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Imminente in Italia « L'autobiografia » del rivolu-
zionario negro vittima del razzismo americano 

... altri Malcolm verranno 
Una vita avventurosa e drammatica — I rapporti con i « Black Muslims » 
e il distacco dalla setta — «Vogliamo che ci parliate di Annibale» 

Malcolm X parla a Harlem a una manifestazione in sostegno della popolazione negra del Mississippi (23 marzo 1963) 

Ncl 1927 moriva deportato. 
per cause poco chiarc ma suf-
ficientemento immaginabili . 
Marcus ( larvey. uno dei primi 
agitatori negro americani. fon 
datore della * Universal Ne«ry 
Improvement Association «, una 
associa/.ionc universale per il 
projjresso dei fie«ri intc->a a 
favorite . anche attraverso una 
raccolui di fondi. il ritonio dei 
nejtri americani nel contiiiente 
africano. Si calcula che il mo-
vimento abbia raccolto lade-
sione di un milione di negri. 

Nel VMi. il 21 rebbraio. du
rante un comi/.io. vcniva as
sass inate Malcolm X. Due date 
colic-gate dallo stesso «meto-
do politico >: i! razzismo non 
ha mocliricato le sue resole. 
Ma, in quarant'anni. qualcosa 
di piu sostanziale e cambiato: 
e cambiato l'atteHj«iamento del-
l'oppresso di fronte all'oppres 
sore. Dopo Malcolm X, come 
scr ive Koberto Giammanco nel 
la sua precisa. puntualissima 
in t roduzione aU'Aittobiografia 
di Malcolm X, che l'editore 
Kinaudi sta per pubblicare" in 
questi giorni in Italia, la so 
cieta bianca che detiene il no 
tere negli Stati Uniti « non pud 
piu nascondersi che altri Mal
colm verranno >. 

Non solo sono Watts, Harlem. 
Boston a catapultare. con la 
loro drammaticita e con il san-
gue. di fronte al cittaclino di 
« prima eategoria > americano 
— ma anche di fronte alia co-
sc ienza deH'europeo — il pro 
blema negro e il conseguentc 
nuovo nazionalismo afro ame
ricano: e forse ancora piu 
« choccante ». per la struttura 
mentale degli stessi « liberali » 
americani . quel che implicano 
s c e n e come qiiella documentata 
in una fotografia del mensile 
negro Liberator, che ritrae. 
nel suo ultimo numero. un 
gruppo di ragazzi negri che 
agitano cartelli in cui si chiedc 
l ' i i iscgnamento della . « loro » 
storia: « Vogliamo che ci par 
l iate di Annibale >. dice una 
del le scritte. 

E c c o : una rivendicazione cul-
turale che a tutta prima puo 
far sorriderc il pi" illuminato 
degli occidental! puo diventare 
una freccia imbarazzante di 
retta al cuorr dell'egemonia 
culturale occidentalo. e la di 
mostrazionc che «al tr i Mai 
colm verranno v An/i . <=nno 
gia venuti. Come ce Ici ripeto 
l 'csistenza di una nuova. auto 
noma, originate cultura negra: 
il teatro di Leroi Jones e d; 
Archie Shepp. e la < new thing * 
del jazz contestano provocate* 
r iamente quella cultura uffi-
c ia le bianca in cui il negro-
americano non ha potuto iden-
tificarsi e tanto meno lo puo 
oggi . 

Una nuova coscienza 
Malcolm X e. s tato tantr il 

frutto di questa situazione sto-
rica degli afro americani quan-
to la sua nuova coscienza. Per 
questo. oggi . Ia sua viconda 
biografica e idcologica assume 
una sua tipicita: so a volte 
nella vita di un uomo pud es-
scrci tutta la vicenda stcrica 
di un mondo, ebbene . in queJla 
(breve) di Malcolm X non c"e 
solo una scelta morale, ideo 
logica e politica. ma c'e. tutta. 
neH'« evoluzione a sp ira le» 
c o m e 6 stata definita) del lea
der assass inato nel 1965 I'at-
tualo svolta del negro -america
no. Ed e quanto il lettore ita 
l iano pud oggi ritrovare nelle 
numeroso paginc di questa 
Autobiografia. 

