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DUE NOTE SOPRA UNA IDEA DELLA IETTERATURA 

LA MACCHINA DEI PREMI 
E LE MACCHINE MltlTARI 

I fatt i, I'impegno, le vecchie polemiche e il « gruppo 63 >i 

ARTI FIGURATIVE 

1 A.NCI1E Q U L S T ' A N N O la 
• inaccliina ilei p icmi lelle-

rar i . con lu « Strega o all 'Orlese 
e il a V i a n n j i i o » a Ur i^nci i i , 
nitn r i lia ihilo grns-ie sorpn-se. 
I n gencru, sri-ouiln aniiclii ' ulii-
l i i i l in i . mi prcuiio iliivrchlic as-
* i rura ie ai let lori un' iui l i t i i / iui ic 
sui l i l ir i ila lej-'t-'fic K, pin o 
mi-iin, liniscc J U T il.ul.i al tem
pi) sli^sn pin clamoro'i i «• ilra-
Mit-a di ipi.itilo facti.i solil.uut-n-
le il c i i l i r i i , il quale •;iiiilica 
I 'opera, i: nun iv|>rim<- m.ii tin 
* i 11 mi no, lion i l j i i i ln mi pa
re re i-onie n |i>p>;f|(> ii ii ii nun 
legnele I I ; ma t- cliiaiiialu a i l i -
rp anrlip in clir mmli i qucll'i ipc-
ra vaila lelta, <• ipiali sunn i i imi 
l im i l i o Ii- f i i r i.ifiinni, Onanlo 
p in hi ri i i i ipli i-ami le sit i ia/ inni 
i l l l l l i ra l i i' pn l i l i i l ic rhe faiinii 
ila retrolerra inn-lie alia leiti-i.i-
tura, l.inlu pin la sri-lla ilei 
pri 'mi i l iw-nla, in ngni ninilo, 
p. ir / ialr . A i|iii-s|.i i uiirlilsiiuie 
ni a r r i \ a mnui'ilaiilt' lr ii i ionr 
in l i ' i i / imi i i l i ' l l i ' ^iin ii- <• ile-di 
r le l ln r i clii.im.ili — CI I I I IC m-l 
« pri-iuin Slii '^a » — a il.irt* MM 
Inro void sulla prmlii / i i i i i i* an-
nu.ile ili nar ra l i ia e ili pne-i.i. 
(. 'r, iialiiralmi'tili*, il.l snltnliiitM-
re i-lir, <|iii-«l\miui, il 11 Yiari'j j* 
pin I I ha mni l ra l i i mi rerlo eo-
ritfi\i'm pri' i i i iamlii i-onie « opera 
pr ima » il roman/n Fpi- i i I IK-I I I . I -
lissiuin ili-lla Cen-.sa. Lit liplin 
[irmliiiii. P I T al lr i \ e rs i , in \e re , 
i pri-iiii rni i l imiai i i i a i lan- I'.m-
nii.ili* i' r i luale \ is imie ili sacra 
ili'lla r i i l lnra mri l ia n ilelle am-
l i i / ion i iii i ' i l i i ' , mi n l l f ^ i a u i e u -
In rln> lien si ailalla a mi pn>-^i-
h i l f renlri i -Hii isira rn l lnra l i ' elie 
rnrrispnnila alii- n r n n w r g f i i / . r 
par.i l l i ' lr I I l e o i i / / a l e in rainpn 
pnl i l i ro . Ol lamlo. :ul t-si-uipi'i. 
in-Ill' smi le eelcl i ral i ie ili-i pie-
nii .si ,-iM-ullann appcll i ;i«li « al
i i valnri pnclici » «einl»ru ili 
asrnll.ire parole rlu* i-orri?pon-
ilnnii a^li appcl l i nl lrel lanln «n-
leniii ili (i lilii-ii.'i ii e ili « i leum-
era/ ia ii elie u i in iMi i e siilln-
wgre lar i l ipe lnmi i-iime i;iai-n-
l.ilnrie nei I an I i i l i»rur- i railin-
t e l f v i « i \ i . fra una pnlil i l ieila ili 
f o r m a ^ i n i e una ili iletersivi. 
Si i l ire « i leuinera/ia » e la real-
la ha nnmi rnnii- c Ynjnnt », 
I I frana ili Agripenln n, « l iurii-
r r a / i a », » eimali fasrisii » e 
II jiuerra aiuerieana nel V ic l -
nain i>. 

