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I 
LETTERATURA 

..LA DIGESTION* ARTIFICIALE- Dl FABIO CARPI 

Lo scrittore 
e la memoria 

Non ricordo di chi sia il del-
lo secondo cui gli uomini po-
lilici non di>vrehl>cro tnai grri-
vere memorie. Ovviamente I'au-
tore dclla raccuiuaniiaziont pen* 
•ava che sugli avveuimenti pub-
blici, meglio dei prolagonisti, 
possa inlerxeniro lo sloriografo. 
Un mio aniico, rinearj In dose e 
a (Tern i a che Ic es.ille valula/ioni 
itoriograliclic It jsfoniiano atlili-
ritlura in a sentio ilcll'oggi i> o 
in a senno del doiuani D quel 
a genno del poi n die Manzoni 
bislratlava ml suo romanzelto 
salvo a rivalutnrlo ncl a Cim|uc 
maggio o airidando ai a posteri 
I'ardua senleiua u. 

Comuiique vadano qitrsle co
se Btoriclie, a me pare die, con 
Ic dovutc inoditiebe, si possa 
suggerire qualrosa di analogo 
•gli serillori i-onlemporanei e 
vivenli. Uiuiom.inclare rioe che 
essi si aslciiKunn, per carita, da 
ogni ilibaltilo itnprovvisalo al
ia TV o ai manrielofimi dei 
gioniali. So bene die. come tul-
li i consigli diMiileressali, nn-
cbe questo reslerj inasroltato. 

L'occasione che ispira que-
•ta premessa c data ilal resoc on
to <li tin a incoiitro » fra lo 
•crillorc sovielieo Tvariluiski e 
gli italiani Moravia, Milano e 
Itipcllino di cui l'E*prvsut ha 
pubblicato il rcsoconto. A par
te alctme prccisa/ioni alTioralo 
grnzie alio dittnande rivnlle a 
Tvardovski da Hipellino e da 
Ajcllo cbc laccva da modera-
tore, il resto non contribuisce 
cerlo a cbiarire i problcmi di 
fondo. E cioe: la nozione di 
lclleratura the si ha oggi nel-
I'UItSS; quali sono i rapporti 
che questa lelteraltira trova con 
Ic riccrcbe occiilenlali; quali 
gli orienlainenli che vi si mani-
festano; quale intcresse scrio 
verso quella letlcratiira si rive-
la qui, in occitleiite e parliro-
larmente in Italia. Non va la-
ciuto che queslo risultalo e do-
Mlto a una Inioiia dose di acri-
monia porlata proprio da Mo
ravia nellc sue frequenti intcr-
ruzioni c domande precipilosc. 
Per altri vcrsi, il lettore potreb-
be avrre riinprcssione che, no-
noslarilo la conoscenza di Cro-
ce e dclla sua ilubbia tcorta 
tulla non validita dei generi let-
terari, l'autore degli tmlifjeren-
It abbia un partito preso contro 
la a mcmorialistica D, ossia con
tro un genere che, fnori dclle 
distinzinni crociane o dei puri-
sti formali, atlravcrso Saint-Si
mon, Rousseau, Tolstoi e, Inito 
prsatn, atiche Proust, ci ha dato 
alclini vertiri iloll'nrte lettera-
ria. Pnrliatno solo di un'imprcs-
•ione perche. caduto il furore 
pnlcntico, pensiamo die Mora
via non arrivi a tanlo. Ma il 
consiglio di rui sopra rimanc. 

Memorialistico, ad csempio, e 
lo sfondo drl Hiiro I.a digestio-
ne arlificialc (cd. Mondadori) 
Hi Fabio Carpi, il quale si af-
fcrma ormai come uno dei no-
stri serillori piu scri e prcpa-
rati. Del rcslo, andir nella tra-
ma dellc sue ope re precedent!, 
risullava il iiicilt*cim» sfondo. 
Qui la siliiazionc dclTuomo so-
cialc e data come implirita. I'o-
co o nulla apprendiTcmn ila 
questo lato, se non :cnui lega-
mi con gli ideali dclla "rcsisten-
za. la vila da rifugialo <n Sviz-
zcra durante Torcupazione leilc-
•ca, qualche allusione agli am-
bienti cullurali. il cinema, la 
letteratura, ecc II protagonista 
e un pircolo-bnrghesc inlellet-
laale cbc non tenia di romp ere 
la propria condizione ma v Ho
le ricsaminarla. Arrivala I'epo-
ca dei bilanri. egli riperenrre 
la propria vita Nel suo « via?-
gio it da anziiultn la misura di 
qnrllo che ba raggiunto come 
nnmo e come arlista. ad cs. in 
• n primn saggio piullosto note-
vole, a Una vo!ta per tulle i», 
the intreccia varie dimensioni 
di racconto. Lo scrittore si av-
Ttcina poi ai partirolari, spo-
•tandosi dalla terza alia prima 
persona, descrivendo 

