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LETTERATURA 

«La figlia prodiga» di Alice Ceresa 

Materia I i 
per I'avanguardia 

Lo arti figurative o, runic M 
iJiro oggi sempre pin spcsso, le 
ar l i visive ii isegujnn a •niard.i-
re le cobo ehlerne o a rilr.irre 
le persone eliiliur.indo, ormai il.i 
tempo, uuovc e n m e n / i i m i ili 
lingiiiiggi A(liill.iii> .mclie. o de-
formate, nclie sol imnni dell.i 
pulililiril. ' i , nelle inqiiddralure 
ilel cinema it della lelevisinne. 
queste ennvenzinni nrr i inno nil 
ogni onl ine di conMiuuiiuri. I I 
rnpporlo eon que«li liiiKtiii^^l e 
i l i rel lo e triivu nella \ is ia , nel-
I 'oicl i io, mi u.imile f u la per-
•nna ehe guarda e la rnsu elie, 
Cii.inl.ila. divieuc gradiialiueule, 
nolle sue linee, nei suoi eolori. 
iii-i siini se>riii. mi oggeiio di (.s-
serv.-i/jnue In queMo ninilo oiiiii 
11 ii i > \ .i pmpiKia. (i^ni c p c i i -
mi'i i lo di l ingua^' in apniiio la 
porta a nunve ali itudini visive e 
que&ie ul l ime, viievnrsa. piep.i-
rami mmvn propose e nuovi 
esperimenti. La slessa ipule*i 
i i polrelilie esiemlere alia mil-
sirn 

Per la lelleralnra questo pro-
ci'sso e tiilinra ineeilo. A lire 
voile aldiiamo lenl.ilo di «pie-
gare qut-»la maguiore re»isteii-
/ a dei linguaggi letIt-r.iri. nunii-
hl.inle cite inli ' i i i i in \ i i i i f i i l i di 
<iv.uigu.mlia o pi'iMinalila nole-
vnl i . f ia i ui ka lk . i e | i> \ ic . ali-
liiano ciniipiiilii opr ra / imi i p.i-
l.illele a quelle drl la ini i - i ia 
o dell.i pil lura l.imm.nigi « mm-
vi II vt-ngunn prnpo-l i ad ogni 
•voll.1 ili d i T . n n i : i l i ln i ( h e 
cnuteiignnn lentativi di que*ln 
genero foimann un inn leu so-
i la tmoso per (piell.i « Inldiote-
ca di Haliclc •>. « i l l imi la la e 
periodica » desrrilla dal pran-
de seritlore argenlinn Jorge Luis 
Horses M a ipiesli linguaiigi, 
proprio perelie ( o m l m n n . i l i dal
le leggi aiuliipiic delta panda 
grril la slenlaun a d i \en i re 
» nuove uliiltuliui » ro l l e l l i i e 
Heslaun nei gruppi iulellelttiali 
'I'anlo rlie gli sli"j>=i dol l r inar i 
dell'allti.ile eslelolopia teor i / / a -
no la par l i / ione: lelleralnra « di 
nvanguardia » e lel leralnra « di 
inas'a ». (Jn rappnrlo con r.uli-
r i sociologiclic c'e di rer lo. ma 
sarehhe impcnsaliile jcnprirc \m 
pas«aggin di fliiidi. un'osiunsi co-
si diretla come ne| rampo dcl-
Ic arl i visive o della musira. La 
panda 6crilln costruiscv tin'itn-
innsiitc. esprime o t7.i una mo-
livasiime, enstruisce un concet
ti}. ere. I n tul l i i rasi proeede 
nllraverso conven/ioni stahil i-
te volla per volla suile conven-

yioni prceedeiili. auclie ipiandu 
le roiilcsla u le coutraifdiie. 
Tntlavia essa d i icu la alii ludiue 
solo ipianclo e acicllala eouie 
cun\cn/ inue, ed c aempre una 
aliiludiue nteulale, ipmidi astral-
1.1. Lo seli l loie (l ie vulcs&e Ira-
sferire m H a i l e lelleraria la le-
zinue ili Moudriai i m m flisfio-
ne aurora di un maleriale elie 
i-orrisponda a quello delle figu
re (ieomelrirlie. (!on le duvule 
raulele si pulrelihe a/zardare 
• lie fr.i la lelleralilr;; e le arl i 
visive csisie una disian/a pa-
i.i^oualiile a ipiella l i . i science 
uiiiane e »eieii/e della n.ilura 
d ie , in sede di uielodolo^ia, 
vieue oi.i laulo i|iMii-<-a 

