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STORIA POLITICA IDEOLOG1A 

La macchina che uccise Kennedy nella implacabile ricostruzione di Mark Lane 

L'uomo che ha messo 
sotto accusa gli USA 
Una massa di prove e di morti nascosta dal « rapporto » della commissione Warren 

Tre anni di difficolta e di gravi rischi affrontaticoncoraggioedonestd intellettuale 
Qunndo nlcuiic sere fa, a 

Milano. venne presentato il li-
bro dell'avvocato Maik Lane 
(« L'America ricorre in nppcl-
lo • II Rapporto Warren ha 
sbagliato? ». Mondadori edito-
re. pagg. 475. lire 3.S00) qual-
euiio pailo degli Stati Unit! 
come rli un pae.se « straordina 
riamente libero », potchc in 
esso era possihile eontestare. 
in rnodo cosi diretto e dramma 
tico. Ie eonclusioni di una coin 
missione cosi ufficiale ed auto-
revole come quella, presiedu-
tn dal giudice Warren, sull'as-
sassinio del Presidente Ken
nedy. Risultato, aggiunse a 
modo di spiegazione. della esi 
stenza della libera impresa, 
della ini/iativa privata. 

Si potrobbe dire che cbi si 
contenta gode. A Mark Lane 
sono occorsi t ic anni di sfor-
7i pcrsonali c win privi di ri-
schi. un coraggio a prova di 
fucile, una onesta intellettuale 
aliena dalle compromissioni. 
per riuscire ad approdare. do-
po la fortunosa partenza dal
le colonne del National Guar
dian — settimanale di otto pa-
gine. di sinistra, malvisto dal
le autorita — sulle sponde 
degli editori per bene. Ed a 
trasformare quello che sembra 
va il solitario gesto di tin fis 
sato — secondo la piii benevo 
la delle accuse che allora gli 
vennero rivolte — in un atto 
di accusa ormai universalmen-
te acccttato. 

Cosi. sc si pu6 dire che Mark 
Lane ha dimostrato che la per-
severan/a e la fiducia nel 
proprio buon diritto possono. 
ancora oggi. smuovcrc le mon-
tagne, si devono aggiungeic 
a qucsta afferma?ione alcune 
altre considerazioni. di online 
politico e morale. P'ra le quali 
la segucnte: un paese « straor
dina riamente libero > pud esse-
re anche un paese in cui tut-
to congiura per avallare come 
verita rivelate le piu straor-
narie menzogne, e che pud 
cssere anche, visti i fatti, un 
paese straordinariamente Ic-
talc. 

• • • 
La commissione presidenzia-

le sttll'assassinio del Prcsiden
te John F Kennedy — piu 
nota come « commissione War 
ren > dal nomc del giudice del 
la Corte Suprema che la pre-
siedeva — ba riunito in un 
« rapporto > di 888 pagine, e 
in 26 volumi di documentazio-
ne, i risultati dcH'inchiesta. 
Si e dimostrato che il Prcsi
dente Kennedy venne ucciso 
da Lee Harvey Oswald, che 
operd da solo, senza complici 
e senza mandanti Qucsta e 
la grande menzogna. Che si 
mcscola. strada facendo. con 
le qualita < letali » del pacsc. 

Scrive infatti Lane: «Molti 
altri testimoni subirono dopo il 
22 novembre minacce o peg-
gin. Uno ricevette itna pallot-
tola in testa: un'allra s'impic-
co in una cclla del carcere 
di Dallas; una tcrza. die ave-
va }iccvuto la visita di inve-
stigatori indipendenti, si vide 
arrestore il figlio die rimase 
poi ferita cadendo da una fi-
neslra nel presunto tentativo 
di sfuggire alia polizia di Dal
las. Due giornalisti si reraro 
no nell'appartamento di Ruby 
quando costui aveva appena 
ucciso Oswald. Uno, un re-
dattore del "Times Herald" di 
Dallas fu pot trovato morto 
nel suo apparlamcnto, vittima 
di un attacco di "karate", e 
la polizia di Dallas non riusci 
a trovare I'assassino. h'altro. 

gia residenle a Dallas e allora 
apprezzato cronista di un quo-
tidiano della California, fu 
colpito a morte in un commis-
sariato di polizia di questo 
stato; stavolta il suo assassi-
no venne scopcrto, era un fun-
zionario della polizia locale. 
Un fotografo di Forth Worth 
che era venuto a Dallas per 
fotografare un testimone fu ar-
reslato dalla polizia senza nes-
sun'altra ragione e, dopo es-
sere stato interrogato a fan-
do, si send consigliare di la-
sciare la cittu. E parti da 
Dallas senza la fotografia. Un 
testimone della Commissione, 
che I'avvocato aveva accusa-
to di spergiuro, giuro che gli 
avevano consigliato di cambia-
re la sua deposizione. Una te
ste oculare del delitto Tippit, 

la signora demons, racconto 
die un poliziotto di Dallas la 
aveva implicitamente minac-
ciata qualora avesse rivelato 
cib die aveva visto ». 