Si pai la ili v.iluri pnclici . e 
appaiiinn C si Irovano premiale 
le siilii/.iiini pin mclnilii-lic e 
i-nn.solalorie ilella lel lerali ira 
i i i l i rrna Kpplire. in utrauiiala 
rome quc-la. ai lel leral i elie si 
alTaimanii a ili<enrrere ili mez / i 
• Ii r iMiiuniea/inne. i penerali 
l ianmi ricnrilalo d i e , al ili su
pra i l i lu l lo . esi«iiino i Inro 
me7/ i ili i l islruzione. l /u»n ilcl 
napalm ron l ro aralii e vielna-
m i l i nun e i in' i inmacine falla 
per rnnsolare. ("hi p i a n l n alia 
•nislnnza ilelle ro*e n si ricliia-
ma a mi pa l r imnnin r ivo l t i / in -
nario ili pensiern e ili esperien-

/.c, sa licne, e i le \e riafTermar-
In e i l imi is l ia i lu ili i-nntiiiiui, 
elie la proxa ili im'i i lea, e in 
ipiesln i-aso ili un'iiliM ilella lel
leral i ira. nun si fa mai una vnl-
la per lul le. (ionic nmii ^iiiruo 
minlificd i ilati e. ipi iml i , la ilia-
lellii-a ilelle s i lua/ inni . lljMl.ll-
menle im'iilea ilella lelleraliira 
\ a me' i . i e rinie>sa alia prn \a . 
V. nun ilexe irallarsi ili mi .iil.U-
lameii in •> ili mi confixmisriui, 
ma ili una liccrca minx a. cite 
nun pun elii i i i ler-i m-lla il ifcn-
sixa ili 'i v.iluri » xei l ia l i , HC 
xuiile i lie ijiicll'iilea xixa. 
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xeilere run la Icllci a im a. d ie 
r i i i ipemiu lellerarii i -ia una i-u-
-a e r inipc^i io pnlil ieii mi al-
I ru , e ' l a in i lel ln e l i i le l ln lie-
<,;li amii fra il '."16 e il Yifi, e 
ruu varie i t i len/ iuni e inliina-
/ i m i i Ma d ie . p i ima il rn lpn 
ili sl.ilo in (>n-ria e pui la 
fuierra-lampo i rKrae le aliliiann 
imiil i i ir . i l i i i lermini ili ipiesln 
si i i ia/ inne. nun mi pare d ie sia 
una xisiune privala ili clii ' (-ri
ve ipii I-' la ei irre/i iuie ilcl l i m . 
Iii-iijina ilarne alto, viene pui 
ilal n c iuppn (i.t •>. Nun nella 
forma ipii preeisala. e d i e rnr-
rispimile airipuli-si ili i l imen-
sinne pnli l ica ilella lelleraliira 
ila me espn«ia e ilifesa in ar-
l ieol i preeeilenli . Ma la e i i ro-
sl.ui/a lia pine nti '•i^nilicalit, 
lantii pin d ie mul l i fra ipiecli 
-cr i l lor i ma^uinrineiile aveva-
mi iiisisliln iluranle ipiefilu ile-
i-euiiin sul i< ilisimpe,!!!!! » par-
/ ia le I I as-,iilulo Ora. ilal u. 1 
al u. 2 ilcl ri Ouiiulici n il nun-
vii per i iul i rn d i e accofilie il 
i l i l ial l i tn ilel « j jnippu ». v'i- nn 
pass;i««io immei l ia ln e r iui i i i le-
revole (»li a i l i rn l i ili Anilrea 
Harlialo ( l i l n l o : « f jeni-alemuu-
lil ierala »: la pin lurii la e scne-
rnsa espiisi/iuiie analiliea d ie si 
sia Iclla. in ipie<li ilue me- i . 
sulle rea / ioni i laliane alio vi-
eenile ilel i iu i f l i l l i i nel Mei l in 
O r i e n l e ) : ili ( . iorc in Mansanel-
li (« Ali-tiue ra;:ifiiii per nun 
firmare appcll i >i): ili 1*1 io I'a-
uliaraui (« Far pa<»aro asili ara
lii i nosiri i l e l i i l i n ) : il i Klvin 
Farr l i ine l l i (<t K ailessn siamo 
I til I i crisliani ») il i innslrann d i e 
una parte almono ilella r i i l lnra 
i lal iana nun s'e fennala al 5 
piusnu (audio se i i i l nmn po-
sann inilifTereii7a o eiinfiiure ilel 
s i lenziu) . 