La v k x n d a di Malcolm X c 
la sintesi folgorante dell'uomo 
negro c h e ha a \ u t o il coraggio. 
non m e t a f o n c o . di guardarsi 
e di scoprirsi negro, infran 
gendo l ' immagine che di lui il 
bianco si era fatto c gli avrva 
imposto attravcrso la « s u a » 

- cultura. 
Traff icante di stupefacenti 

• d altro ancora. Malcolm X 
h a presto conosciuto il carce-

re. per furto con scasso e ra-
pina, scontandovi sette anni. 
I)al furto con scasso alia ga-
Icra il passu e breve: ma le 
due n igaz / e bianche. per co 
minciare. complici di Malcolm. 
-.c lit cavaiono solo con l'accu-
>a di aver avuto rapporti car 
nali con un imlividuo dell'tiltra 
r. i / /a. Questi anni di carcere 
r.ippresentano la prima svolta 
saliente nella vita e nell'evo 
luzione morale del futuro * vi 
ce » dei Musulmani N'eri. Per-
che il carcere non si present! 
ai suoi occhi e alia sua espe-
rien/.a come una logica eon-
seguenza del furto: e qui. in 
fatti. che Malcolm X matura 
la sua coscienza di negro, che 
impara a guardarsi con i suoi 
occhi. 

II Polere Negro 
Kldridge Cleaver, che gli c 

succeduto. ora. alia testa del 
lilark Power (il Potere Negro) . 
anche lui per dieci anni pri 
gioniero. scrive che * c solo 
questione di temjHi. ma il pro 
blema della sostituzinne del 
principio del debito del reclu-
so verso la societa con quella 
del debito della societa verso 
il recluso. verrii portato irre 
sistibilmente alia ribalta della 
lotta politico per i diritti civil: 
e umani e della coscienza di 
tutti. VV un problema esplosivo 
che investe proprio i fonda-
menti del sistema giudiziario 
degli USA ». 

Malcolm X rifiuta. in questi 
anni. !a sua condizione di cit
tadino * di seconda cateaoria ». 
Questo rifiuto della asserita 
inferiorita del neilro non puo 
avverrre. inevitabilmcnte. nel 
raffermazione di un utopistico 
sentimento dell'amore univer 
-ale . ma in ana sferzante ri 
=posta all'od'o di cui e vitti 
n u . E' qui una chiave di vol-
ta per comprendere lo svilup 
po dei nuovi movimenti ideo-
l.igici negri. II carcerato negro 
non si considera un criminale. 
ma. come ci spiega ancora 
Cleaver. « u n prigioniero di 
mierra. la vittima di uno spie 
t.Ho sistema sociale basato sul 
!a cannibalistica d i s t n m o n e de' 
piu delxile. un sistema che e 
tanto abietto da far impalli 
dire al confronto le sue male 
fatte >. 

Accettare la pena. quindi. si-
gnificherebbe rassegnazione da 

j vanti al principio della propria 
inferiorita. COM. fuori del car 
core. neU'inferno della societa 
americana. a differenza della 
piccola borghe.sia di colore, la 
gran massa dei negri rifiuta 
la promessa di un mero rico-
noseimento « civile * e si batte 
per raffermazione di nuovi va 
Iori. Privato per secoli di una 
suu identita. ecco ehe Tafro-
jmericano non accetta piu di 
identificarsi e di integrarsi in 
questa stessa societa. co?i co 
mo essa e impostata (societa 
cbe gli ha comandato di an 
dare a combattere nel Viet 
nam. ma non gli ha chie*to la 
sua opiniono suH'opportunita 
della guerra) . 

3i puo cap:re. a questo pun 
to. la * conversione > di Mai 
colm alia « f e d e > dei Black 
Muslims e le ragioni storiche 
dollo s tesso movime.nto. I Black 
Muslims sono riuseiti a dar«^ 
una sp'nta. all'inizio. al n:ia\o 
movimento negro: hanrvi. so 
non altro. fornito a milioni di 
«inferiori * l'appaggio di un 
mito. quello del Dio negro ven 
dicatore e l'identificazione del 
bianco con il Male. 