Mancavano ancora. nel mo-
mento in cui Lane sciiveva 
questo impicssionante p.wngra-
fo. le morti di alcuni altrj te 
stimoni e la scomparsa, per 
cancio fulminante, del perso-
naggio piu importantc della 
faccenda. il piccolo « gang
ster » Jack Ruby, amico di po-
liziotti e vendicatoie della co 
scienza americana. Ma ce ne 
era gia abbastanza. 

Tuttavia. il merito di Mark 
Lane non e quello di puntare 
un indice pesantemente aecu-
satore su questi aspetti da ro-
manzo giallo tradotto in roal-
ta. II suo met ito e quello. 

DALLAS — La ricostruzione del corleo presidenziale all'altezza dell'edificio dal quale si presume sia 
parlito il colpo che uccise Kennedy: la freccia indica la posizione dell'auto del presidente 

DALLAS — Due motociclisli scortano, a lolle velocila, I'aulo a bordo della quale Kennedy, mortal-
mente fcrito, viene trasporlato all'ospedale 

SCIENZA E TECNICA 

Un progresso nella tecnologia alimentare 

DOBBIAMO DIFFIDARE 
DEI CIBI SURGELATI ? 
La "civilta del freddo» - Meglio conservati che freschi - Nienfe additivi 

Coasumare came congelata ha j 
sigiutkato sempre ruo.gersi a | 
un prodoUo di minor co-v.o ma t 
anche di minor pre^o. sia perche 
il congelamoiito modifies in par 
te la struttura e qj.ndi i"odore. 
il sapore. la oensyvenza. U va lo
re nutritivo. la digeribiuia 6a 
cibo in questione. sia perche es 
sendo piuttosto difficile tecnica-
mente congelare grossi peza (co
me quaru di bue) e quaJche volia 
accaduto che il prodouo ne nsul-
Usse aiterato. il che ha contribui-
U> a discredttarlo. Sicche si suo! 
d:re carne cengelaia come si dice 
roba di scarzo. per poveraccL 

Con quesia premessa era wievi 
labile che I 'awtnto dei s-»rje>ati 
:ngcneraj5e omfusione e d.fT.den 
za. Ora va chianto subito che cibi 
surgeon e cibi conijelati non sono 
affaUo la stessa cosa. Menire u 
congelamcnto porta U prodotto ad 
una temperatura non troppo bas-
sa in un tempo non troppo bre
ve, il surgclamento ba proprio 
due caratieristiche fondamentali: 
axhirre una temperatura molto 
ba.<isa. e farlo con la massuna 
rapidita. 

Quali dilTercnze comporta un 
co>i diver^o procedimento? Ch* 
ne! pr.nK) easo facqua contenu'a 

• nolle derrate si soiidifica tn en 
s<alii grx\ssi che m una certa 

, misura ne lacerano U tessmo. de 
t termmando per tal mouvo una 
maggiore o m:nore mod.fica dei 

( c a r a u e n organolettici (colore. 
'oilorc. sapore) e dimque una ri-
doua appeUbilitA e digeribihta; 

• taddo\-e nel secondo caso $\ 
cristaibni p:ccoli a UJ 

psKo da non danneggare il tes-
> I'O del] aamento e. consegiKTi 
loaiifite. da non alterame il g j 
s:«> t aro:n,i. Li o»is stenza. ecc. 

Ino'.t-'e nei proiknu congelati 
le fjnzi*)m vitali vengono n 
do'te al m.n:mo. la vita vi e 
rallcntata. nru :l metabolismo con 
le sue trasformaz:oni biochinu-
chc contnua anche se a un li
ve; lo intinitesimo. Nei surge-
lati mvece le funzioru vi'ali sono 
bloccate. la vita vi st arresia. 
c qiiTh.1i si ferma ogni attivjta 
biochiniica e me;abo!:ca. Sicche 
all'atto di ?0OTi;eIare un con 
gelato si rifova un c.bo che 
tomuj'.m a q leLo fresco, men 
tre *con.:e:.mdo i.n surgeia'o si 
r.tro.a tale e quale quello fre*co 

La tecnica dei surselati co-<i 
tuisce pertanto un sen«ibile pro 
gresso nel.a conservazione dei 
Cibi. che non solo mantengono 
La fragranza di quelli origAart 
ma non hanno alcun bisogno di 
essere traUati con additivi. della 
cm mnocuita e lecito dubitare 
Q.ii perd a intercssa di prefe-
ronza constderame gU aspetu 
igienico-dieteuci. sop.-atluUo U 
loro valore nutri:i\o e la loro 
•ollerabilitjj da pirtc deil'orga 
(1',-nw Chi voles«e altri rasa.ia 
! i. specie di carattere pranco 
per il modo di fare gli acqu^ti. 
per la conservazione dome^ica 
per i meto.1i di scongelamento 
eca non ha che da scorrere il 
Manuale dealt Ahmenti Surged 
t, (edilr. ETAS KOMPASS. ria 
Mantegna. 6, Milano) assai ricco 
di notizie d'ogni genere. 