II l i l im di A l i i e (Yie>>d l.n ft-
film firiiilijii r i propone appun-
lo ipiesli leuil I'er la eronaea, 
c v i i iu.iu^ura la « serie i lalia-
ua » della collana la-ealiile « La 
r i i e n a lelleraria u curala da 
( iuido l ) a \ i i o l ionino, (>iorpio 
.M.iuxaiiflli e la loanlo Sanpui-
neii per l-'.inaiidi (>ia la serie 
i iraniera della stessa coll,ma id-
linen leali di I teekel l , Le Cle/.io, 
Claude Simon, etc., ehe lianno 
proiellalo f ia noi avanpuardie 
di .ti l i i paesi I I leslo della Ce-
re^a e a - i i " uiodo una '< para-
loda » .Ma il r i rer imenlo al 
fallo evanyelien e di semio ne-
^ a l i \ o : nou e uu aneddoio 
e<emplare. an / l ll di-eiirso si 
M I I I I I . I in lenie spie^a/ ioni . Oue-
sla |en le / /a ha ipialrn-a di esa-
speranlt! e di a^proviplialo. Si 
proeede. l ine , soromlo nno selie-
ina sa-z^islieo ehe moltipliea e 
dilata le prospetlive in i ledu/ io-
n i , eonlrodediizioni, ere. F.' in -
soinuia un disrnrsn d i e esauri-
see nelle forme logiehe la pro-
pria peomelria, i maler ial i per 
(omporre la sua « sloiia aslrat-
la n La Ceresa spiega rite tut-
ta la lelleralnra c rosti luila di 
« parole n: u parlieolare the , se 
mm al lro. ne melle in ri l ievo il 
rarallere forlemenle intellellua-
le e astrallo ». 

Slarrala dalla ronveuzione 
narraliva elie seeplie e ordina 
i fal l i in olil iedien/a allc vec-
eliie lejjpi del « vemsimile » e 
dell'inle^a ronrordala f ia aulo-
re c lel lore, quesla parabola 
astralla melle in catija anclte la 
linalila e?emplare della para-
Imla cnnvenzinnale. D i la da 
lul le quelle spiepazinni elie, sul 
(ilo deM'irnnia, del sarrasmo o 
i le iramare/ . /a . sronfinano nella 
banalita lapalissiana, Itisnpna 
compiere aurora uno sforzo per 

ARTI FIGURATIVE 

R O M A : NUOVE SCULTURE 
DI GIACOMO MANZU' ALLA 
GALLERIA MARLBOROUGH 

I I compimento della Porta 
della Morte in San Pietro — fu 
in.iugurnta il 2H giugno 1%4 — 
rappresenta il coronamento di 
un lungo e travagliato penodo 
di nderche plastiche compiute 
da Giacnmo Manzu al fine di 
rcalizzare una scultura monu 
mentale di soggetto stonco con 
autentica fantasia contempora 
nea. capace di dare forma tra-
gica at fatli e ai scntimenti col-
leltivi dei nostri giorm. Segna. 
altresi. I'imzio di un penodo 
nuovn. incredibilmente fertile 
di opcre. la cui caratleribtica 
plaslica 6 la liberazinne di un 
grandeggiante sentimento hnco 
fondato sulla vita quotidian,). 
sulla pienezza incontenibile dei 
sensi e degh affetti. Come se la 
conlidenza di anm con l motivi 
tragtci della Porta chicdes«e 
alia fantasia un nsarcimento 
sensuale. un"immcrsione nella 
vita e negli alTetti quotidiani: 
la donna e i fanciulli sono le 
lummose figure protagoniste di 
questo nsarcimento. 

In un battente delta Porta. 
come firma. Manzu ba Iasciato 
1'impronta del palmo d'una 
mano. mano forte e mmuta. su 
quel < muro » di bronzo gracile 
come I'orma d'un insctto sulla 
sabbia. L'impronta di quella 

tiene conto delTimenzione pla 
stica dei tralci di vile, delle 
spigne di grano e degli animali 
della Porta. Le parti di pura 
mvenzione sono montate. in un 
gioco plastico assai brillante. 
con le parti realizzate fonden-
do. tali e quail, oggetti e fram-
mer.ti di natura. La materia. 
toccata con mano lievissima e 
distaccata. elemento undicato
re. con intenzione laica. della 
molttplicita delle cose, non rag 
giunge !a provocante evidenza 
pljstica cr * aveva in altre pre 
ctdtnti . for-e perche lo stile 
ma pure nobiltssimo. e gia 
tmppo mfmona delle cose an-
zicne forma delle cose. 