menle, frugando nello battute 
dei dialughi, nello associazioni 
di idee e di ricordi, che pero 
spesso si irrigidiscono in elen-
chi lerminologici o in nomen
clature. 

L'ilinerario costante va, cioe, 
dalle vaghe prcmesso social! ai 
fulli episodici e porta quasi 
sempre ai moment! esistenziali. 
Non per nulla predominano le 
vicende amorose con donne evo-
cate spesso sotto lettore dell'al-
faheto, vicemle lontane e reeen-
ti, con coetanee e fanciulle piu 
giovani sul filo dclle stagioni, 
(telle quali e oltremodo didieile 
isolarc gesti e intenzioni nella 
prova die lo scrittore intrapren-
de passando dal ricordo alia 
dura precisioue dclla parnla 
scrilta. 

Questa volia, insomnia, Car
pi, unziehe iiiuoversi sirurnmen-
le nella dimensinne della me
moria, ailotta e sfrulla Ic pre-
messc tecnidic dell'avanguardia. 
L'esperimcnto si polrehbc defi-
niro « romanzo del romanzo », 
narrazinnc cioe dove l'autore 
presenta o nasconde i fatti nel
la descri/ione minuziosa dei 
successivi fallimenli letterari nT-
fronlati per ricoslruirli e, pos-
sihilmente, esprimerli. Ma il ca-
rallcre ilell'esperimento vn pre-
cisalo. Non e piu, come per 1'ul-
limo Thomas Wolfe, ad esem-
(iio, una lotta per ricostruire 
dalle basi, nel rapporto con av-
venimenli di ogni genere, per-
sinn polilici, le possibilita dclla 
narraliva. E non e, viceversa, la 
cnnlestazione volontaristica dei 
linguaggi die e propria delle 
avanguardie di oggi. 11 perno 
intorno a cui ruola Carpi, l'ab-

biamo visto, e la memoria. II 
suo lentativo e davvero « im
possible ». In qucsto si puo es
se re d'accordo con la presenta-
zione ediloriale di Cesare Gar-
boli: e di « vita o morle », di 
riconquista o di definilivu di-
slruzione nel rivivere lucida-
mento i fatti gin vissuli. 

La conclusione, per lo scrit
tore, e negativa, paragonabile 
alia a digestionc arlificiale D co
me nelPesempio del « vomilo ad 
arte procurato D dei primi stu-
dioBi di biologia inlenti a os-
servare le proprie reazioni. 
- Per un espcrimento di questo 
genere la dilTicolta non e tanln 
nel rcrupero della memoria. 
Carpi lo elude abhastanza, giac-
cbe cede ulle lenla/ioni lelle-
rarie degli strumenti che ado-
pera, i linguaggi die elahora 
per aggredirc i ricordi. Le va-
rianti successive non corrispon-
dnno alle leggi die l'autore sta-
bilisce al proprio esperimento. 
Sono pagine compatte, spesso 
compiaciute, da prosa d'arte. Le 
cose riuscite meglio si collega-
no a qucll'impronta gnomica 
die, negli inlermezzi di versi. 
acquista una tnnalita asciutla e 
persino esemplare. Esistonn, in-
somma. due registri prevalent'!, 
e le prefereiize del lettore to-
no facili ila capirc. Proprio 
qui ci apparc, insomnia, lo squi-
librio cbc appesanlisce il lihro 
e melte in dubbio la volonta 
deU'cspcrimcnto: il rifiuto del
la lelteraltira diventa appena 
una ipotcsi che si sfalda a sua 
volta in qucll'impianlo tutto 
letterario. 