Q concetto piu owio e che U 

\a.o~e nutritivo di un alimen'o 
>i rid,K>e quando u* deito alimen 
to -;ib!--ce delle perd.te nei suoi 
co'niRiicnti. q.iTidi !a C«NI 0 u 
semp„ce d,i fare era queLa di 
procodere aLa valuta zione com 
piratr.a dei swigoli e.emifHi nu 
tri'.ivi di ciascun pro-Jotto alio 
stato fresco e dopo averio sur-
geiato La condusione e 9tata 
posiUva: oltre a conservarsi i 
carbo.drati. i grassi e Ie pro-
ten*. di queste ultime si ritro-
\ano Hvegn gii am-^ioac:<ii che 
!e ovnpongono anche qjelli deUi 
t e^-<nz ah » perche I organismo 
mn e n grado di prorfjrli da se 
c 'love nceverii daU'e>terno 

M.i qj-icvlo si p i r a di cibi 
n-i jv'n.ilnutve elahV>-ati 13 prima 
lo-ninda che si pone e si.la «o 
prav\i\en?a in essi del'e vitami 
ne. a proposr.o delle q lali non 
p.io negarsj una modesta ndu 
z.one. ma b:sogna chianre bene 
un fatto: che tale nduzione si 
nferisce al quantitative presen-
te nel prodoUo veramente fre
sco. come il pesce appena oe-
scato. il latte appena munto. gli 
ortofrutticoli appena raccolti. e 
non nel qoantitat4\o che si trova 
nel prodouo che arnva al consu 
Tti^ore. 

Da; momen'o della pesca. della 
m.jngitura. della racco.ta. della 
macellazione. ecc. pa.*«a del tern 
po prima che il cibo gunga alia 
nostra mensa. sicche all'atto del 
consumo. per il tempo trascor-
JO e te manipolazjoni subite (si 
pensi alia frutta che si fa matu-
rare artiflcialmente), esao non 
ha piu U oontenuto oriikiarlo di 

\itam^w. Ora. s.cco-ne :1 sune-
lamento wen favo s'o- po-"o nw 
.1e5imo di prod<iZiCf>e cntro p>> 
chis5:me o_e. e il p'«>"!«v'o co 
s.ddetto fresco che t> r̂ .a .via 
Iunga trafiia di passa^ i perdera 
piu \itanune che non u sjrge 
lato. il quale nsu.ta mvece — 
paradossalmcnte — con una do 
taz.one vitammca piu ncca. 

Infine sotto laspetio medico e 
da cons;derare La loro digenbi-
lita e la loro eventuale nocivita. 
Delia prima si e gia implicita
mente deito accennando al feno 
mono per cu: si digertnce meglio 
c o che app.ire di macs or gra-
di-nonto e » c r : o l s irgelati. n 
*OTiarn:o al.o ^".ro c: fresche? 
za o-.gnana. r is i t^no grade 
voli a", di -orra di orni altro 
meiltsiTO p-<>io-:o dive.vamen'e 
conserva'o e chiaro che non tol-
lerano con front i neppore per la 
facil^a dei momento d.gesUvo. 

In quanto alia nocivita sarmo 
tutti che negli alimenti conser
vati (purche non siano mcidental-
mcnJe guasti) essa e legata ai 
famosi additi\i. tanto che oggi 
si cerca di ncorrer\1 il mono 
pos^ibile. fondando U procesjo 
tecrKV.ojico di conservazione p o 
*JI TIO/ZI fi-ici che ch.rmci \la 
e e\ndcnte che per i surgetan 
il prob'ema rwti s? pone neppu 
re. esj=erKk> il surgela mento. e 
cioe un mezzo fisico. il so'o a cui 
s-,a affidata la conservazxme. per 
cui rruinca del tutto il povsibiJe 
rischio di additivi che non d 
sono. 

Gaetano Lisi 

semmai. di avere stabilito sen
za ombra di dubbio the alia 
comoda soluzione prefabbriea-
ta — assassino unico a sua 
\olta assassinato, 1'Ameriea 
innoccnte — la rispettabile ed 
onorevole commissione Wan en 
ha saenficato tutto: la ncer-
ca spassionata della \er i ta . il 
rtspetto dot fatti. 1'onesta di 
fronte agli amcricani cd al 
mondo. Mark Lane dice quel
lo che la commissione Warren 
si rifiuto di dire, e ne indica 
le paurose magagne: la sop-
pressione delle prove, la dt-
storsione delle testimonianze e 
il rifiuto di accogliere quelle 
che non quadrassero con la 
tesi principale, la cecita di 
fronte ai fatti ed ai problemi 
piu semplici o piu chian. 