Su questo movimento (come, 
del resto. sul nazionalismo no 
gro in genere) e subito p:o\"uta 
i'accusa di razzismo alia rove-
scia. Accusa alia quale e stato 
fin troppo facilmente risposto 
che « nessun negro predica lo 
sfnittamento del bianco da par
te del negro, cosi come invece 
lo csercitano gli stoss5 bianchi 
che lanciano ques t 'accusa» . 
In rcalta. il suo tcrrorismo 
sembrerebbe e s sere piuttosto 

mi.stificatorio se . come negli 
ultimi mesi lo stesso Malcolm. 
distaccatosi dalla setta. ha ri 
vclato. non maucano legami 
fi;i il suo appar<ito dirigenle e 
la destra bianca e manca la 
volonta. \H'v di piu. di seen 
dere coricretamente in batta-
»lia. 

Tuttavia. la rinida moralita 
predicata dal leader Kljia Mo 
hammed e servita. come molti 
avversan del movimento nco-
noscono, a far ritrovare al ne 
gro la propria coscienza: an 
cora una volta. Ia vicenda JHT 
sonale di Malcolm X e emble-
matica di alcuni milioni di ne 
gri. Un e^empio che anche il 
mondo del jazz ci offre: oggi. 
quasi nessun musicista della 
nuova g-.Tierazione si droga. 
i Cool ». cioe essere i freddi *, 
e I'atteggiamento essenziale a 
cui il negro tende: la droga. 
il furto. I'ubriaehezza sono i 
mezzi forniti dalla societa che 
opprime. Malcolm X nei co 
mandamenti alia virtu dei Black 
Muslims trova I'arma per rom-
pere l'immagine del neslro fog-

Malcolm X 

giata dal bianco. 
I viaggi compiuti in Africa 

da Malcolm X prima di vent 
re assas->inato aprono una nuo
va prospettiva alia su;i a/ione 
di leader, semuuulo il fonda 
mentale pa^sangio ad una sua 
visione ixilitica II dogmati imo 
mitologico dei Mu>u!mam N'eri 
•^barra al negio . dopo la Mia 
necessaria a/ ione di .scuoti 
mento. do|>i . iveigli fornito una 
ba^e c<imune, la strada verso 
una vera lotta di l ibera/ione: 
quella che Malcolm trova spo 
stando il problema afro ame
ricano sul piano interna/ionale. 
Da una parte, egli. dopo aver 
dimostrato che la lotta per i 
diritti civili necessita di una 
nuova interpretazione. onde il 
negro ne sia partecipe e non 
paternalisticamente eseluso. in-
dica la necessita di trovare nuo 
vi alleati. dall'altra il dogma-
tismo dello r stato nero » in 
America gli appare tale da pre 
cludere al negro americano 
I'incontro con altri movimenti 
rivoluzionari (da un'intervista 
concessa al "iornale americano 
Younri Socialist). * D ) b b i a m o 
diventare piu elastiei » dice in 
un'altra intervista. pubblicata 
nella raccolta di discorsi Mal
colm Speaks (che verrra pre
sto edita in Italia) e si riferi 
see al rapporto con i bianchi. 
t Se si attacca un bianco per-
che bianco, non lo si elimina 
per questo. Egli non potra ces 
sare di essere bianco. Diamo-
sli una scelta, anche se pro-
babilmente non la sapra co 
gliere ». 

Sceslliere: questa e. appunto. 
la novita e la for/a del nuovo 
movimento negro americano E" 
quanto il nearo ha il diritto di 
es igere dal bianco. Anche "=0. 
per ragioni o«gett ive. o«2i 
« non puo esserci un'unita fra 
bianchi e negri. finche non ci 
sara un'unita negra. Non ci 
puo essere solidarieta di c lasse . 
finche. prima, non sia stata 
raggiunta una certa solidarieta 
razziale ». 