Michele Rago 

ARTl FIGURATIVE 

Attilio Steffanoni: c Vetements americains », 1966(sopra); t Ricognlzione », 1966 (sotto) 

DIBATTITI E CONFRONTI 

A proposifo di un arficolo pubblicato nel venfesimo anniversario della morte del musicista 

Casella, il fascismo, gli intellettuali 
Lettere di Vittorio Fellegara, Giacomo Manzoni, Piero Santi, Armando Gentilucci 
Intervento di Luigi Nono - La condizione della cultura italiana durante la dittatura 
Un gruppo dj musicisti mila-

nesi ha manifestato. nei giorni 
scorsi — con lettere al nostro 
giornale — U proprio dissenso 
dalla nostra nevocazione di Al
fredo Casella nei vent'anni dalla 
morte. quale e apparsa sull'Unifd 
del 7 marzo 1967. 

Nella impossibilita di pubbU-
care le lettere nella loro inte-
rezza. come pur meritavano. dia-
mo ampi strald dei motivi di 
risentimento comuni. peraltro. al 
gruppo di cui si tratta. Nel com-
plesso. in tali lettere non viene 
del tutto misconosciuta la portata 
di Casella in un'azione rinnova-
tnce. svolta nel campo della cul
tura musicale italiana. U dissen
so nguarda soprattutto il fatto 
che noi — in quella rievocazione 
— non abbiamo valutato il fasci
smo di Casella o addirittura il 
suo razzismo. 

Vittorio Fellegara scrive tra 
1'altro: *Sappiamo bene che Ca
sella ebbe degli autentici merxti 
sia come musicista che come 
uomo di cultura. ma sappjamo 
anche quali ne furono i Itmiti. 
Sappiamo soprattutto che questi 
limiti comcisero con la sua con-
vinta adesione alle idee del fa
scismo e con il suo tentativo. 
sia pure compiuto in plena one-
sta personale. di realizzare una 
cultura musicale di t'.po nazio-
nahsUc&fascista. nella fflusoria 
ambizione di affermarla sul pia
no culturale europeo*. 

Fa inoltre presente il Felle
gara: 
€Tacere del fascismo di CaseUa 
e arrivare addirittura a parago-

minuta- I norlo a Gramsci. facendone qua-

Mario Alighiero Manacorda 

MARX E LA 
PEDAGOGIA MODERNA 
Nuova biblioteca di cultura 
180 pagine L. 1.500 
Esiste una pedagogia marxista? E* questo 
il punto di partenza deH'autore, che con
duce la sua ricerca sulla base dei testi di 
Marx e della analisi delle strutture social! 
che condizionano lo sviluppo della perso
nality umana. 

Editori Riuniti 

si un martire di quel regime da 
cui pure ebbe appoggi e ricono-
scimenti e incarichi ufflciali di 
ogni genere, mi sembra perlo-
meno inconcepibile da parte 
dell'Unita > 

Giacomo Manzoni si dichiara 
€sconcertato non poco. Non tan-
to per il giudizio espresso sulla 
attivitd del musicista torinese e 
sulla validita della sua produzio-
ne. quanto per il fatto che da 
questo articolo egli men fuori 
come uno specchiato antifascista. 
un uomo animato da una volontd 
di rinnovamento in senso addirit
tura rivoluzionario. tanto da vo
ter essere tranquillamente acco-
stato alle figure di Gramsci e 
Labriola. Picasso. Guttuso e AH-
cata >. Preoccupato che si sia po
tato dare un'immagine di Casel
la quale oppositore del regime. 
Manzoni segnala alcuni pass) ca-
selliani. intesi a delineare una 
esaltazione del regime e della 
c nostra razza ». il che « acquista 
un suono addirtttura sin'tstro, se 
si pensa al contesto ideologico 
entro cui viene usato >. 

Piero Santi. rilevato 1'c affetto » 
con il quale si e rievocata la 
figura da Casella e per quello che 
U suo attivismo innovatore finl 
col rappresentare nel cltma pra 
vinciale e oscurantisla della cul
tura non soitanto musicale du
rante il ventennto fasc'ista >. ri-
tiene che si sia andati troppo 
oltre. Iasaando intendere c non 
so quale opposizione di Casella 
al fascismo e non so quale ostra-
cismo di cui sarebbe stato vit-
tima, ponendosi accanto a To-
scanini. Schonberg. Picasso. Gut
tuso. Labriola. Alicata e simUi. 
addirittura a Gramsci*. 