Esempi. ce n'c a dozzine: a 
cominciare dalla soppressione 
di quella fotografia che la 
signoia Moorman, tiovandosi 
in una posi/ione strategica cli 
Dealey Pla/a il giorno fatale, 
scatto facendo\i rientrare e 
la macchina del Presidente 
Kennedy e (juella finestra del 
quinto piano del Deposito di 
libri scolastici di Dallas alia 
quale il presunto assassino, in 
quel preciso momento. avreb-
be dovuto essere appostato col 
suo fucile puntato. 

Fucile?! Cos'era poi? Un fu
cile tedesco. un fucile giappo 
nese. un fucile italiano? Si 
decise per il fucile italiano. 
quello col quale i fascisti per-
sero la guerra, il peggiore tra 
i fucili disponibili sul merca-
to. impreciso eel esplosivo e 
tuttavia. quel giorno. fatto pas-
sare per una carabina di alta 
prccisione. dietro la quale sta-
\ a un tiratore mediocre di-
ventato, per l'occasione. bra-
\issimo. E' uno dei misteri del 
« giallo di Dallas », insieme a 
quello del luogo da cui 1'as-
sassino o gli assassini spara-
rono. I giornalisti che erano in 
servizio nelle redazioni il gior
no in cui Kennedy venne ucci
so ricordano che. tra le prime 
notizie-lampo sull'attentato. vi 
fu quella secondo cui gli era 
stato sparato «dall 'alto di un 
cavalca\ ia ferroviario ». Quc
sta circostanza si perse anche 
cssa per strada. anche se la 
maggioranza dei testimnni che 
si trovavano sul posto la con 
fcrmo. Come avrebbe jiotuto. 
la commissione Warren, soste 
nere la tesi dell*unico assas 
sino alia finestra. se avesse 
ammesso l'csistenza di assas 
sini dalla parte opposta della 
strada? 

Ma poiche non lutte le te
stimonianze negative pote\a-
no essere soppresse. molte \ en-
nero. effetti\amente, pubblica-
tc. Non sono forse. gli Stati 
L'niti. un p.icse straordinana 
mente libero c corrclto? Ven 
nero pubblicate nei 20 \oIumi 
di ducumentazione. che sicura-
mente pochissimi avrebbero 
Ictto, e un numero ancora mi-
nore di persone studiato con 
cura. La gente, infatti, ha 
solitamente altro da fare. Lc 
conclusioni. riassunte nel « rap
porto >, erano un'altra cosa: 
qui le testimonianze negative 
\enivano o ignorate o distor-
te, e quelle positive amphfi 
cate e Io<late. a cornice per-
fctta di un quadro almcno a 
prima vista irreprcnsibile. sv 
nessuno avesse dcciso di an 
dare piu a fondo della cosa 
e sfogliare gli altri 2G \oIumi. 
Questo qualcuno e stato Mark 
Lane, al quale era parsa intol-
lerabile l'idea che. contraria-
mente ai canoni della giusti-
zia americana. qualcuno \ e -
nisse processato e condannato. 
come accadde a Oswald — c 
giustiziato addiritlura ancora 
prima di essere giudicato c 
condannato — senza alcuna 

d i foa . 
• • • 

II libro. che sulle prime non 
appare di facile lettura ma su 
scita un interesse appassionan-
te man ma no che esso si ad 
dentra ncH'opera implacabile 
di demolizione del < rapporto 
Warren >. esce forse nel mo
mento piu felice, dal punto di 
\ is ta dell'editore: nel momen 
to in cui una macchina com-
plcs^a e colo^ale si sta met-
tendo in moto ntgh Stati L'ni 
ti per fare cio che Lane ha 
gia fatto con nenrc* motui 
pohtici oncsti (fare giustizia. 
e scoprire i colpe\oli dei fatti 
di Dallas) e motivi politici di-
sonesti (interessi eletlorali. de-
siderio di sviare su false pi
ste una indagine di cui si re-
clama con sempre maggiore 
insistenza la riapertura) si ac-
cavallano e si confondono. 
Cos! questo libro sara piu lot
to che in qualsiasi altro mo 
monto. e il lettore non potra 
che trarne un giudi/io ben de 
finito: Lane non offre soluzio 
ni complete e definitive, ma 
ha ragione. Warren ha offer-
to una soluzione completa e 
definitiva. ma ha torto. 