N« Ila bambina seduta di Spie 
lerei (\r*~f>) e nproposto. con 
una nuova inquietudine tecmca 
e formale. il montaggio di parti 
di pura mvenzione con parti 
fuse dal \ero ehe e tipico delle 
« nature morte » Per In «culto-
re. pero. la figura umana e 
irriducibile a c natura morta ». 
pone ogni \olta daccapo pro 
blemi plastici nuovi. Forse e 
azzardato affermare ehe questa 
sia una scultura spenmentale. 
certo e ehe c strana e stndente 
la vitahta < impressionistica > 
ehe corre per questa forma 
bloccata di idolo arcaico, un 

mano. di quelle dtta sapienti e i po" neflro e un po' mediterra 
amorose 1'abbiamo ntrovata 
nelle molte vananti degli Aman 
I i . della Sedta con jruUa c dello 
Sfrip-icase. nel Busto dt Inge, 
nelle due versioni di Spielerei 
csposte. con altre sculture da-
tate tutte 1965 1966. alia gallena 
« Marlborough » (via Gregona 
na. 5 ) . Si tenga presente ehe I J 
cinque variant! degli Amanti 
qui esposte. fanno parte di una 
serie ncchissiiTia ehe. forse. e 
ben lungi dall'essere esaunta. 
E. ancora. ehe. dopo il compi 
mento della Porta, lo scultore 
ha plasmato un Gran passo di 
danza per la fontana di Detroit 
e un rilievo raftigurante una 
Madre con bambino per il pa-
lazzo d'ltalia al Rockefeller 
Center di New York: ha tenuto 
mostre assai impegnate a New 
York. Tokio. Praga. Sali-
sburgo Mosca e Leningra 
do; ha accettato commis
sion! per una seconda fon 
tana a Detroit e per , a Porta 
della chiesa SL I^urcns di 
Rotterdam. 

Sedia con frutta e Sedia con 
aragosta. nonche i bozzetti per 
la sedia, sviluppano un motivo 
plastico caro alio scultore al 
meno dal 1960. La monumenta-
lita di questc < nature morte > 

nco L'effetto plastico si npro-
duce in Bambina del 1965: la 
figuretta e straordmariamente 
vicina alia figura di un ante 
nato negro Dogon o Bauld. an 
ehe nell'espressione concentra 
ta e pos«ente; a particolan mi 
nuli. come le dtta e le scarpine 
e il fiocco. e alTidato il contra-
sto plastico ehe mststeremmo 
a detinire « impressionistico >. 

Favolo^a per 1'invenztone 
\uole e^sere 1'immagine dei 
due fanciulli sul carro di Gran 
de spielerei (1966): il pencolan-
te equtlibno ehe Manzu ha 
creato fra i due fragih fanciulli 
e il gigantesco carro piglia il 
valore d'una patetica allegoria 
della vita. Nei fanciulli vive la 
memoria plastica di prepotent! 
putti rinascimentali e rimpres-
sionanle vitalita d'un calco dal 
\ i \ o II carro e tanto un'anlica 
macchina delluomo quanto una 
macchna del futuro: questi 
fanciulli col loro gioco creano 
un cJima di fa\ola funebre e 
malinconica II disegno cosi as-
soluto. geometneo del carro 
rontrasta con 1'oggettivismo 
delle forme dei fanciulli. con 
la « verita > del calco di certi 
particolan. 

La figura femminile del 

cosiruire la « Muria n di questa 
prodiga donzella d ie riiiiane en-
si un personapgio « ar l i f i i in le ». 
eome ei a iver le la seiil lriee. I I 
personapgio va in cerea di un 
atilore u di xm lellore elie, sc 
proprio lo ilesidera, cnllaliori 
e aderiseu alia sloria. [Vim si 
puo r i inpniverare alia Ceresa 
manranza di penernsitn o di pro-
dipalita nella presenlazione e 
nella disaimna dei temi 

La lonosreiiza di un Iraitalo 
di perunelria m m esaurisee il 
prolilemd del eostrmre la ra
sa n il ponte. Ci puo aiulare. 
N' IHI e dello elie I'uso di inelo-
di loy i t i , da solo, ronl i nella 
opera/ ione del n eouosrere » 
Tanlo pin elie e-istnmi ormai 
tanle proposte di lopiea, e per-
sino nel pensiero malemal i ro le 
rose mm sono pin rosi (onven-
zionali e trampii l le. Dohlnamo 
lener ronlo allora elie si trat-
la di un esperimenln letlerario 
« arl i f ir iale », d i e autodemincia 
la propria inautenlir i la. M a r i 
arrorgiamo faeilmcnte rhe , nn-
d i e dopo d i e I l i a denuneiata, 
I 'esperiuunlo si ronlr.ulil iee. Da 
tullo quel pro \ ip l io nlltora so-
pratlul lo una eondi/ ionc risen-
lila d ie , pur lialeuaule rnin'e 
nelle proposle i ionielie, r irsre 
a inleres'nie il p.i/ieuie lel lore 
Mast lierandosi dielro i \ i r l u o -
si' ini foruial i , nella «ua appros-
sima/ione sia pure volula e in-
dieala, la serillriee elude il pro-
lilema della specifieila del l in-
guaggio, rh'essa si pnneva. 11 
sagpio (sulla lellcralura o sul
la famiglia, o su entramhi que
sti temi. o su altr i ru i quei due 
temi fanno da spiraplio) non 
e'e piq. Fd e compremli l i i le. Ma 
le leggi inlerne di un raeron-
lo con lingiiageio saggistiro non 
si vedono oneora 