Armando Gentilucca. cooceden-
do. con riserve. che Casella fu 
indubbianente un e musicista di 
litello». scrive: « Resta pert a 
fatto che la sua marcia durante 
il renlennu) fascista 1u decisa-
menle di conserva con gli in
terest e le asptrazioni celleita-
lie della classe egemone. Fece 
conoscere Schonberg, ma favori 
al tempo stesso lo slittamento 
deUa musica italiana verso le 
colonne donche del suo neo-ba-
rocchismo sonoro. secondo Videa-
le razzistico della solare positi-
vitd mediterranea». Ci rimpro-
vera di aver preso gli scntti di 
CaseUa quali * vreziosi alimentt 
dello spinto*. lamentando anche 
lui Taccostamento del musiosta 
ai norm di Labriola. Gramsci. 
Picasso, ecc Per il che. con
clude: c Par di sognare, o di leg 
gere TOsservatore romano. che 
e lo stesso* 

Le argomentaziom sumfente 
sono state poi corroborate da 
un intervento di Luigi Nono. da 
lui stesso comunicatoci. nei qua
le, pur ammeUendo che Casella 
<coni6 miziatore certo ha avuto 
oleum momenti validi (mviti a 
musicisti stranieri, ecc) 9, si di
chiara che c i stato fascista rat-
zista (forse bottaiano). Ha la-
sciato testi, orttcoJi (mi sembra 
anche sv " La Razza " di Inter-
landiUJ} inequivocabilt >. Segan-
do a CaseUa qualstasi validita 
come compositore («come com-
positore i nullo: aoe a nessun 
giovane sia pntrw che dopo tl 
1945 ha indicato o indica aval 
cosa nella musica. nella tecntca, 
poiche resta esclusa in qualsiasi 
modo una sua possibilita " mora-
1*", "etica". 9 via dicendo*). 

sorpreso per I'accostamento di 
nomi piu volte citati, Nono ci 
accusa di confusione. di falsifl-
cazione della storia, nonche — 
tra I'altro — di tendenza « al re-
cupero dei " bottaiani ". che pur 
sempre fascisti erano >. 

Convinti della buona fede che 
sostiene le lettere suddette. te-
niamo a precisare che sulla figu
ra di Casella, quale uomo di 
cultura e rinnovatore della vita 
musicale in Italia, la discussione 
e aperta, e ogni contribute in 
tal senso e gradito e da noi au-
spicato. In quanto ai rapporti di 
Casella con U fascismo — che 
non pos5ono certamente negarsi 
— ci preme sottolineare che nel 
nostro articolo non ponevamo af-
fatto. nel senso lamentato dal 
gruppo dei citati musicisti. U 
nome di Casella sullo stesso pia
no di quello di Labriola. di 
Gramsci o di figure dell'antifasci-
smo militante. Altro era il senso 
del nostro discorso. e basterebbe 
riscorrerlo per accertare anche 
quanto si fosse lontani sia da 
unpossibili recuperi. sia dal col-
locare gli scritti di Casella (per 
la verita, I segreti della giara) 
in una prospettiva diversa da 
quella dell'informazione sempre 
cosl utile e sempre allora cosl 
scarsa. 

Il fascismo nel campo della 
mus.ca aveva innalzato parecchi 
mun, e Casella conlribul ad ab-
batterne qualcuno. Potra sen> 
brare una contraddisone. ma 
questo nentra propno nelle con-
traddizioni insite nella vita ita
liana sotto il fascismo. per cui 
personality vive e unportanti. pur 
portatnei d'una cultura moderna 
(e quindi oggettivamente non fa
scista nel senso piu stretto) era-
no disposte a pagare un qualche 
prezzo e a soggiacere a ven e 

propn compromessi. Non e in 
questo contesto che pur bisogne-
rebbe inserire un discorso che 
r.guardasse. ad esempio. oomi 
di protagonist! della letteratura. 
dei teatro. delia cntica e degli 
altri setton della cultura italia
na sotto il fascismo? -