Polrel i l ie essere mi pr imo sus-
sullo. Tan lo pin d i e la leuriz-
7a7iono sul n ilisimpepno •» un 
pn* per verd i ic pulemirl io o 
mol lo . in ponso, per pqil ivnrn. 
vieno ora arrel la la ila lanl i rlio 
impejmal i si i l irovano. Come «o 
una lel leral i ira rhe rif iula ili es-
*ere molmlira e eonsolaloria. 
nun ilnve«se pui arTrnnlare pro-
l i lemi rome i sepuenli: 1) il 
rapporln rn l polere po l i l i rn d i e 
lia sempre moslraln. finora. ili 
vnlore una lollPralura meloi l ira 
o eonsolaloria: 2) la l i l ierla pro

pria ilella lel lerali ira e, i l i i n n -
seguenza, il rappi i i ln d i e ile»e 
rurrere fra quesla l ihei la — 
sen/a la ipiale, gi i i l ia imtln a 
lu l l i , noil esisie arte o, quaii lu 
menu, una ricerea arlistiea ile-
gna del lei i i i ine — e il polere 
d ip la slessa lellerali ira delie-
no eiimumpio. I I quale, se nun 
xunle eunlrail i l ire I 'au/i i letla 
ipnlesi ili l i l ier la, laiito pin ile-
xe pssere i i-alu u amminislralo 
run rc.-poii 'ahili l i i o, per il irla 
in lermini m a r \ N l i . sfur/amlii-<i 
•Ii avvieiiiare al in i i^ imi i la en-
srivnzn pntiiliile (ipu-lla d ie 
etasruiio lia ilelle eose enn mac-
jjiore o miniire apprn=-i ina/ i ( i -
i io) alia i osrintzn rvnlv (o eiue 
ail una i-unosi-eii/a ricm-osa. il 
menu apprn^ ima l ixa pii^' i l i i le 
ilei tinti rea l i ) . d i s j c d i e il fa-
muso e .sercilitalo « impegno D, 
eai-eialo ilalle (inesire ilelle 
slriilture Inrna ilal la Incceia ilei 
falti Ha-la d i e ipte«li si a^ura-
xino. Sapexamu am-lie p i ima . 
ail c e m p i i i , d i e I ' i inpci ial i - l l in 
esisle. d ie lu l l i pin n menu xi-
xiamn in un momln nicnl'alTal-
lo I on I ami o <li*taccalo ila ipiel-
ln ilella Inrl i ira, ilei eampi ili 
slerminio, ilel ^emu-iilio ( d i e 
rVnier iea lia failo risorcere nel 
X' ieinam). In un momln iloxe 
il pnlvrr e un pnlvri- ili siierru 
(c noil polere ilella i- i i l lura), 
tul lo re~la pos-.iliile. 

Ma r in ipi ie lu i l iue d i e la ^uer-
ra aralio-isr.ieliana lia proi lol lo. 
i ilulilii d i e lia siiseiialo, le la-
cera7ioni ila una parte, il mas-
sieeiii impie^o ili ' i ipcr-aeici 
ma allelic ili mi '7/ i ili mnli i l i la-
/ ionc iileolociea e p iopasaml i -
si i r i , il failo <ic~-o d ie nun '-o-
lo i siiccnlii ilei ;:ciicrali ilella 
•iiieira p>ieolo<:ii-a ma am-lie 
mol l i in le l le l lual i . e non ilei mi -
nori e m m ilei meno iinpe^na-
l i , si si;ino la 'eial i si irpioiul-re 
e eonfomlere ila ipic-Tal la ma-
rea iileo|ii<:iea. sono e reslano. 
per lu l l i uo i . a l l re l lanl i ricliia-
mi al l ' iui l ine. (Terlo, le seelle si 
sono complicate e otiiiiino ili 
noi si Irova troppe voile sprov-
veilulo ili fronle alia m:i«;i ili 
nnti7ie grisie o false. Dnl i l i iamn 
lamenlarei ilella nostra insuffi-
r i cn /a leorira ili in le l le l lual i . 
M a anelie i l i un'assenza praliea. 
F. inlanlo se, sen/a i l imenlieare 
i fa l l i . ei orr i ip iami i ili lel lera
l i i ra, eominr iamo audio a valu-
taro il r i lan lo ili i p i c l ' i i l l i m a . 
di iusa aurora rii in'o nolle pole-
mir l ie ormai seeolari fra vee-
cli io-i iuiivo, fra I ra i l i / ione-avan-
suanl ia . e aurora iueapaee ili 
formare pli orehi su rpiello rlio 
fnrse a malapena s'o inlravvisln 
in qiieslo i lnpopuerra. F. r ioo 
d i e ofini rirorea ili l ingua^zio o 
sui lmpua;i;ii rlio non tenila ail 
avvir inaro i l mo770 lollerario al 
l incuaccio inosnraliile ilei fal l i 
(e a r io d i e pli fa ila ler renoV 
e i ipitalmenle un cpi«nilio ili r i -
petixinne. O . so si vunle. un fal-
l imenlo rispello ai propr i srnpi. 