Cosi riappare, e forse nella 
sua mapgiore exiilcuza, i l vi-
redo rieeo d io ldorra I'avan
guardia i laliana nelle sue preur-
rupazinni intellel lualiel i i lie. Ci 
si il luile di eontestare e supe-
rare cio d i e e veeeliio nllra
verso la srella e I'imli viiiua-
zione esrlusiva di malerial i l in-
guisliri « nuovi n. Ammett iamo 
pure d i e esistano gia, anrhe a 
l ivedo imlustriale, produltor i 
e ternir i di questi maler ia l i . Ar-
miamoei di pazienza e aspettia-
mo gli arcli i lctt i . 

Michele Rago 

Contro queste posizioni di potere si scontra la battaglia per la riforma 

Duecento baroni per 
il feudo Universita 

Giacomo Manzu: « Amanti » (1966) 

L'amore ehe muove ii mondo 

Giacomo Manzu: c Grande Spielerei • (1966), particolare « Buslo di Inge > (1966), particolare 

Grande strip tease non ha nulla 
di erotico. piuttosto una sensua-
Ida detente: se si nesce a im 
maginare la metamorfosi di 
una forma di Renoir in una 
forma di Giacomctti. si ha il 
senso della crescita tutta in al-
tezza. fin quasi ai tre metri. 
della figura ehe sembra tratte-
nere. con gesto antico ancora 
greco. i panni anziche spogliar-
si Non e la carne ehe si cole 
bra in questa scultura monu 
mentale ma il transito dolente 
della donna nella vita: si guar 
di come da quelle po\ere scar 
pine, da quelle calze calate si 
levino le gambe c. rovesciancio 
la sbracatura di quei partico
lan . liberino I'energia del tron 
ro e la dolcezza un po' sfatta 
della testa. Assai forte c lo 
stacco plastico psicologico fra 

questa inedita figura di donna 
e quella. particolarmente cara 
a Manzu. de] Busto di Inge 
(1965): pura forma inalterable 
della gioia di vnere. plasmata 
senza piu inquietudine alcuna 
in emulazione con quella cer-
tezza di vita e quella moderna 
misura classica ehe caratteriz-
zano tante figure femminili di 
Matisse e di Picasso. 

Punto avanzato delle ricerche 
plamche attuah di Manzu sono 
gli Amanri; il movimento. come 
<enso panico di vita, e i rap 
porti fra le forme, come accer-
tamento di vita, qui trovano |a 
massima esaltaztone formale 
Certo questa serie di bronzi. 
dai bozzetti al capolavoro asso 
luto ehe e Grandi amanti, non 
nascono dal nulla: ci sono i 
precedenli dei tanto variati mo

tivi plastici delle « pattinatri 
ci *. dei < passi di danza >. del 
« pittore e la modclla ». nonche 
certi straordinan studi di mo
vimento per la Porta della Mor
te. Ma del movimento e dei rap^ 
porti Manzu finora si era servi-
to per sottolineare la monumen-
talita della forma. 

Con gli Amanti Manzu sem 
bra mettere da parte il monu 
mento e la s»atua per percor-
rere, con energia fantastica 
nuova. la strada rivoluztonana 
ehe fu aperta da Degas. Nut re 
I'eros di Msiizu uns culture 
complessa. ricca di mediazioni. 
ma la forma dell'eros e anche 
quella della vita quotidiana. 
deU'attimo slrappato al tempo. 
del gesto fra mille fermato nel-
lo spazio. dell'immersione nella 
vita la meno spettacoUre pos-

sibdc. Questo uomo e questa 
donna i quail, propno nell'atto 
d'amore. cercano e trovano la 
libera espansione delle forme 
loro nello spazio. fanno un'im 
magine. lirica non erotica, de-
slinata a durare. forse a cre-
scere in nuove sculture. E' la 
felicita del movimento. e la 
straordinaria quantita di rap-
porti di forme ehe creano i cor-
pi ailacciati in Grandi amanfj. 
a dare il senso dell'inesauribt 
Ida della vita finche l'amore 
muova 11 mondo Si pud cam 
Hiarf* molt** vcltc i! """-into d: \i 
sta. sempre Grandi amanti si 
ofTre alia scopcrta dello sguar 
do. e un punto di vista da solo 
non svela mai la ricchezza dav-
vero inesauribile della scultura. 