In quanto aJ ventilato razzf-
smo di Casella. converra ncor-
dare che proprio quando da par
te di altri (non dj Casella) si 
tentava di volgere !e cose della 
musica in chiave nazionalistico-
fascista. il musicista fu oggetto 
di volgari e vili campagne deni-
gratone. scatenategb addosso 
proprio per motivi di razza (la 
moglie. francese ed ebrea; le 
amicizie in campo internaziona 
le. ecc ). dai quali si cercava 
di trarre pretesti per distrugge 
re quel poco o quel tanto di nuo-
vo che si era fatto nel campo 
della cultura mus:cale. grazie a 
Casella. ET un fatto che nei mo-
mento m cui Q fascismo mag 
giormente corrornpeva o illudeva 
musicisti DJU giovani e meno gio
vani. ecco che spnntano fuori 
interventi (d:eci anm prima del
ta morte di Casella). articou. e 
vere delazioni per sgombrare 0 
campo daU'ebratsnto di Alfredo 
Casella. 

Si senve nel 1937: c fl proWe 
ma della propaganda intellettua 
le ebrenca e molto vivo nel cam
po musicale. Esiste da circa ven
t'anni. da quando cioe un falso 
profeta venne da una capitale 
straniera a Roma col subdolo 
proposito di liberate U popcio 
italumo daUa tradition* deUa 

musica verdiana ed iniziarlo al 
nuovissimo vangelo della musica 
internazionale ebraica >... c Co-
stui non era altri che il maestro 
Alfredo Casella, il quale veniva 
in Italia col preciso incarico di 
conquistare questo grande mer-
cato musicale alia causa ebrai
ca ^... «La musica di Alfredo 
Casella non pud trovar posto nel-
Vardente clima. cosi gelosamente 
autarchico, creato in Italia dal 
Fascismo*. Si arriva anche a 
dire: < Non si capisce a che 
cosa mat serviranno quel miste-
riosi e quasi clandestim festival 
musicali di Venezia >. Li aveva 
awiati da qualche anno Alfredo 
C3S^1J3 

Nel 1938. Casella viene pubbli-
camente denunziato quale «cel-
lula italiana di (un) bolscevismo 
spirituale, disgregatore e distrut-
tore del clima nazionale italiana*. 
Si attende 1'ora della giustizia. 
e si grida: c iVoi gettiamo ben 
alto U grido di allarme, e addi-
tiamo la propaganda musicale 
del maestro Alfredo Casella al-
Vattenzione dell'on, Ezio Maria 

Gray e di tutte le autoritd com-
petenti *. 

Come si vede. le cose di quel 
periodo non sono affatto cosi 
semphci, come pur sembrerebbe-
ro. Talche. p.u che il discorso 
su Casella. potrebbe aprirsi quel
lo — ben piu ampio e di fondo — 
del compromesso che legd per 
lungo tempo al fascismo una par
te — senza dubbio viva — della 
cultura italiana. con nomi illu-
stri quanto e piCi di Casella. il 
cui distacco dal fascismo negli 
ultimi anni (trascorsi tra allievi 
ed amia antifascist!, e avendo 
alle porte la persecuzione na-
zista e razziale). va tuttavia se-
gnalato in una visione oggettiva 
e non faziosa della b.ogralia del 
musicista a venti anni dalla mor
te. E" su questo discorso — piu 
ampio e di fondo che evidente 
mente mteressa tutta una fase 
particolare e grave della cul
tura italiana — che meriterebbe. 
semmai. aprire un dibattito. 

Erasmo Valente 

ROMA: AWUO SUfFANONI AHA « NUOVA PISA » 

L'INCORRUTTIBILE 
LUCE DELLE COSE 
Nella raffigurazione tragica 

della vita contemporanea, pun-
to di approdo della pittura ulti
ma di Attilio Steffanoni (i 
«mercati delle pulci * e le 
« scene » della resistenza alia 
guerra imperialista nel Viet
nam), la qualita plastica di 
maggiore evidenza e la straor-
dinaria felicita nel dare forma 
agli oggetti. ricostruendo le for
me della vita da frammenti. 
scorie, ceneri. 