Michele Rago 

Inaugurata la Galleria Comunale d'Arte Moderna 
a Cagliari con una mostra antologica di Aligi Sassu 

Una concreta realta in figure di sogno 
Cento pitture fra il 1927 e il 1967 — Un artista che ha sempre rifiutato di cristallizzarsi in 
una formula iconografica, in una maniera di se stesso — Colorismo inquieto e visionario 

CAGLIARI. luglio. 
Dopo tunfjhi anni di inattivita 

la Galleria coviunale d'Arte 
moderna di Cagliari ha riaperto 
i battenti. Vavvenimenio e tin-
pnrtante. e non solo per il rin-
novamento della vita artistica 
in Sardegna, se si tiene conto 
della vita men che graina. sem 
pre al limite della asfissia, del 
le qallerie e collezioni pubbliche 
in Italia. 

Non sara facile, crediamo, la 
i-ita per la Galleria comunale 
di Cagliari e per le ragioni ge 
nerali cm abbiamo accennato e 
per la particolarita delta situa-
zione dell'arte contempnranea 
in Sardegna. E' stata una seel 
ta assai felice, per la manife 
stazinne inaugurate, questa mo 
stra antologica di Aligi Sassu 
Sia per le non poche. quasi se 
grete radici della personality 
« mediterranea > del pittore die 
affondano in terra sarda (qui, 
fra il V.K>7 e il JflfiC. per la elite 
sa del Carmine a Cagliari e 
per la scuola media di Thiesi. 
Sassu ha realizzato mosaici e 
pitture murali che sono espe-
rienze assai avanzate di rac-
conto contemporaneo, di arte 
pubblica e monumentale). sia 
per la qualita realista dell'arte 
sua caratterizzata — ne fa fede 
il profdo tracciato da un centi-
naio di pitture fra il 1927 e il 
10(17 (peccato clip si sia per 
duta I'occasione di esporre an-
che scultttre e opere graficlte) 
presentate da Franco Russoli, 
Corrado Maltese e Salvatore 
Naitza e ordinate nella Palaz-
zina ai Giardini pubblici — da 
una sempre rinnovantesi ade 
sione alia vita sostenuta e 
orientata. per decenni. da un 
mondo morale in pieno accordo 
con la liberta della fantasia. 

Scelta felice abbiamo detto. e 
attuale. perche Sassu, il quale 
a piit riprese c stato artista di 
avanguardia come pochi altri 
avventuroso e creatore. ha sem
pre rifiutato di cristallizzarsi in 
una formula iconografica, in 
una maniera di se stesso. 
Avrebbe ben potuto farlo. e ri-
petutamenle, con i suoi cicli. i 
suoi var'tati motivi: uomini ros 
si. argonauti e giocatori di dadi. 
amorosi e inquieti simboli di 
speranza nel fitttiro costrtt'tti 
nella tenebra d'un mondo e di 
una cultura: ciclisti dipinti co
me una dolce qiavinezza del 
mondo; porsonaggi chiamati 
dalla storia e dalla mitologia 
qreco romana a emblema di un 
presente di lotta: Cristo dacca-
po crocifissn e deposto (con 
Manzit e Guttusn. Sassu e ritt-
scito a fare dell'iconografia cri-
stiana. intorno al 1940. un po-
tente veicolo di nuovi contenuti 
laid e antifascist!): caffr- e po 
striboli dove la cultura frartce-
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Lettera da NEW YORK 

Smarrimento e vergogna dei 
«marines» di «Viet Rock» 

La presa di coscienza della guerra del Vietnam da parte dei giovani soldati 
americani, nel dramma di Megan Terry — Sulle scene di « off Broadway » 

NEW YORK, lugl-.o 
Questa Megan Terry, autnee 

di « Vict Rock » e piccola di sta-
tura. un po' grassottella. ma con 
un viso fresco e schieUo. e di 
una timidezza non chiusa. con 
qualcosa di materno e di effu-
livo. che conquista. Studia all'uni-
versita di Yale, non ha superato 
t venlicinque annu da tempo si 
dedica a senver commedie. e 
€ Vict Rock » e una delle u!time. 
quella che le ha dato notoneta. 
sebbene altre sue opere. piu in-
time. abbiano k) stesso valore. e 
forse di piu Voglio dire che se 
€ Viet Rock» le ha dato fama. 
• coraggio di contmuare. la no
stra brava Megan ha in cassoUo 
«Itre buone sorprese. per cm e 
(ia da considerare tra le pro 
m e s v della nuova drammaturgia. 

«Viet Rock » e stato dato in 
due ediziom. ia prima volta al 
Cafe La Mama, e la seconda vol
ta al Theatre Martinique: sem
pre sotto la sorveglianza e la 
partecipazjone di atton e registi 
t tecnia dell*« Open Theatre». 
che sta invadendo le scene di «off 
Broadway* con sicurewa e disin-
%-oltura. dopo anni e anni di 
e«crcitanoni e di spenmentazioni 
nascoste. tra gh addetti ai la 
von. Al Cafe La Mama la rap-
presentanone ha avuto un clima. 
una tensione piu alia, anche 
« motive della disposizione a bu-
dello della sala. con un pubblico 
di appassionati teatrali e di sim 
patizzanti politici. che ne w -
reggevano le sorti. con una par-
tecipa7:one emotiva comune. 