Dario Micacchi 

I proventi delle cliniche divisi fra 21 persone — II « nepotl-
smo » nell'Ateneo — Dodici incarichi extra-universitari per 11 
professore di Politica Economica — Materie tagliate su misura 
addosso ai docenti — II padiglione della Casa dello Studente 

AI dircUorc della chnica ntte 
tnca: l'J milioni; al dircttore 
della clnuca ortopedica: IS mt 
Iwm e NSO »iu/(i lire; al dircttore 
della chnica clnrurgica: 16 mi 
horn 480 vnla lire: al direltoie 
della clnuca radiuloaica: i) tin-
Jiow 2'X) vnla lire: al dircttore 
della clnuca di vialattie nervobe 
e meiitali: 8150V00 lire: e cosi 
via. Kcco come i 21 direttori del 
Puliclmico dell'Universita di Ro
ma, si sono divist. iiell'aniio ac-
cademico 11162-63. i proventi del
le cliniclie. Nenli anm leauenti 
pit introiti — prestaziom delle 
cliniche per conto tcrzi, denenze, 
ambulatori. accertainetitt diaano 
stici. atli operaton — .smio no 
tevolmente cresemti. K mentre i 
cattedratici — 21 fra i pui nrossi 
i-omi della medicma italiana — 
caiitinuano a dnidersi la urossn 
letta. oil assvitenti non auadn 
iinano — i pn't fortunati — ehe 
mezzo miliane all'anno. A deci 
dcrc sul modo con cui i pro
venti vanno spartiti. sono pit 
stcssi 21 direttori Ed CSM fianrio 
fatto dt tutto. sempre. per tene-
re na.scof/i i auadaani extra. 

Se tutto cio pud non apparue 
illegale. una cosa £ certa: il fos-
so ehe separa la legalita dal suo 
contrario, visto da lontano appa-
re come una ben evanacente 
barriera. Senza muovcrci dal 
Policlinico sarebbe facile trova-
re escmpi dt malcottume ehe 
una corretta ammintstrazione di 
una Universita moderna non do-
vrebbe poter tollerare. Dai cli
nic''. reoolarmente sttDendiati — 
certo non da nababhi — con il 
pubf.lico denaro. ehe diriqono cli
niche private: at professori di-
stintist in exempt dt nepotismo 
la cui tolleranza. retaaaio dt un 
(letermmato elima politico, non 
trova oqni nessuna antstificazio-
tie. Un nome per tutti: quello del 
professor Luigi Condorelli. Eqli 
d riuscito a «piazzare» i fiali 
Salvatore e Mario nspettivamen-
tc a semeiotica e a patolopia; 
lo stesso ha fatto con i mariti 
delle tre finlie. opai docenti tn 
altrettanti is'.ituti universitan ro-
mani. 

Gli exempt potrebbcro contt-
nuate. ma ci limttiamo a quelli 
die. sia pure con dtfficolta. «? 
Vato possibile accertare. Mollt 
professori. anch'essi sttpendtati 
hill'universita. partecipano at 
•ofidetti * uffici tecntci s ehe in 
realta aliro non sono se non com-
mis.ttont con rtcchi gettoni di 
presema. Appare chiaro come 
questa attivita, ehe si svolge al-
I'mterno dell'Ateneo e con i sol
di dell'Universita. non dovrebbe 
trovare occasione dt altre. diver
se sovvenzioni. Dt piu: a quanto 
rtsulta i proqeltt disegnatt daglt 
studenti per la sistemazione edt-
lizia. viana. di illuminazione nel
la Cittd Universitaria. vennono 
paaati saporitamente ai profes
sori ehe si limttano a firmarlt. 

Qualche tempo fa un docente 
(tette ai suoi alunni questo te
nia: « planimetrta del lerreno m-
torno alia Casa dello Studente 
per un padiglione da erigerst ». 
Gli studenti. per giorm e gior-
ni lavorarono tntorno al tcma. a 
gruppi. 11 professore — di viae 
gneria — a lavoro ultimato scel-
*c la planimetrta ehe a bit sem-
brava mighore e la passo ad un 
suo collega. Questi assegnn at 
suoi allievi quest'altro tema: 
c disegnate un padiglione da ert-
persi accanto alia Casa dello 
Studente servendovi della plant-
metria data ». 

