, 
interessante Gli acquisti per 
la Galleria d 'ar te moderna so
no stati fatti per una scultura 
di Carpigiani. e per opere di 
pittura di Achille Incerti. Mau-
rizio Bottarelli. Luciano Leo-
nardi e Vittorio Mascalchi. Al
tre secnalazioni sono andate a 
Tino Pelloni. Carlo Lconi. Lu
ciano Di Bernardo. Riccardo 
Tommasi Fcrroni. 

Di particolare rilicvo le prc-
senze di Schifano (la cui opera 
« 11 cielo» e stata premiata 
con medaglia d'oro della 'Con
sults ») Valerio Adami. Tano 
Festa. Germano Sartelli. \jt-
renzo Tornabunni. Sergio Rr>-
miti. Tullio Vietri. Corrado 
Corazza. Renzo Biasion. An
tonio Saliola- Giuseppe I^andi-
ni. Remo Gaibazzi. Aurelio 
Ceccarelli. Oria Fellini: e an
cora di Viclnelli. Martini. Ma
rio Leoni. RufTini Naldi (un 
ciovano di recente scompar^o), 
Rodeschi. Raspi. Marcolino 
Gandini. Marotta e del gruppo 
di giovani che *\ raccoclie, 
a Bologna, attorno a Vaeco 
Bondini. qui presente con '.ma 
composizione plastica dalla ««•-
rie «Senso operante 1966». 
Fra le sculture. da seenalare 
le opere di Andrea Franchi , 
Raspanti e Tirelli. 

Franco Solmi 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
la continuity dell'lnfor-
mazione aggiornata , we-
ritiera e rispondente agli 
interessi dei lavorat»ri 

abbonandotl a 

1 Unita. 