• . t . a. 

in vetrino o MOSCA 

Majakovskij 
ritorna f ra i giovani ? i? 

Majakovskij pnrla in ocensione della o Giornata del libro » a Mosco, il 9 luglio del 1929 

La lettcratura su Majaknrs-
ki) e molto vusta, ma assai 
rari io/io, m cssa, gli scritti 
die abbiano un'autenlidltu c 
un'originulita critica. Non di 
rado gli studi su Majakovskij 
tendono a presentare il poeta 
in una prospettiva deforman-
te e a trasformare il pacta 
sovietico da una delle piu al-
te, complesse e tragiche voci 
della ricerca artistica del No 
vecento in un monotano bar-
do di rerita edificanti e di 
for mule cunsolatone 11 risul 
tato di qucsta dclcteria ratio 
nizzazioue 6 che oggi, tra le 
giovani generazioni sovieticlie. 
Majakovskij non occupa uno 
dei primi posti ncU'elcnco dei 
poeli preferiti. Fa percio pta-
ccre ogni tentativo di reslitui-
re a Majakovskij la sua vita-
lit a e attualita. 

II breve scrilto die Lil'm 
Brik pubblica sul N. 9 delta 
rivista c. Yoprosi/ litcralurg » 
(Quesiioni di lettcratura) c tra 
questi. Si intifola Proposta agli 
sludiosi c fa, nelle sue hnec 
general], un illuminante parol-
lelo tra Dostoevski] c Maja
kovskij. L'accostamcnto non c 
nuovo. Lo troviamo nel Dotlor 
Zivago di Boris Pasternak 
dove del prima Majakovskij si 
dice « K' una conlinuazione di 
Dostocvskij 0. piu esattamen-
te. e qucsta, la lirica scrilta 

da uno dei suoi giovani per-
sonaggi ribelh >. E lo trovia
mo in una viva polemica die 
nel IOJ'J si svolse tra Roman 
Jakobson e Viktor Scklovskij. 
polemica generata da un libra 
di Scklovskij su Dostocvskij 
e sviluppatasi intorno a Maja
kovskij. 

Lilja Brik reca una serie di 
interessanti <a citazioni » do-
stoevskiane die si trovano 
nelle opere di Majakovskij e 
die rivelano un'uttenzione pro 
fonda rivolta dall'autore del 
Flauto di veitebro all'autore 
di Delitto e castigo. E altri 
punti di contatto si possono ag-
giungerc a quelli aculamcntc 
scoperti da Lilja Brik. L'impor-
tanza di (juesto scritto. inttn-
via, non sta soltanto nel ma-
tenale raccolto. ma piuttosto, 
come dice il titolo. nella c pro
posta » di ricerca, nella pro
spettiva critica die suagcri.scc 
per studiare quella dialettica 
della rivolta c della rivoluzio-
ne die c I'anima della poesia 
e della vita di Majakovskij. 
Non rcsta che augurarci che 
Lilja Brik pubblichi presto quei 
suoi ricordi sugli ultimi mesi 
di Majakovskij che da tempo 
sono annunziati. 

* « • 
Vcniamin Kaverin. di cui in 

questi giorni e uscito il bel ro 
manzo II pittore e ignoto (Ei-

nitiidi) sulla fine dell'avan 
guardia e la CUM oV/l'intoUi 
g( ncija smietica mtoiim al 
l'J'M. still ultimo numero della 
ririsfa « Novpj nur » (Mondo 
nuovo) pubblica alcune pagi 
ue di memorie sugli ultimi 
anni della strapotere della As 
sociazione Russa degli Scrit-
tori Proletan (RAPI'), che fu 
disciolta nel 1.9.12. c sul prima 
congrcsso degli scrittori sovie 
tici, die si svolse nel J9.lt. De 
scrneiido I'atmosfera di dc 
magogia e di violenza creata 
dalla RAPP, Kaverin ncorda 
una riunionc die il segretano 
generate di quell'assaciazione. 
Averbach. tenne a Leiungra-
do nel 1929. All'uscita Kaverin 
c Zosccnko s'incammiiiarono 
as.sicme. 

Scrive Kaverin: <r Dissi die 
mi aveva sbalordito la coudi-
scendenza offensiva con hi 
quale Averbadi aveva parlata 
di Majakovskij. "Gia, ma a 
Vladimir Vladtmirovic le cose 
vanno male", dissc Zosccnko. 
"Cioc?". Egli atteggio la ma-
no a forma di pistola c porta 
alia tempia quella piccolo ma-
no bruna ». Kaverin si chiede 
poi donde venisscro la sospet-
tosita c la virulenza della 
RAPP. la sua determinazione. 
non sai se piii isterica o mi 
stificatoria. di attuare una * rt-
voluzione s culturalc proletaria 

ARTI FIGURATIVE 

Mostre di Tancredi, Guerreschi, De Stefano e Caruso a Milano 

LA PITTURA INDAGA 
SULLA SORTE DELL'UOMO 
Qjeste ultime set ti mane mi-

lanesi sono state particolarmen 
te vive di mostre e mamfesta-
z:oni. daH'oma^lo a Breton al 
re.-i;v>-;/i(rie delle o.oere p:u re 
cetiti di Bacou. d.il S.iloue dei 
gowuii di c u pir.oremo a p.ir-
te. .tile d.ie rttro'pett.ve di Tan 
cre^i. 