Daniele lonio 

INAU6URATA A PALAZZO DUCAIE 
LA GRANDE MOSTRA DEI 
« VEDUTISTI » DEL SETTECENTO 

Una ferma 
luce che 
esplora 

la vita e le pietre di Venezia 
La manifestazione ha raccolto con un imponente sforzo organ izzativo tutti i prodigiosi protagonist! del cosiddetto « ve-
dutismo» — Dai «capricci» di Marco Ricci al nitore del Canaletto alle vibranti atmosfere di Francesco Guardi 

Canaletto: a II ponle dell'Arsennle » (collezione del duca di Bedford) 

Si e inaufiurala a Venezui. in 
Palazzo Ducale. nelle splendi 
de sale dell'appartumenlo del 
Do;;/, /o mo.sfro dei * Vedi/t/.sti 
veneziam del Settccento ». Con 
questa mustru continua cost la 
serie delle rassegne di arte an 
tica che ormai da trentadue 
anni si ultemuno con la Bien 
nale d'arte contemporanea. Due 
anni fa averamo visto la mo-
stra. assui discussa, dei \ratel 
h Ginnnanlonio e Francesco 
('•uurdi, dare gia il problema 
della <t veduta ,•> si ricelava vi 
pieno. Ora abbiamo davanti. 
nel suo area compiuto, la storia 
stessa del * redutismo » vene 
ziano atlracerso tutti i suoi pro 
digiasi protagonisti. 

Per Voccasione sono giunti a 
Venezia. da musei e colleziom 
d'ogm parte del mondo. mime-
rosi capolarori che. insieme 
con le opere di rasa nostra. 
formano un enrpo di oltre cento 
sessanta quadri: un notevole 
sforzo orgamzzativo ilunque. di 
cui il catalagn riccamente il-
lustrato. a cura di Pielro Zam-
petti, nffre una precisa indica-
zione di studio. 

Mentre il Tiepolo liberava per 
cupole e soffitti e su vaste 
tele il volo sciamante dei suoi 
personaggi. in cui la dramma
ticita del Tintoretto si trasfor 
maia in speltacolare coreogra 
/ /«. nasceva e si affermava a 
Venezia un'arte profondamente 
di versa, attenta a fissare con 
estrema lucidita e aculezza la 
verita del mondo tutta dedita 
al < redere » e al ritrarre ogni 
aspetto del paesaggio. in que 
sto caso del paesaggio lagu-
nare. con circostanziata eviden 
za. Era senza dubbio una rea 
zione alia fantastica eloquenza 
liepolesca. ma di certo vi si 
mescolarano, sia pure senza 
che gli artisli ne avessero co 
scienza. quel gusto e quello spi 
rito di pungente ed intellettuale 
misura che VWuminismo avera 
diffusa e diffondera. 

Con tutto cio la nascita del 
* redutismo» reneziano, net 
suoi spunti iniziali. e legato 

i al name di un artista sassone. 
Joseph fleinz d vecchio. che 
fu a Venezia dal lf>25 sino al 
ltuS. ma piu ancora all'olande-
se Gaspare Van WiJfel. di cut 
Briganti. nella fondamenlale 
opera che gli ha dedicato. scri 
re: * Con le sue redute. inau-
guro rtrtualmente la storia della 
reduta reneziana del Settecen 
to. s'abilendone Vimpostazio-
ne risiua e indiriduando. per 
vr>mo. vunti di rista ''he il 

Bernardo Bellotto: a II mercato vecchio di Vienna » (Kunsthistorisches Museum di Vienna) 

Francesco Guardi: « Piazza San Marco vista dalla Basilica • (Collezione Aldo Crespi) 

Canaletto rese famosi ». Fu 
ludinese Luca Carlerarijs che, 
all'aprirsi del nuovo secolo. dt-
maslro d'intendere e di portare 
avanti le suggestioni del W'ittel, 
ma gia con uno spirito dtrerso. 
dando una magqiore v'nacita al
ii (olln d> {'QWP i~l\e nwilnnn 

LETTERATURA 

u II gabbiano azzurro » di Raffaele Brignetti 

t suoi quadri, sottolineandone i 
qesti. i movimenti, i costumi 
con un sapore che si potrebbe 
definire alia Gasparo Gozzi. 