Al Theatre Martinique, un po 
per ta uhicazione del teatro. al 
I'incirca sulla trentesima strada. 
quindi piu vicma al centro. un 
no' per la presenza di un puh-
hlico meno esperto teatralmcnte 
9 piii animato dai punto di vi
lla morale, un po' mfine anche 
Mr una certa invadenza dell'au-

tnce all'interno dello spettaco;o. 
come invece non era avvenuto 
al Cafe La Mama, la rapprcsen-
tazione si c svolta piu all'insegna 
della parteci pa zione che a quella 
della ricerea teatrale vera e pro
pria. con una certa insoddisfa-
zione peraltro della stessa Terry 
e di alcuni critia amici. 

< VTiet Rock > e scritto piO con 
soffcrenza che con rabbia. come 
ci awerte la Terry, ed e attra-
versato da una continua vena sa-
tinca. almeno secondo le sue in-
tenzioni. E" la storia di una pre
sa di co<*:ienza. soprattutto da 
parte dei g:ovam. della guerra 
del Vietnam: sia che rappre^en-
ti. all'inizio. la partenza dei gio 
\am marines, fnori deH'inf.uen 
za nu:cra dapprima un po' 
smamti e ndicoli: sia che po: 
Ii porti in campo di operazione. 
dove vengono a contatto di mas-
<acn e di ignominie. con una 
vergogna crescente. quanto piu 
tnutili eh uni e le altre si rive-
lano ai fini della conclusione 
stesso della guerra. Una simile 
presa di coscienza non direbbe 
alcunche di nuovo. rispetto a 
manifestazjoni di studenti. di pro-
fesson. di professionisti. di ar-
tisti. contro la guerra del Vict-
nam: se la Terry convemente-
mente non adoperasse questo ma 
teriale dal punto di vista dram-
maturgico. con una certa e!eva-
tezza e sottighezza. 

E difatti ci6 che alia tettura 
del testo p»6 sembrare. ed e 
talvolta. di natura sentimentale 
soltanto. con una leggera pieta 
sotterranea. sulla scena il p:u 
delle volte, diventa un buon ma-
teriale a disposizione degli at-
tori. E questi ultimi sanno muo-
vers! e agire. sia come gesto 
che come voce, con una stilizza 
zione costante e con una chtarez-
za fatta di precisione. si da in-
cidere sul pubblico a livello co-

mumcativo artisticamente esem-
plare oltre che a livello comu-
nicativo di schietta immediatezza. 
Quando la Terry alhnea i suoi 
giovani soldati accanto alle ma 
dri. e con pieta ironica che ne 
osserva il distacco. sia che co-
storo se ne mostrino afflitti sia 
che se ne stacchino dispettosi. e 
con la stessa pieta ironica Ii 
accompagna in Estremo Oriente 
dove sono posti alle dipendenze 
di un sergente idiota e confor-
mista. 

Ma questa pieta e a poco a 
poco. e alternativamente sop-
piantata dalla presenza della 
morte: che comincia a mietere 
vittime. dall'una e dall'altra par 
te dei contendenti. senza dis:m 
zione. e con un senso di ango-
sciosa desolazione e disperazio-
ne. dal momento che g!i un;. 
americani. non sanno piu perche 
sono li. e che gh altri. i v:et-
namiti. non trovano nparo e re-
sistenza da tanto massacro se 
non in una cocciuta e amara di-
fesa. E la morte allora solleva 
il tono drammatiirgico di < V.ct 
Rock >. al di sopra di quelle eser-
citazioni di guerra fatte dai sol
dati con satirica sottomissione: 
al di sopra anche delle discus-
sioni politiche che sulla guerra 
intanto vengono fatte e mostrate. 
in sede di Senato. con la stessa 
satirica vena: al di sopra mfine 
delle relazioni sentimentali e 
umane e politiche e economiche 
che tutto il discorso complicato 
e aspro della guerra del Vietnam 
propone allocchio e alia mente 
dello spettatore. 

Ma non si spiegherebbe questa 
presenza della morte. sempre piu 
onnipotente e fatale. se non fosse 
abbinata al giuoco che gli atton 
combinano ed esprimono sul pal-
cosccnico. su un rituale che ha 
si come risvolto quella vergogna 
per una guerra ingiusta e insop-

nortabile. ma ha anche come cor-
rispondenza un apnrsi e un de-
terminarsi delle voci e dei gesti. 
e dell'azione teatrale nel suo m-
sieme, a una festosita dramma-
tica e non estenore. in cui le 
voci possono deformarsi aspra-
mente. e i gesti astrarsi violen-
temente. senza ottenere un di
stacco prezioso o detenore con 
il pubblico. 