L:nizi.H:va di que-te due re-
trospottue e «=tata pre=a dal Sa 
lone dell*Ann.xic;ata e dalla Gal-
leria dell'Anete. the negli ulti
mi tempi, s.no al suicid.o dei-
l'artista. av\enuto a Rcma nel 
"S4. ne ha sezuito d lavoro. Si 
tratta ^enz'altro di t»ia iniziati-
va opport!*ia. che ria>sume m 
•jna cinqtiant.na di or>ere. fra 
quadn. temne-e e di:e-ni. la 
brt?\e c inqj.eta parabola di 
Tancel i Oi^: nveienio le ^.le 
o - v e e r:pensan-io alia < ia -'.> 
r.i .c; s". t^>!e r«»ro itimelia 
tami-nte •"?<•; « : i f ci 'o im V:c.:o 
.n t'.tta h * ia \ . f . t i i i a-t-:.ca 
e1 u-nma \l di la d: om: d: 
sqj;-.z.one s-illa pr.o-.ta o me-
no di cer.e ^co-^o-*.e fo-mili che 
piu di in cr.'.'.co ha fat'o a pro-
posito delle < ;e nccrche e.-pre< 
*ive. Tancredi. a m o avv;*o. nel
la patetica fra-2 l.iA de'.Li sui 
struttura -nter ^-e. re^'a ->n mi 
rab lo e-e-npo d: a^p.raz.one al 
!a Lb-Tta all 'e ; '>ii ;! '^e dei son 
t T C M alia \'Tf- M del'a f.m'a 
*.a roT-1 Tn'vr'n'o 1 emancipa 
7ore Hv'o "ST'iirc I t lTanTi 
I-a p •• i-i I Tttir-ei ti al*v 
pa'ole o."c a - i i - ,o--i ;a 
r a b l e IUKTWT; i e I'-ncetezza 
me1e^;ma di tal-.n; n^'iltati. c 
sempre una p.ttira che rivel'i 
la pre<enza rwlp.tante del poeta. 
una sensibilita a \olte OTih-o~a 
e drammatica e a volte allegra 
e sfrenata. ma sempre perv*avi 
da un anelito. da un imp.i!*o di 
vita. 

Se dunque una ler.one na-ee 
da! lavoro di Tancredi e p^r>" o 
qie>ta: l'.nv.to a1 e^-ere p.u I: 
ben. a non la-ciarsi impng.ona 
re Ti nes*una camicsa di f«-.rza. 
tanto mono m camicie program 
mate, mamidate e stirate a lu 
cido L'anarchia lincosentimerv 
tale di Tancredi non sara il toc-
casana. ma non e neppjre una 
resa. 

Fra le altre mostre di rilievo 
di questc settimane £ da sottoh-

neare quella di Guerreschi alia 
Gallena Bcrgamini. Guerreschi 
e-pone iJ gruppo dei disegni. gia 
e-po-ti ult.mamente a Roma, e 
di cui il no-tro siornale si e oc-
cupito amp arnen'e. in-ie:r.o con 
una "̂ crie (i. (|uadn clic r.prendi^ 
nu lo *tf-=o 'e:n.i fieli.i traiiedia 
ue! pupolo ebrei> nun the m i;ran 
de Rilrauo <ii liertrni'l Ru**ell. 

La coert n/a e il ricore di Guer
re-chi. anche in queate tele, sono 
^traord.nan. Que-ta pittura fer
ma. elaborata. t fredda J e vera
mente una t pittu-a della coscien-
za». do\e la dcci-:one morale 
co ndde e>attamente con una 
stretta logica formale. con la co-
struzione siesta deil''nmiag ne. 
Nulla di ap;)ros«.mat:\o in q'.o 
.-ta p.ttura: t itto e di una ev.den 
/.« e-trerna tu'to a^;>are n una 
lice :c~.i ,n c i : - m'xili oj^ttti. 
i v - o n a c j . » '1 !in.-cf>",.i c<n 
i.rV|flj acutez/a Non n;>c-ero .e 
co-c che t?n'.o vo.'c ho -rritto 
->u Guerrenh' c «epra il si>o im 
pocno 'imaio e civic E" certo 
;>ero che air.: inrontro COT la 
-ua p.ttura e un incon'ro che ci 
tocca ne! profonio. -ia per i 
crandi tern: con'cmporanei che 
e'^a comvolse sia per la luci-
dita e lenersia mtrep ria delle 
ra^oni che la *orre22ono 