Si tratta di oggetti della piii 
minuta vita di tutti i giorni. op-
pure di cose morte e buttate 
via per consunzione oppure sel-
vaggiamenle distrutte. eppure. 
proprio in quanto tali, fonte 
inesauribile di esaltazione liri-
ca per la vita. La conquista 
della evidenza plastica, che po-
tremmo dire forma realista del
la incorruttibile luce delle co
se, e caratterizzata dal gradua
te passaggio dall'intimo e dal 
quotidiano al corale e alio sto 
rico. Ma, come scrive Giorgio 
Cesarano. presentatore con Re-
nato Guttuso della mostra alia 
t Nuova Pesa >. il pittore non 
va mat al di la del certo. E' 
per questo che la non separabi
lity della vita quotidiana indi
viduate dagli accadimenti sto-
rici e cosi naturale. cosi con-
vincente pittoricamente (con 
1'incisione gia Steffanoni aveva 
realizzato qualcosa di originate 
in questo senso). E" per questo 
che l'autobiografia pu6 aprir
si. come una lacerazione illu-
minante. sulla guerra nel Viet
nam e. con un lirico «salto» 
di tempo e di spazio. gli ogget
ti della nostra vita siamo spin-
ti a ricercarli nelle ceneri viet-
namite. fra i piedi dei marines 
assassini. Per intendere la qua
nta plastica del lirismo intimo 
e inquieto di Steffanoni. fonda-
to sulla ccrtezza delle cose di 
tutti i giorni ma anche sulla 
ronsapevotezza della loro fra
gility. si guardino le numerose 
« nature morte». II torchio e 
Resfen/rafore (Rifraffo di mio 
padre), tutti quadri del '65. 

Se non ancora il pittore ma
ture dei « mercati delle pulci > 
e dei motivi vietnamiti, in par
ticolare di Resistenza in atto 
n. 3 e di Per cause religiose 
che qui rappresentano il punto 
piu alto e complesso del suo li
rismo. queste « nature morte » 
rivelano un pittore assai probo 
la cui tecnica non varca mai 
il limite della funzionalita: un 
pittore che vive l'esperienza 
della frantumazione della vita 
d'oggi ma sempre ricerca il 
filo di un'organicita fra 1'uomo 
e le sue cose. Piu che Moran-
di. nelle cui < nature morte > 
il giovane bergamasco ha ben 
visto il razionale risparmio di 
energia plastica al fine di una 
costruzione la piu essenziale 
possibile. la crescita monumen-
tale degli oggetti nella luce 
ricorda una stagione italiana 
della c natura morta * che fu 
alle fonti dell'arte moderna e 
che deve essere assai cara a 
Steffanoni: dalle tavole del Ca-
ravaggio agli stracci del Ce-
ruti e agli strumenti musicali 
del Baschenis. Non si tratta di 
una questione di gusto retrn-
spettivo ma del rinvenimento 
di radici lontane del formare. 
moderno. gli oggetti. 

E' un rapporto culturale as
sai intimo, segreto quasi, come 
lo 6 il legame tenue con certo 
intimismo francese fra Vallot-
tou e Bonnard; mentre ben 
esplicito e il rapporto diretlo 
con l'esperienza plastica in at
to di un Guerreschi e di un 
Ferroni. Guerreschi 6 un pun 
to di riferimento per la net-
tezza mentale e ottica dell'ico 
nografia e per il montaggio 
cmblematico degli oggetti. 
Ferroni lo e per la angosciata 
avventura del segno che defini-
see un'atroce frantumazione 
del mondo. Steffanoni perd 
muove dalla frantumazione per 
restituire un'immagine unitaria. 
per ridare splcndore ai fram
menti e alle ceneri. 

Affascinante d la dialettica 
fra forma e colore soprattutto 
nei quadri di soggetto viet-
namita: la forma da con 
to di un estremo grado di 
frantumazione e di annichili-
mento delle cose; il colore con 
autentica liberta ricostruisce 
I'integrita delle cose e il loro 
valore umano. Con esattezza. 

ora amorosa ora crudele, e con 
fantasia veritiera Steffanoni 
strappa le cose al consume e 
alia violenza della guerra per 
restituirle alia luce della dura-
bilita dei sentiment! e delle 
idee. Cosl un bonzo brucia fra 
le cose della nostra giornata 
e i marines fanno morte e 
scempio nella nostra vita, fra le 
nostre cose. Cosi un « mercato 
delle pulci» non e un luogo 
pittoresco: e un luogo dove le 
scorie della vita vengono ri-
composte dal pittore in forme 
di vita, oppure e un luogo dove 
rapparizinne della forma uma
na, sagomata come un'ombra 
che fruga. ciea un allarme psi-
cologico come se fossimo messi 
nelle condizioni di testimoni di 
un fatto atroce che 6 sul punto 
di accadere. 