E quest'ultimo infatti e chia-
mato a partecipare all'azione tea
trale. coocepita in quel modo 
< contemporaneo > propno perche 
cornsponda alia sua mentalita 
contestatnee ed al suo atteggia-
mento oppositore: e non e a ca-
so che la stnittura drammatica 
poggi su un proced;mento «beat». 
nel sen«o che fa MJOI gli ele-
menti della canzone c beat ». e 
li btrtta decisamente dentro lo 
spettacolo. come fondo perma 
nente di protesta. a livello anche 
degradato: e nel senso poi che 
fa anche suoi gli elementi di 
«giuoco» di cui dicevamo. che 
consistono nel condurre I'azione 
teatrale apertamente. inventiva 
mente. semplicemente. senza ag-
gravk) moralistico e senza defor-
mazione stilistica. con un recu 
pero di spontaneita e di vitalita. 
che pud anche essere alle volte 
istintivo. e disperdersi facilmen-
te. ma e anche spesso e princi-
palmente occa stone di determi 
nazione e stimolo di accentua-
zione di motivi fondamentah del 
vivere. all'msegna di un'autono-
mia e di una liberta e di una 
spregiudicatezza, come tutto 
« Viet Rock * dimostra senza dub-
bio. Ed e questa la lezione piu 
viva e segreta che Megan Terry 
ci offre con questo spettacolo im-
pegnato e libero. sciolto e acuto. 
disinvolto e serissimo. 

Peter Collins 
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Aligi Sassu: « I ciclisti » (1931) 

.se e il senlimento pupolano si 
incontrano per celebrare la vita 
della came e il sentimento del-
I'amicizia in un estenuato ere-
puscolo; cavalli (.sfrouc, affa 
scinanti figure pittoriche che 
nella invenzione di Sassu sem-
brano esser note e da quelle 
creature avveniristiche che 
sono i cavalli di Boccioni e da 
quei i convitati di pietra » che 
sono cavalli e cavalieri della 
metafisica di De Chirico venuti 
a inquietare il nostro presente 
col rumore grandioso di morte 
stagioni); battaglic dove com-
battono c cadono per qualcosa 
che vale, rotti gli indugi, gli 
uomini rossi. i giocatari di dadi. 
gli argonauti, i giovani delle 
strode d'ltalia mischiati con gli 
eroi mitici. i ciclisti, i frequen-
tatori di caffe e postriboli: pae 
sagpi mediterranei che sono il 
regno di quelle « cicale del vec-
chio Omero > che infiammavano 
la fantasia di Van Gogh a sen-
tirle levare il canto di sempre 
sulle morte citta dello Zui
derzee. 

Cicli e motivi che di fre-
quente sono stati preziose anti-
cipazioni d'una piu vasta vi-
cenda della pittura italiana — 
vicenda che qualifica inconfon-
dibilmente I'arte nostra nel 
contesto internazionale —. vi
cenda tuttora aperta e le cui 
impreviste e imprevedibili vie 
sarebbero meno agevoli senza 
tali precedent! morali e plasti
es. Dipingere I'integrita del co
lore del mondo — ha scritto 
Sassu in anni lontani. e operato 
di consegttenza. 

Stupisce. a rivedere capola 
vori come Giocatori di dadi. 
Uomini rossi e. soprattutto. I 
ciclisti. tre pitture del '31. Caffe 
(1932). Gli amanti (1934). La 
morte di Cesarc (193S 39). Mor
te di Patroclo (1939). Atalia 
(1940). Crocifissione (1941). De 
posizione del 194243 (un capo-
lavoro memorabile della pittura 
italiana nuora: non e'e un altro 
quadro italiana contemporaneo 
dove il rosso dell'ira e il verde 
del dolore illuminino. con pari 
forza emblematica, una nolle 
cost fonda per Vuomo. dove col 
fulgore del colore altrettantn . 
laconicamente sia stato < detto > 
della morle e di come gli uomi
ni si ritrovino e divengano so 
lidali e attiri in quel buio): stu
pisce che il pittore appena tr*r-
ca una faticata velta pittorica. 
la lasci subito dielro di se e 
torni a immergersi. rischianda 
cadute vertiginose. nella vita 
con una sorta di mai appagata 
ansia laica. socialista in alcuni 
momenti. per una pittura che 
restituisca plasticamente Vinte-
grita del colore del mondo, del 
moto della vita. 