Su di i.n piano a«-~ai ducr-o 
ma con intluhh-e prcoccupazinpi 
tt-o hanno radjee m~i problem! f'e! 

j r.o-tro ten j»o, Armando De Sv 
f.ino prevep'a un crupiKi di opi 
•e — fii-ocm co!or"Jti e riip'nti — 
alia Galltr-a dell Aflnfncl'o Lo 
r>r<-ir.'a Crs-polii il qua'e piu 
^•amente mttte in rilievo il t w 
ta'isrro» do'oroso di De Sto 
fano. i! sen^o di < op-press.o 
ne * che cxa\a sin corpi con 
vulsi e di<articolati dei <uoi per 
Fonaiyii. Dc Stefano d un pittore 
ricco di temperamento, ma al 
tempo *tes<*> consapevole di una 
neco»«ita *ti!i^tica che dia con 
-i«.ten^H non prowi^ona all'im 
rn'o rieilo immacir.i. 

Qnc 'a dnlettita tra <pontn 
-.•>'a e «•-r 'u'izione ie'.I'im 
•ni :nf c>*t lui-ct co-i :i carat 
'ere plamco p u tin:co dei suo-
quadri. I U'oli deJe sue opere 
dicono eia da soli qaale sia la 
direzione verso cui si muove De 
Stefano: Fine dt un mquisitore, 
Tomba per un tWanno. Esecuzio-
ne. Spagna '66. Se e vero che in 

In: emerge una forte \ena vra-
li5iicoesi3'.«i/..a e. non e nvctio 
vero che tale vena confljisce nei 
la concrcte/za di un discor-o s'o 
ricanunte af.'ia.e 

K.co (iiiCKi K* il W H O per c n 
la - ia p ••'!-.; p-orefie ti«i n-<>-
bi iezz»» abb.j'i i<ti.Te A, colo-t e 
<.•*! .̂ "r.'>pp. r i i i . o n ^ ! c»«n fra: 
tu'e e ce=ure. s\oli;enlo-i .n 
tal nwio ccn txi nx>» m-jn'o 
drammatico. dolce c a-p-o ad 
un tempo Le f'^ure si roiipono 
e si ncompon2»xTO nv'.rambten 
te. e I'm^ieme che ne nasce sco 
P'c assai v:\amtnte la tenden 
ZA di De Stefano a fare della 
s ia p.ttura un tosto r.on rasse 
sna'o alle ofTeie che da ojni 
p i " e si concto'rano =,} la -o-ie 
'iel'i'jOTux 

P-T nK>'i a = >-'"'i r.-n e d' 
'C'.-.i nef>>r>- ti>ir? *> ̂ i ee"a 
v rnatica d. Ca~i-i cr.e ha e-">» 
>*o alia (ial.tr a il e ii cu c 
x-.i'o p-o->-;o .n qje-ti J.OTI 
p-e=-o I t>ii"ore b-ria.-ca *• ii 
b*o dedica'o a..a > ia t Opera 
Jrnf.ca » : r ' -o»" .o esauriente 
nici'e da Ei o Mercu-i Alia 
Ga;i<.-3 32. t.i:*av:a. Caraso ha 
prefer to e^porre Ie sue mc.sio-
ni politicarr^nte mono impesnatc. 
Ha prefer,to cot- e^po're r.tratti. 
figure e null frtim n.!» Cani^o 
e .ti r--i.-.>re p-e;i=o c rxjn 
r - r ' e cne. e-vc o r.el.e figure 
f - T i i n ! il TO-TJ jna p i - i ^o 
a-e ci > ci a <ii pvr.e:-azione. 

eo _ i v^-j r<iTKi:1i e pe've-r.-i 
i".- rx-j ce - : ; r.jdi acerb: e 
•<•••- iTen'e e-x>':c* MXK> Ira i SJOI 
e-emii nu.1 IO.-J Caruso sa essere 
-»-ezio-o nel se2/x>. felice nel 
rimpacmazione. ma n«Ti e mai 
« elegante > Lo salvano sempre 
una sobrieta e una concisione 
che fanno parte sostanziaJe del 
suo Lnguaffgio. Nella sua pro-
duzione p:u recen'e e anche chia-
ramento visible il percorso del 
> >o la.o-o. la progressiva libe 
TAzcrre da taljne su??es*ioni 
che rL->aluano v>p.-a*mt;o a q ia. 
che .Tne^t'-o deU'es-ressionismo 
real'stico 'ede^co 02?i Caruso 
apoire ixi artu-ta n p.eno po?. 
*vf l dei sjoi mezzi e pers-iaso 
utimamerite nella scelta. certo 
non facie, che ha fatto: una 
scelta senza equivoci, ne sofismi. 