Una volta lermmato il lavoro. 
il professore scelse ij proaetto 
miphorc. lo fece ncopiare. lo fir-
mo e se lo fece pagare — profu 
matamenle — daliammmistrazio-
ne dell'Universita. 

L'Untversita dtventa co*i un 
ccntro di potere in cui I'attivita 
di studio diventa. anche per que
sti motin. del tutto margmale. 
Ch'unque. sfonliando a caso la 
'- Guida Monaci» o il bolletlmo 
delle soewta per azioni potrebbc 
scoprire i mille fill ehe leoano. 
t « baroni » al potere politico ed 
cconomico. Scopnrchlie ad e*cm-
pio ehe Vlncancalo di Politica 
Ecnnomtca. prof. Gaetano Stam-
mati. fa dt tutto tranne c'ie iJ 
professore unircrsitana rell'um-
ca accezione vera della paro.'a. 
un uomo cioc il cui lavoro do-
rrrhbc prevalenlemente stcAgersi 
an'interno dell'Universita Eglt e 
enntemporaneamente: constghere 
della Bar.ca del havftro. membro 
del consigho di ammmistrazione 
del Consorzio di credtto per le 
operc pubbliche. consiqhere dcl-
Vfctituto Mobiliare. consioliere di 
amministrazione dell'IRI. const-
phere deWUfficio itahano dei 
cambi. presidente di irn comita-
to del .Vrniftero del Commercio 
E*tero. capooahmctto del mini-
ttero del Tcsoro. direttore gene-
rale del Tesoro. membro della 
commissive dt tiailanza sulla 
ciTcolaztone e svll'ntitnlo di 
cmis*iore. membro deT consigho 
di amministrazione della Casta 
depnsiti e prestiti e membro dt 
altre due commission mmiste-
riali. Oltre ehe. come abbiamo 
detto. docente dt una delle mate-
ne piu importanti della sua fa-
coltd. 

IJO stesso leltore scoprirebbe 
ehe Von. Giuseppe Vedovalo. 
democn^ttano. oltre ad essere 
presidente dell'A^sociazwr.e \a 
z onale degli Autotrasporlaton in 
Concesswne e consigliere dt am-
mimstraz'one di tre societa per 

rio di Storia ed isMuziom det 
paesi o/roasioiici. 

Questi sono alcvni dei 200 c ba-
ror.i » dell'Universita romana ehe 
tutto decidono. Son sono t soli. 
ehe ci sono una dectna fra i 
massimi dirtgenti della Democra-
zla Cristiana e dei partiti di dt-

stra. i professori di titolo die 
decidono della divi.sioue dei va-
ri proventi fra loro stcssi, i cat 
tedralici die impanaano la pro 
mozione a docenti dei loto mm 
ci. la t,parliztone dei po\tt dt 
P'ttere fra t loro parenti E que 
.sfi sono t personaqqi a cut il 
rrnfro-.suu.stta vorrebbe affidare 
alcitni degli aspelti piu impor
tanti della riforma untversitaria. 

La clause politica ilaliana ha 
da sempre corresponsabilizzato la 
classe accademica dandole po 
tcri sconosciuti in altri scttori 
della vita italiana E la politico 
universttaria det goiernt in dire-
zione dcirUmiersda e da teni 
po quella dt qarantire ad una 
^tretta mfnoranza la conservazm 
ne di uri potere die ofjre ampie 
sicure controparttte al partita di 
liiaiigioranza. Si pcrmette co.si 
die agh l^titutt uiuver\itart — 
meno a lloma d< quanto iu><i 
succedi tn altre citta — di lavo 
rare per societa private Di pit) 
si « creano ». con un decreto del 
Mmistro della PI del 30 maggio 
1966, materie compleinentari die 
qualcuno ha defutito < p<?r.s-ona!i ». 
K a ragionc. Ecco alcune delle 
discipline create ex novo: « Eco-
nomia della localizzazione », « An-
tichita ravennati». « Epiprafia 
Latina ». « Topofirafla dell'Italia 
antiea ». c Storia della cerami-
ca ». « Orpani77.izione dei cantie-
n », «Generator! di vaporc ». 
« Organiz/azione industriale ». 
* Microbiolopia lattiero casearia.> 
« Isppzione dei prodotti delta pe 
sea ». ed altre. Tutte nobilissune 
branche della scienza. sia ben 
chiaro. Solo si ha I'impressione 
die molte di queste discipline 
siano. come si dice, tagliate su 
misura addosso ad alcitni docen
ti die, avendo a disposizione un 

t^tituto unnersitario. potranno 
u^arnc gli strumenti didatttct per 
lavon comnvssioimti. poniiiino, 
dal grande piodttttore di ccramt-
die dull'mdu^tria per la sin OP-
laziane dei pewi. dalla nrav.de 
societa die produce formaam, e 
co^i via 