Possedere. conquistare il caos 
— sono. alia lettera. parole dt 
Sassu del c lontano t 1940 —. 
essere pm forU della molteplt-
cila. ridurre il mondo a un si 
gmficato particolare; al di la di 
una tradtztone che rorrebbe si 
rivestisse di una forma antxea 
le cose che ci circondano. men-
tre e chiaro che la nostra tra-
duione i nel nostro spirito e 
nella tavolozza, per chi sa ma-
neggiarla con polenza e fanta
sia. Aligi Sassu. questa mostra 
lo conferma. e fra t pittori ila-
Ham che hanno acceso il fuoco 
del colore moderno nell'arte no
stra in singolare sincretismo 
con Birolli, \1anzu e Grosso (e 
sintomatico che degli scultori 
abbiano cercato la vita attra-
verso i valori coloristici piit che 
€ tattih *), e con Vambiente ro-
mano dove operavano le formi 
dabili personalitd di Mafai. Pi
randello. Scipione. Gutluso. Co-
gli. Copogrossi, Zireri, Mirko e 
Faaini. 

Per dipingere i quadri che-
Sassu ha dipinto, nel brutto 
mezzo del fascismo e del Nove-

cento, dove il « buona notte .si-
gnor Fattort » di Carra (di cui 
bene scrisse il Lottglii) oggi pud 
apparire come un'itahca confu-
sione fra Vara del sontia e 
quella della veglia. ci voile 
unita di sentimento e di pen 
siero. fit necessario un fonda-
mentale discernimento cultu-
rale. Ma cosa sarebbe stato 
tale discernimento affidato al 
puro intuito. di cui pure Sassu 
e ben dotato. e separatn dalla 
moralita civile e politico? Git 
sto, ancora buon gusto. E, in
vece, a Sassu si possono fare 
riserve ma non sulla questione 
del gusto. II Hrico Sassu sgo-
menta per la sua manconza di 
equilibrio, di idillio, di saper 
fare: append si ripete <• davve 
ro un pittore di cattivo gusto. 
inaccettabile per qualita deco-
rativa e contemplaliva. 

Se dovessimo sintetizzare le 
nostre impressioni. a petto an
che di quadri ben noti di Sassu 
qui esposti, diremmo che egli 
ci appore come il colorista li-
rico piit inquieto e visionario 
della pittura italiana che sui 
contenuti popolari (laid e anti
fascist i) e suU'internazionali-
smo idcologico e plastico ha 
fondato il suo rinnoramento. 
Aligi Sassu e di quella specie 
di artisti italiani contemporanei 
che ci consentono. da certe po 
sizioni conquistate. di volgerci 
indietro e di avere il capogiro 
(non e escluso il voltastomaco): 
si guarda un suo quadro e ri \ 
si convince che si pud andare j 
soltanto avanti. cn*ti quello che 
costi. Da un punto di vista piit I 
generale la vicenda pittorica di 
Sassu ct conferma. per usare i 
parole di Michel Butor. che c 
finito il tempo della «pittura i 
stupida > (mnndana. desidera 
bile e accorta come un'eredi 
tiera ma stupida). che. sem 
mai. s'e aperto un tempo stra 
ordinario della pittura < vol-
gare >. 

Quando, attraverso lo sguar-
do. il lirismo del colore di Sas 
su viene a scorrere fra i nostri 
pensieri, a eccitarli e a susci 
tare assaeiazioni e riflessioni 
nuove in forza delle quali la 
vita torna ad apparire qualcosa 
che vale sempre e comunque, 
quando mondo morale e liberta 
fiatin un tutt'uno siorico esi-
stenziale nell'uomo, si intende 
come e quanta, quasi si trattas-
se di scrivere. il colore, per 

Sassu, possa « tradurre > pla
sticamente il moto della vita. 
renderne I'eros, I'asccsa alia 
luce dei sensi e della storia. la 
caduta nel buio senza appello. 

II colore e il mezzo pittorica 
che rende verosimile il sogtin e 
la visione plastica. Una volta 
tanto le idee di un pittore ami')-
nizzano con le sue opere: «di 
pinjlcre una concreta realta in 
liHiire di sogno *. U sogno e la 
visione vengono, generalizzando 
per simboli e allegoric, a raf-
forzore la concretezza fin nei 
suoi momenti di cronaca. II co
lore di Sassu ('• inseparable 
dalla visione, dal sogno: Boc
cioni pun incontrore He Chirico, 
e con Boccinni poisono venire 
all'appuntamento gli Impressio
nist i e Bonnard. c dictro De 
Chirico affolhusi El Greco e i 
Manieristi. Rubens e Delacroix. 