11 -s vedmismo » di Marco Ric
ci. un artista bellunese, inquie-
to. di carattere impetuoso. nipo-
te e scolaro di Sebastiano. ap 
pare invece aperto ad altre 
•nfluenze: rt.^ale cioe la corren 
'r del paesaggio « romantico » 
icl Seiccnto snia agli esemvi 
'h Snlrator Rosa e del Tern 

i M'I stiperbi dipmti del Museo 
di Dresda. conces-n per I'occa-
sionc dalla Repubblica Demo
crat ica Tedesca. Sono s-ei open 
di rara bellezza. m cut la i'l-
brante luce reneziana ha la.sc/a 
to /I pasta a una piu Inida * 
Uedda atmosfera wtrdica: quel
la Inida lucentezza che di-
rentera tipica della pittura del 
Bellotto a stramero t. Ma non 
('• tuttavia mutata I'otttca ge-
niale del Bellot'o reneziana. una 
attica che. hnparata dal Cana
letto. si amulitica fiei .SMOI qua 
dri m una piu d'islesa orizzon 
taltta. abbiacciando spuz) che 
scmbrano dlimitati 

l.a mostra di Palazzo Duca
le <i sofferma anche su Marie 
<rhi. Stom. Antonio Vtsentn-.i 
c Francesco Zurcarelli. per l 
(|!inli sarebbc opvirtuno lare 
un discor.so a parte d'lii i pro 
l)lemt che pongano oqnuno nella 
propria personalita e net prapn 
dirersi modi espressivi /)<*! 
Marieschi tra I'al'ro >i e tenuta 
di reccnie una mnstra a Berqa 
mo. che >'• induhbiamente scr-
rita a chiarirr <ul suo canin 
tutta una <erie di ipnte-i Ma 
Varcenta della mos'ra. r natn-

i r(de. cade iwl suo finale su 
| Francesco Guardi Con Un. che 
, conclude la scne nlor>a--a dei 

arandi arti.sti reneziani. aor,<n-
do nel contempn la ria aVn 

I pittura maderna. il * redidt 
' <mo i perde (pirtla ferma lu 

ridita. che arera cost it into d 
fascino del Canaletto. per scm 
qliersi in ribrantt atmosfere 
pittoriche. dove il pennello toe 
ca e puizza. ai Umiti del nr 
tuosi.smo. annmnido ot/m ccn'i 
metro di tela, tracido dalle 
cose un palpito che trema nel 
I'aria sino u dn.solier.si som 
messamen'c 

Questi .sore/ dtiwi'ie i pitta 
! ri esposti n>'U u-'j-uir'timenlo del 

Dogi. Ma <• d'tTinl • ruissume 
re m una *,cnnibfi- rpcen^iane 
la folta scne d: vriblemi di 
natura enfea e 'il-d >qica rlie 
inn mostra d-l f-r^rc pone 
daranti Qui »-»•.>' d<rp inrere 
come la ni-i-'m ••;,» f /ro. affa 
sctnanle. r"-'-o di sorurendentt 
scoperte. QII>TI'> >I rsce dalle 

| sue sale e -.• s> ende m Piazza 

il mare, le rice brulicanti di •sv '" Marco. </•<•»"'''' -' prende il 
qenle. le bardie e le gondole 
disseminate sull'acqua) in una 
<ola. unica magia. che e magia 
di mestiere e maqia pnetica ad 
un tempo. 

Chi eredita tale maestria. av-
riandone i risultati a conclu 
sioni nuore e sinqolari. e Ber 
nardo Bellotto. nipo'.e del Ca 
naletto II Bellotto pero lascio 
Venezia as^ai presto ver I)re 
<da. Vienna e Varsana. dove 

pesta. arcoqliendo piu di una . ,, . , 
^ a , TTion neil o'.tohre del l<M. Al 

PER LA STORIA 
NON BASTA IL RADAR 
(Hi anqio americani. che di ti 

rature se ne mtendono. assicu 
rano con le statistiche al'.a mano 
che tre o quattro temi contnbui 
scono a tra'formare t;n lihro in 
bestseller, awiandolo a strepi 
tose fortune commerciali. Allin-
terno della narrativa o anche 
fyori «ad e«. nella vera e pro
pria divulgj/ionot que>ti temi 
magicon-.ercanlili sarebbcro poi 
quelli eia u*ati rial romant.cismo 
o. anche in precedenza. in ogni 
roniantiio trascorso :etterano: 
<tel!e. mare e terre lontane nel 
tempo e nello sjv^zio. In pratica 
Camiilo Flammanon o Homing 
way del Vecchio e il mare sa 
rebbero Mali un po' degeneri del 
vecchio Fontenelle o del Robin
son Crusoe. 