I quadri piu belli di questa 
serie ci sembrano Promenad*. 
Ricoonizione, Vestiti america-
«i e Presente anteriore. tutti 
del 'G6. 

Dario Micacchi 

COMICS 

La prima notte del c media man > 

Le sorprese del prodotto 

Una mostra di disegni organizzata dalla rivista « Humor Graphic » 

Diciannove matite attaccano 
i persuasori (occulti e no) 
MILANO. aprile 

Viale Monterosa. Una nonnet-
ta tiene per mano d nipottno da-
vanti ad un manifesto del c Ros
so antico *. « Rosso antico « be-
ve in coppa * spiega al bambino 
che guarda il manifesto, tl tono 
affettuosamente didascalico con 
cui una volta le norxne racconta-
vano redificante favoia di Cap-
puccetto Rosso. II bambino guar
da U manifesto, il somso equina 
di Fernandel e sa che nel suo 
fatnro. nelle cose dei « grandt *. 
ci sard una coppa e un c Rosso 
antico >. 

U una scena che avrebbe ben 
figura to nella Mostra internazio
nale dt disegni di cntica dt co
stume allestita • nel padigitone 
n'arte contemporanea di via Pa-
lestro. promossa e realizzala dal
la ritista Humor Graphic con il 
patrocinio deU'Ente manifestazio-
ni milanesi. 

Humor Graphic i ma rivista 
giovane. i nata nel 1965 ed i 
giunla al nono numero. Ogni na-
mero i dedicato ad un tema: U 
verde, la salute, la casa. la mac-
china. la demaizzazione. Ora e la 
volta dei mass media, i moderni 
mezzi di comumcazione di massa 
con cui persuasori occulti e palest 
aggrediscono il nostro cervello 
con la sctenttfica spielalezza dt 
un bombardamento a tappeio. 

In 138 disegni — pubbUcatt nel
la rivista ed esposti nella mostra 
di via Palestra — c'i la rrvolta 
contro la nostra schiavitu consu-
mistica affidata oil* vindici, an

che se non sempre ugualmente ef-
ficaci, matite dt diciannove dise-
gnaton: Asnaght. Ballesta (uno 
spagnolo). Barletta. Biassom. i 
francesi Bouv.er, Cardan, Lavil-
le e Miot. Caldanzano, ChiappeUi. 
Consigli h tedesco Ernstmg. Fer-
ro, H belga Folon. Francescont, 
lo svizzero Greder. Manlegazza, 
Yamertcano lingerer. Zanmno. 

Come nconosce Luciano Consi
gli. che deUa rivista e direttore. 
non sempre t nsultati sono pan 
all'impegno e aU'mtenzione. Ce 
ancora parecchio spazio per espe 
nmer.U non sempre nusati che 
toloono immediatezza ed effica 
cia al disegno. Una volta stab'li 
lo il tema. dice Cansigh. ad ogni 
diseanalore viene lasciata la piu 
ampia liberta. II che da un lato 
\appresenta un fatto positwo. 
mentre per un altro verso fini 
see con lo spuntare — per certt 
cerebralismt — quella cnUca di 
costume che e Vobbiettivo del 
gruppo di Humor Graphic. Un al
tro fattore negativo e rappre-
sentato dalla mancanza dt titoli 
ai disegni. poiche un titolo az-
zeccato canfensce maggior efft 
coda al disegno. Sella nrista i 
titoli sono raggruppatt in un in-
dice didascalico. mentre nella m:> 
stra, giuitamente. ogni quadro ha 
il suo titolo. 

La lensione morale che ispira 
tl gruppo di d'isegnatori, la giu-
sta cattiveria che Ii amma. U 
fatto che Consigli e i suoi colla-
boratori concepiscano rumorisTno 
come un fatto di cultura * come 

un'arma da usare con sapienza. 
permette di superare quasi sem
pre questt difeltu Com'e tl caso 
del numero e della mostra dedt-
cati ai mass media. 