E' co^a nota, anche se non 
jacilinente dtnw^trabile. die la 
maagior parte degli i.s'ifufi ha 
entrate di varia natura e mole. 
Ed e anche nolo die sono sot-
tratti ad ogni contralto t lasciti. 
le donaztoni. le ereditd. le . w 
venziont. all audi Ecco rosj ehe 
la rtchicsta di democratizzazw 
ne dell'l'niversita si scontra con 
posizioni di potere die lianno 
alle spalle un giro di miliardi 
di lire Oi/ni riforma die ainbi-
sea a chiamarst it'inocratica non 
pud dtinque prcsvindere dalla r,e-
cwM'a di scardmare queste 20(1 
i liiiKinie J>. \/io-ie NOCM e il 
permd'co delle ACLI scriveta su 
Into dopo I'ueeisionc dt Paolo 
fi'0-.-ci; « II piofevsoie pone som-
m.i atten/ione a sfiuttare a pie-
no la .sua posi/ionc usiindola co
me tnmipoiino \KT altre attivitA. 
die nulla lianno a die vedeie 
con lUniversita. ma sono me//o 
per creaisi clientele, per accre 
scere inditett.imente mi »t»" <> i 
dantemente i propri cuad.nmi « 

L'anrirt scorso gli cisM-Ier.-fi 
chteserti die i prai enti delh r't 

I niche venissero divisi in in uue 
ra piu equa La cosn Hi «i'|u 
post a al senato accadenvco. a 
quelle stesse persone, cine jra 
cm erano (e sono) coloro die 
liauno tutto I'mteresse a lascia 
re le cose come stanno. I 21 ehe 
.si spartiscono la ennarua felta 
di entrate di^scro di no. 

Gianfranco Pintore 

DIBATTITI 

Le vie della musica nuova 

Rumore e 
rivoluzione 
Il trafiletto die Sylvano Bus 

sotti, compositore. mi dedica nel-
lultimo numero di * Marcalre ». 
cosfifuisce un tipico esempto di 
quel modo dt polemizzare vecchto 
e non troppo civile cite evidenle-
menle fa ancora parte dt un cer
to costume pubbltcislico. II must-
cista fiorcntino. Ira Valtro, trova 
il modo di bolfarrni come autore 
di una prosa *monarchico milita-. 
nstica » AI die mi sento quasi m 
dovere di ringraztarlo per non 
avermi dato. bonta sua. del nazi-
fasctsta o peggio! 

Ma lasciamo stare il fono suffi-
cicnte dell'articolctto bussoltiano. 
e vediamo per parte nostra dt non 
tenir meno alia correttezza. an 
che se questa polrcbbe non es
sere la dote precipua di un crt 
ttco monarchico-mtlttartsta. 

Con un certo ritardo. il Bussoltt 
cita una mm comspondenza da 
Doa nueschtngen apparsa sul-
T* Unita » nell'ottobre del 1965 e 
in largo parte dedicala alia re-
censione dt Momente del compo
sitore ledesco Karlhemz Stockhau 
sen. E' propria a questo proposito 
che il polemtsta prende cappello, 
illaccandomx per le espressio-n 
t dt alttssimo elogio e in un con 
testo neltamente posittvistico» 
(?): perche. si domanda. * prn^ 
cedimenti tn altri cast nctlamen-
te crtlicati. vengono qui xndt-
catt qualt motivi dt estremo in-
teresse »? E qui convtene aprtre 
un breve dtscorso. visto che 
tanii anm dt crttica mihlanle e 
la particolare atlenzione da not 
dedicata per quasi due lustn al
ia musica conlemporanea sulle 
colonne dell'< Umtd» not sono 
evi'tcntemento serriti a dissiparc 
i dubbi neVa mente dt qualche 
lettorc. 