Ammetto dopo questo proemio. 
che nulla p»>trebbe impedirmi di 
es*ere un ieitore parziale verso 
II gabbiano azzurro (Ed. Einati-
di). un lihro di racconti di Raf-
faello Brignetti che ha come te 
ma il mare, le isole appartate. 
i mitten altrettanto magici delle 
profondita marine. Eppero devo 
subito ammettere che. ai rac 
conto m racconto. si pass.i da 
una lmpre^sione dll'altra. e sem 
pre impressior.i opposte o con 
trastanti. gtecche il libro si pre 
fta 3V-. icttura per impression:. 
Alle piime righe del primo rac 
conto («II raggio verde >) am 
miro il coraggio di Brignetti. 
Mentre tutti fanno avanguardia 
e persino i piu awers i all'avan-
goardia si adattano alia be l l e 
meglio in prodoUi similari. que
sto narratorc che ha gia tanto 

parlato di mare, insiste non solo 
per amore del tema. ma anche 
(XT una sua onesta fedelta ai 
mezzi espressivi che fatico^a 
mente deve avere elaborato m 
ann. di ricerche sm rapporti 
fra le parole, le cose concrete e 
quel'e altre cose che concrete 
non sono se non per I'lmmagina 
/.one e cht. a vote , diventano 
concrete n* Il'nnpecno delle pa 
role. 

Compiut'» questo omaggio. non 
vorrei ripentirnr lmmedatarren 
te. Mi inoltro allora ne.la stona 
del delfino che. discrazaato. capi 
ta sotto una spe^sa coltre di 
nafta e pa>sa : guai suoi per 
uscirsene e lavarsi. E tutta que 
sta storia nient'affatto ordinana 
per certi paral.ehsmi continui di 
'.otte e d: esistenze tormentate 
dalle '.oro stesse possib:li:a di 
correre c riominare relemento 
marino. si guasta co: credere 
in quel hnsniagg.o ncercato. 
smaltato. a cadenze fisse che pa 
re es«o stesso una coltre di e\o-
cazioni cm forse I'aatore non ha 
i'acilita cii sfugrfire. 

A questo punto ci potremmo 
ferma re. Invece no. Fuor; di 
quelTaltalena di pressioni. fuori 
dei ricordi di C^-rad. fuon del 
hnguaggio tardoestetiZ7ar.te. Bn . 
gnetti ha quak-osa di ben suo } 
che mdubbiamente non riesce a 
isolare abbastanza. immobiiizza 
to forse nella parte esterna. arti 
giana, ancora letterana del suo 
iavoro. Non mancano persino i 
racconti scottanti. come quello 
dei due ragazzi che scoprono € i: 
tesoro* cd e una mina su cui 

saltano. Anche i racconti piu 
consistenti. quello della detenuta 
fuggita e ripresa (< Relazione 
di mare») e quello de!l opera-
zione chirurgica di fortuna (< Al-
tn equipage: *) portano o com 
portano altrrttante delusioni. La 
insistenza. quel ritorno a capo. 
quel tipo di suspense che vor 
rehbe tenerci "iilla corria per 
c-.rca cento pa cine, non c'mcan-
tano. anche «̂ e la "Napien/a d; 
Bnenetti e fatta per strappare 
!a ammirazione. Gh ep sodi sono 
fra ecceziona'.i e banali. da quel 
lo degli isolani che attraccooo 
una n a \ e al naufragio per depre-
darla a que.lo del!a cantante che 
protesta per il ntardo della na
ve pensando ai giornal.sti che !a 
aspettano nel porto di ^barco. Ec 
cetera. Insomma octorre *upera 
re mo'.te barriere prima di avv.-
cinarsi al colloquio che :1 narra 
tore tende a stabilire. dando al 
mare infine queila sua determi-
nata dimensione di elemento igno 
to che non si esaunsce nel suo 
essere liquido e contro cui ruomo 
lotta. un po" come dappertutto. 
per cono^cere e affermare ia pro-
pr.a esistenza. 