I persuasori. con i loro mass 
med:a. non risparmiano nessuno. 
E t dtsegnaiori di Humor Graphic 
It ripagano giustamente con la 
stessa spielalezza. Sulla coperti 
na Francescont lancia tl suo slo 
pan * Gli americani mangiano 

Kennedyno". il formaggino col 
bvco * Manlegazza ha ritratlo la 
perplessitd di un vecchio prele 
daranti al motto * Fate Vamore 
non la guerra ». ridandoci^ perd 
speranza con un prete piu gio-
rane che si freg'ta del stmbcAo 
dt chi. appunto. preferitce I'amo 
re non la guerra. Sempre di Man 
tegazza Ire bellissimt disegni in 
cui viene spiegato come e qual-
mente la pubblicitd delle opere di 
bene ci permetta di adottare. con 
la modica spesa di quindicimila 
lire, pagabili anche a rate, un 
aspirante missionario e con cm-
quemila lire di beneficiare di 364 
messe aWanno. 

L'imperativo categorico per le 
donne di essere belle i ripreso 
da Ferro con il suo articolo di 
legae secondo cut vengono punite 
severamente * le donne con il 
naso grande. quelle con le gam 
be starte. quelle strabiche e le 
racchie in genere *. Un uomo con 
fl video al posto della faccia e 
due antenne in testa e un efft-
cace tRitratto telerisivo* di Bias-
soni, mentre quattro poveri dia-

volt che a quattro zampe. cot t no* e m cm si vedono orm* di 
nn*n rw» Aha <^n f/'ifi/inrt mi n n t-frvrv n t / i r i . / i i v n l f . ••» .-̂  •» ^ ,<-i mi m f* n*4tA « « paraoccht, trascinano una biga 
guidata da un persuasore rap
presentano una delle cose miglio-
ri di Ungerer. 

€ Ognuno ha il programma cne 
si merita* commenta Zar.nino che 
ha disegnato un gruppo di gatli 
davanli ad un televisore su cut 
appare uno spicchio di luna. 

Agghiaccianle il disegno di Cal
danzano in cut un povero d'tavolo 
alluvionato. rifugiato su un tetlo. 
tiene in braccio una capra e reg-
ge un televisore portatile. 

Di Barletta V* Analisi del con-
tenuto di un consu ma tore *. in cui 
da una testa viene fuori una con 
lurbante bionda che propaganda 
i reggiseni. II gndo * Daccapo. 
bis» che si leva dai fedeli al 
termme dt una predica sancisce 
il <Successo del media man ca-
nonico * come lo ha visto Ern-
sting. A cosa possa portare la 
schiaviti televisiva lo spiega Bal
lesta con tl disegno intitolato 
€ La prima notte del media man » 
e in cui si vedono due sposim. 
con ancora indosso Vabito da ce-
rimonia. seduti sulla sponda del 
letto. davanli ad un televisore 

rtaltle. Un disegno che potreb-
intitolarsi < Jits primae noctis*. 

come ha detto all'tnaugurazione 
della mostra un autorevole espo 
nente deUa giunla dt Milano. 

Sempre a proposito di titoli 
« La ballata di Cimino * potreb
be tntitolarjt il disegno di Asna-
ghi di rara efficacia che I'auto-
r* ha intitolato <Andata e ritor-

£ 

piedi diretli verso una citta ac-
cennata sullo sfondo e. dalla par
te opposta, tl corpo dt vn uomo 
disteso sul terreno. che la citta. 
ha espulso. 

II nostro condizionamento au-
tomobilistico e dluslrato da Con
sign con la sua « Moderna propo
siti per macchina per scrivere 
modello "stradal 32" *: una mac-
china che sulla tastiera, al po
sto delle lettere dell'alfabelo. ha 
tutti (o quasi) i segnali slradah 
e reca sul rullo una carta stra-
dale. 

In una bellissima mtroduzione, 
Saveno Vollaro soggh'gna ama-
ro: <Sognerete insieme quel bo 
ve come natura lo crea. State 
riccht. amict. ogni sera alle no-
ve * Vara in cut a Carosello tutto 
appare economico e bello. men
tre con disperato pessimismo 
Giorgio Richetli e convinto che 
u lavoro degli umoristi non ser
ve a niente. c Not cerchiamo dt 
costruire la civiltd; ma cid che 
Yuomo cerca i soitanto la pub
blicitd. che gli dica tutto cid che 
deve fare *. Un pessimismo che 
non si pud condividere. Se a sia 
speranza nel sesso. come si chie 
de angosciato Saul Bellow, non 
lo so. Che ce ne sia nell'umon 
smo intelligente e provocatori*. 
ne sono convinto. 

Ennio Elena 
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