Mario De Micheli 

ndla lettciutura .sovwtica * Da 
t ' ie ensa eia ammato questo 
pciwolosn gioco con la nostra 
lettcratura. che aveva la wivi-
ta nel sangue cd eia psicolo-
gicamente legato alia riioluzio 
ue c si sviluppava in modo ra 
pido e gmsto'' » La ri.spo.sfn di 
Kai erin e ancora tnsttfficicn 
te, ma qualcnsa dice * Dalla 
possttnlita di nnpadionirsi del 
poteie. da ipic^ta i ertiqinosa 
tentaztonc di cui. del resto. sul 
le pai/ine della luro tivi^ta >f 
parlava i on una cosi afiansti 
ca coerenza da par ere oggi 
un po' ridicola * 

• » » 

Alia fine dello scorso anno 
si c tenuto a Leningrado un 
Mt/ipo.Mo dedicato alia sociolo 
gia dell'arte Al siinjiosm, die 
c duiato tie gioim e i he e 
stato orgamzzato dal Const 
glut scicntificn tier In storia 
della cultura mondiale dell' \c 
lademia delle scieuze del 
iURSS. hanno partecipato stu
dios'! iirovcnienti da van cen 
tri sovietici. II ginvane fdo 
sofa Jurij Dai gdov, di cm e 
uscito recentemente un sag 
gin dal titolo II lavoio i- In 
liberta (Einaiidi). nella sua re-
la zione mtrodu'tivn ha dislin 
to tre periodi degli studi let 
terari mariisli sovietici. II 
prima, proprio degli anni ven 
ft. sviluppai a Vcstettca sotto 
il segno della •iocuilorjia: il 
problema dell arte vi'tuva alio 
ra a identificar.si per lo piu 
ion quell') dellideohxjia di 
classc con un evnlctite peri 
colo dt coderc nel sociologi 
smo volgare. II secondo perto-
do. inizialu al principio degli 
anm trenta, era taratterizzato 
dal principio della narodnost', 
CIOL' del carattere uazional-po-
polarc dell'arte Pur non trr 
scurando il condizuuiamento di 
ilas.se. st nisisteva sulla con 
cczione dell'arte come t"ri.j 
•••(.enza uggettna <lella rcalla 
Ma. ha notato Davgdov. anche 
qucsta uozione « gnoseolagiitt 
ca * dell'arte ha i suoi pcrico 
li m quanto non permettc di 
diffcrcnziarc Parte dalla scien-
za. 

11 tcrzo periodo. critico, e 
outocntico. dcll'estctwa sovie 
tica e quello m atto: esso st 
libera dalle limitazioni dogma-
in he e mira a una piu profon-
da comprens-mnc del fatto ar 
Ustico die non puo essere n 
dot to a una pura funzione gno 
s-eolngico Da qucsta tendcuza 
a studiare Parte nella sua com 
plcss-ita di funzinni nasce if 
nuovo interesse sociologicn. Al 
simposio di Leningrado i term 
trattati sono stati vari e in
teressanti dal « modello frev-
diano della pcrsonalita e Par
te moderna * (A. Sidorov) a 
« arfe e personalita * (P. Gay 
denko). Intorno alia relatione 
di Davydov si c svolta t /m 
viva discussiotie che ha me; 
<o in luce dn ersp posiziom. 

* 9 m 

Accanto a qwlle * pun'c -> 
explorative avanzate che son > 
le ricerche scmiouche e socio 
logiche nel campo dell'esteUca. 
anche Ie forze che potremmo 
defimre « accademiche > dimo 
strano nelPURSS una interes-
saute volonta di aggiornamen-
to ?n fatto di studi letterari. 
E' mdicattva la raccolta di ar-
ticoli pubblicata lo scorso an 
no dall'Istituto dt lettcratura 
rus*a (Pu<=tkinskij dom) della 
Accademm delle scicnze del 
I'lRSS Voprn«v mctodologn |i 
U.Ta!uro\edcnija (Questtont dt 
metr/dologia della scienza let 
teraria). Gli autori .sono A. S. 
Buscmin. G. M. Fndlender, 
B. S. Mejlach, D. S. Lichacev. 
B. G. Reizov e L. I. Emelja-
nov. Ecco alcuni argomenti 
Irattati: problemi metodologi-
ci della scienza Ictterana, cri
tica delle cor.cezioni metodolo 
giche delta scienza lettcrarm 
borghc.se, oqqetto e limiti dc'. 
la scienza leltcrarta. In tto 
rwismo e lo studio dcll'umta 
di contenuto e forma dell'opt 
ra letterana. lo studio compa 
rativo della lettcratura, tec. 

V. s. 
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