Anche qui. tuttavia, pare an
cora implicito un a'to di omag-
cio dellautore alia cecita del 
fato — giacche chi naviga e 
portato a crederci — o una sim-
bolistica scoperta di corrisponden-
2e fra destini tutti segnati nel 
1'appuntamento fatale. eon radar 
o senza radar. Di destino ce n e 
anche e a esso poi corrisponde 
con esattezza Tinsistente nota 
patetico-elegiaca che guasta tut-

to Ma c'e per .o n:eno un in-
treccio. a questo punto piu .-en 
«ibi e. e a vo'.te lo scnttore d; 
venta persino a^ciutto — come 
r.el brano del no-tromo che fnica 
la na \e per tro\are un cannel o 
ri. corr.ma da income nella tra 
chea del rrwrinaio operato —. 
quando nel filo del *uo iinguaea o 
:.i r.V.e<s:or,c fa ch'ea",. *. ascolti 
o che a-co'.ti piuiloMo la pr^ria 
rr.itena senza a^imilarla «ub:'.o 
re! pir.no de'l evoeazione rru con 
-i :erandola in un p u amp;o rap-
fvirto di s'.cn.ficatt. L"n racconto 
co^i co>tniito non porta tanto a 
n*po<ta del dest:r.o. Porta rien 
!ro. rrevo in crov^e cornici. il 
q.iadro deU'iniumcienza umana. 

Per la ^tor:a non c e ancora :1 
'adar. ci ^ono barlumi d Iecci 
I'iVt-icm.i:? o *U'.s«il!i n1eo!oif:ci 
T.m:o -fofij o di lu-si e tecmrhe 
no>ierne. di t tml ta » da fe^to-o 
transatlar.tico per^.no d: uman; 
tano accorrfre d. qualcuno. a 
volte corresieono qoe.Io che di 
crude'e e di incognito ha la na
tura. Ma come navica I 'Mmo nc! 
proprio buio? E' un tema nel 
terra. Induhbiamente c'e pfvo 
ancora che corn*ponda nel pia 
no assimilativo deli'autore. che 
abbiamo gia defm.to evocativo 
piuttosto che mes«o .n rapporto 
diretto con la propria materia. 
Ma indica. ripc-tiamo anche que
sto. una riflessione diversa, qum 
di una prospettiva di superamen 
to che. peasiamo, Bngnetti vorra 
considerare. 

Michele Rago 

nota anche dal Magna.sco. 
lui prolxibdmente conosciuto 
neqh anni della giorinezza. Pit
tura piu ampia e robusta, la 
sua: pittura che non nasconde 
una rarica emozionale. che si 
allarqa in * capricci * e sad- i 
dentra ran straordinaria ener 
qia erocatira nel t rorimsmo ». ', 
nel pusto voglio dirp dei rude- j 
ri e delle ravine antiche. un j 
qusto che von manchera di J 
direntarp larqa moda. 

Piii giocane di rent'anni di 
Marco Ricci. Giovanni Antonio 
Canal, delta il Canaletto. vene 
ziano di nascita. e senzaltro 
iarti.sta che porta il « veduli 
snio » lagunare ai suoi esiti 
piu alti e sicuri. 11 Camlelto 
proremva daila scenografia tea 
trale. verso cut I'aveva instra 
data suo Did^e K certo. nelle 

centro dell'mtrrpsse deil'pspo 
sizione bellottiana in Palazzo 
Ducale slanno particolarmen'e 

vaporetto e >i uai><)a per il 
Canal Grwidc si 'i i I'impres-
sione di capirp meglio Vene
zia. E ci -.! ronnnce che i 
T reduttsti « reneziani ha una 
raccon'atn la > •••end'i della loro 

1 ritta. della M-I aen'e rtvnce. 
dell" sue y ,>trr memorabdi, 
delle sue nr/', •.>,';ir<\ m manie-
rn stupend'i \c< I'.ro quadri 
•'• d rolto ii'' 'i'i<.^"io c immor-
'ale di Vi"i •• •.» < ';»• rire. cbe 
r-rp per l" , l l ' / ' l , rum? se il 
tempo non '•>•' •' on\'ito. cone 
«•» fi ifi do' P ••' i) •! oi<~are. 