DunQue. Mcmore di Stockhau-
sen & una partitura in en I'aulo-
rc si serve di un matcriale fomco 
prel'amente naturahslico (scalpic-
c;i. battiti delle mam. schtocchi. 
ecc). di teslt dtcersissimi e di 
fonemi mescolati tra loro con la 
masuma liberta. smozztcati, fran-
tumait. sovrappostt. oltre che dt 
un ma'erialc sanoro prodollo da 
pit strumenti dell'orchestra tral-
tali pero con lo sfrutlamento pie 
io delle loro po^sibibta anche 
rumor,sttche. Sot siamo fer-
mamentc convmti che. tn mu
sica. puo averc dintto d, cit-
'.admanza anche ri materia 
!e fomco pm mconsueto: quel
lo che conla soprattutto c il 
modo e le finahta con an es 
so vtene impiegato nelle opere. 
La ricerca dt foiti nuove dt 
produztone del suono ha avuto spe-
cialmenle nsl nostro secoio un 
tmpulso notevcte: da Schonberg. 
aplt amencam Corcell e Varese 
fmo at pm ffiovam. I'elemento ru
more e stato ad esempto acquisito 
neU'ambilo dt precise strutture 
musicali fino a cancellare. net 
cast p u radicalt, il Iimife trodr-
z'onale che lo separata dal suono 

Ora. nella musica di questi ul-
firm anm, tali acqutsizioni (che 
rualgono m linea di pnnctpio al 
pnmo dopogverra) hanno trovato 
appltcaziom affotlo diverse presso 
numerosi compositori. C'e cm' in 
esse ha visto uno stimolo prepo-
tente ad arricchire il mondo Ira-

dtzionale det suont. aprendo alia 
fantasia e alia tecnica del com
positore vasti ortzzonlt che per-
mcttono di guardare al luluro 
della musica come a qualcosa dt 
affascinante e realmenle nuovo. 
D'altro canto c'e chi. Vamertcano 
John Cage m testa, vi ha visto 
un segno di morte per la musica 
i/eija. coercntemente del rcsto 
con una visione apocalttttca 
che predica la fine dt tutta 
I'arte nella societa masstftca-
ta e ahenala di oggi (e. n-
cordiamolo. il marxi.smo non 
c inteso da costoro come vet-
colo dt liberazione dell'uomo. ma 
come la controfigura mm me 
no negativa della cirilfd dei con-
sumi determinata dalla societa 
CGpttahstica). Ed ecco che la 
mcicolanza. sovenle aleatoria. det 
pm eterogenet elementt fontct. 
non dtsgiunta da una gestualttn 
die st prcoccujia solo dt rtdurre 
la musica a mero riluale divicnc 
il prodotto deteriorato di compo
sitori c'ie rtftulano una scelta 
nuova. che non fanno propria 
quella t Rnoluziane » cui si appel-
la Bttssotti; rtfugtandosi nella 
t musica grafica». cioe in una 
musica che bene spesso troia 
nella pagina scritta o dtsegnata 
la sua umca rag<one d'esistenta 
(e Bussoltt stesso e un ben noto 
c<poncnte dt questa tcmlenza) esst 
danio una nuova testimomanza di 
not credere nella possibtlita ru 
comunicazionc della musica e alia 
« Hiroluztonc » so->tttuiscono il fa-
luo estelismo dt una < musica da 
i edere * conceptta come dato pu-
ramente e^ornatuo. eslranto ad 
O'jnt tmocgno di ricerca nel vivo 
della materia sonora. 

II fa-ctno. un fascmo simstro se 
i 'iilinmo. dei Momentc di Slock-
'iau<en. sta nel tentalivo dispe-
ralo di opporst alia disnregaztone 
della mvica projctizzala a\> Ca
ge: Stockhausen. come scrivevo 
allora. organtzza. dehmita. in-
quadra lucidamente un maleriale 
irrazionale senza pero assumerlo 
ai fini dt un radicale rmnovamen-
w del maleriale sonoro. ma cer-
cando dt dargli diqmta in quanto 
moTxn'o m se stes.-o etcrogeneo 
e irraz.onalc di una coscienza 
mustcale ormai disqregata. Evi-
den'.ementc c la fine di una nc#T-
ca tnnovatrtce nel nome di un 
volontansmo soltps'istico che po
lrcbbe sigmficarc la fine per un 
mustcis*a che non avesse le risor. 
se d, Stockhausen. if quale pro
pria tn Momcnte ha saputo dar 
cspressione alia coscienza pesst-
misttca di un prcciptlare verso il 
nulla assai megho di quanta 
abbtano mai saputo fare Cage e i 
suoi numerosi seguaci. Per Que
sto quella linea e giunta. in Mo
mcnte. alia sua fine coerente. e 
non pud piu dare a mio aevtso 
riiultalt che abbiano un senso 
Ma non e. come teme Bussotti. la 
« Fine de.'Ia Rivoluz.one». per
che. Ii. la nrolu^ione noi era mat 
comtnetata: la rivoluzione conti 
nua. ma su una strada dtversa. 
nei segno di una fiduc'ia nella 
possibtlitd dt comumcare con gli 
uomini. dt una musica che riflel-
ta m se la spmta verso un cam-
biamenln reale della societa. 

Giacomo Manzoni 
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