Mario De Micheli 

Un convegno dell'lstituto Gramsci 

La medicina nella cultura 

e nella societa di oggi 
Promos'© daU'lstitu'.o Gramsci. 

avra luozo alie Frattocch e (Ivi-
tuto di Studi comumsti) da g.o 
vt-di 29 gugno a sabato I. !-J 
1̂ o 1967 un vm.nario di studio 

. -u: tema: « I-a rrei c n a "".e.la 
sue >ele. si presupptne tulta la j C I j ! t l j r a e ne._a ^ocie'a di ozgi » 
scienza nmspeltwa che la see ' 
nuaraha seicentesca aveia sa 
vuto sviluppare. Ma egh seppe 
anche asstmilare tanto gli tn^e-
qnarr.enti che gli venivano dai 
vitton Hamminghi e olandesi 
che ODerarano in Italia quan 
'o quplli dei veneti che I'aveva 
nrt preceduto. Ancheah com 

i pose c capricci » di ruderi anti 
"hi. a cui fu <alien'ato an 
che da un sua soqgiorna roma 
no Ma I'apice della sua arte 
*oio propria le t vedute > d/ 
Venezia. 

La sua pittura d punluale. m-
tida. esattissima nei minimi 
particolan, eppure r.on e mat 
noiosamente analitica, non ap 
pare mai oziasamente perduta 
in un descrittivisma aneddolt , 
co: e una pittura cioe domma 
ta sempre da una visione din 
sieme unitaria. da un taglio si-
euro, da una luce che si span-
de dalle sorgenti del cielo e 
Joscia le cose (i c ana l i , le case, I 

1 iavon ' . r n r o 
relazione in'roa i'.i 
(iovanni lit r..n.» i. 
ranno * « o i 1 o ', 
zrarmna: '** 
i\ :luppo dei 
• Prof. MarK> Veac 

ar>erti da una 
v J del prof. 
- t- s: svolge-
;t-2.iente pro-

• i^no t Oricne e 
j)C",-co tr.ed.co> 

Il sorgere 

Una mostra di 
Arturo Martini 

a Treviso 
La citta di Treviso. nell'in-

tenfo di onorare lo scultore 
Arturo Martini, nel ventenna-
le della morte, awenuta a 
Milano nel 1947, allestira una 
grande mostra relrospettiva, 
per documentare la lunga, 
originate vicenda creativa del 
I'artisla trevigiano. 

La rassegna sara allestita 
dal 21 agosto al 12 novembre 
nel suggestivo ambienle riel-
I'ex tempio di Santa Cateri-
na, recentemente restituito 
alle primitive strutture. 

Da parte di musei, gallerie 
e privati c gia stato assicu-
rato II pretfito di numerate 
opere fra le piu famose. 

iella medicina corrc- ^cic-nza nel-
a cultura e nel.a sov eta greca: 

Prof. P.e:ro Omodeo Rapporti 
tra meccan.smo b.^)los!:comed.co 
postcartes'ano e materiaasmo il
ium mstico: DotL Fel.-ce Monde!-
la. Sviluppo e crisi del materia-
lismo meccanic *ta nella medici
na del. 800) 1W g ugno: e Tenden-
«? attuali della medic na in rap
porto a.le acq.ii^izom scient:f.-
che» 'Prof Massimo Alo.si. 
Or.entamenti e iniufftc.enze rr,e 
todoosiche della biolog.a contem
poranea: Prof. An'onio Maccaca-
ro. Bometr.a. b:ofi^ ca e scienze 
b!o'ogcome±ehe: Prog. Angio'a 
MassuccoCo^ta. Modelli biologici 
;n piico'ozia: Prof Raffaele M.-
i t i Sistemi uomomacchna) . 1. 
lugl o: * Attiv.ta med ca e strut
ture social! » (Dott. Laura Con-
ti. Struttura sociale e medicina: 
Dott. Felice Pier«nti . D.alettica 
tra r.cerca so:entifiea e pratica 
medca: Prof. Tull.o Seppifli. 
l.'evo'.uz.one del rapporto rnedioa-
malnto: Dott. Severmo Delogu. Il 
«ignificato della organ: zza zione 

• samtar.a nei paesi capitalisttci 
t e nei paesi socialist!). 
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