E' ben vera che Sassu non fit 
solo (i strappare ai musei e alle 
veccliie carte, per restituirli 
alle idee vive e alia necessitd 
del presente, momenti e figure 
dell'arte europca. Fu, pero, ar
tista solitario, anche se confor-
tato da altri giovani innovatori. 
negli anni Trenta, nel sostenc 
re, quadro dopo quadro, che il 
colore del sogno potessp essere 
potenziamento e rivelazione del
la realta; che il mito stesso, per 
via di pittura, potesse attivare 
il nostro senso contemporaneo 
della storia p deJ/'infprrpiifo 
nella storia. 

Nella misitra in cui si pud 
parlare di gusto per Sassu. si 
pud dire die, in quegli anni, 
fondamentale sia stato per lui 
I'approdo alia cultura francese 
e che egli sia il piit <i francese * 
dei coloristi italiani, per segre-
te e fini vene consanguineo de
gli Impressionist!, di Bonnard, 
dei Fames. Quando si parla di 
mito per Sassu, cite e inequi 
vocabilmente un pittore realista 
della vita quotidiana, si deve 

• Deposizione » (1942-M3) 

inlendere la funzionalita pittn 
rico morale del passato nei von 
fronti del presente, die si tratti 
sia di Patroclo, Vamico vhc 
munre. sia di Cristo die tocca 
ai rivoluzionari staccare dalla 
crave, sia di Cesare die deve 
essere qiustiziato. Del resto die 
i qrandi fatti contemporanei 
come i piit quotidiam trapa-m 
no, j>vr via di calaic. liricaineti 
te in miti attuali. in -« tiavcllc 
cseiiiplari >\ e un fatto pittorico 
costante. una fonmdobile enn 
tinuitd in Sassu 

Si pensi a I ciclisti del '31. 
die sarebbe gid un quadro 
stiaordinario se fowc andiv 
soltanto In « traditziotie v ifn 
(innil c popnlarc del granduiso 
antrnpocentri-ima dei period' 
< rosci v (* <» bin •> ill Picasso; M 
pensi pure (piesto quadro nel 
()(•( mezzo delle piit sirtiordum 
ne iminagini fotogiafidie. tele 
visive. filmiche. /,ci veritd di 
f/i«'s/(i imniagiiie quotidiana 
quasi turba per questo prescn 
tarn la giovmezza e I'impre 
vislo con un sentimento lirico 
della grandezza die <• mito, 
concreta mito contemporaneo 
die forse Boccioni avrebbe po 
tuta ainare in quanto siriUui.i 
di un gesto contemporaneo fra 
i oesti umani. grandi e piccoli. 
del passato e del futuro. Xnn 
e un coso, poi. che Aligi Sassu 
nou solo cosi sentisse il mito da 
pittore ma ne avesse chiara co 
scienza intellettualc 

Scriveva, infatti. or sono viol 
ti anni: « ...Lo vita, per Varti 
sta. a poco a poco diventa im 
matiinaria, la realta diventa 
immagine Dare alia realta una 
concreta ftgura di sogno. rosi 
Vimmaginc diventa reale e il 
soi/no si confonde col tempo 
col frusciare del vento sulla 
terra... Da ragazzo vorrcvo iv 
bicicletta Era la una staqione 
eroica. adoravo il fruscio ildle 
gomme siill'asfallo. Vodorr 
acre di fitmo. di bagnata. di 
terra che assnrbivo, la testa 
incassata nelle spalle. rhino sul 
manubrio attraverso i paesi. lr 
campagne. gli arciottnlati scon 
nessi. di volota. Le salite era 
nn allora polverose ed este 
nitanti snttn it sole Solo do hn 
liinqamentr lottato sulle strode 
pud comprendere tutto la poe 
sia... Rivestivo di rant emtio 
epico quel lirico senso di vita 
di ginvlnezza. di svapcrta rhr 
era nel mio more II mondo 
era tutto da ronosrere. era tut 
to da dipingere. Cosi a poco a 
pnro nacque il mio qitandro I 
delisti... » 

Un mondo tutto da ennosccre: 
solo chi ha luncnmente lottato 
"=tille strade puo comprendere 
ttitta In poesia... E' fantastico 
come nelle stesse varnle del 
ricordo scatti il mcccanismn 
poetico del mito. Come il mito 
scatti indietro dal presente Un 
mito che vienp dalla strada, un 
mito che per questo fit funzio 
nale e pud da noi essere ancora 
amato in quanto portatorp di 
qiavinezza e di scapcrta. Con 
te sue pazze mote Sassu 
ne ha sollevata di polvere. fino 
ad affumicare quadri su qua 
dri. Ma anche questa polvere 
della giovinezza e della sea 
pcrta ci e cara. 

Dario Micacchi 

MEDICINA 

IL SOLE IN COMPRESSE 
L'abbronzatura ottenula per via orale * Cura delle discromie cutanee e dell'albinismo 

Quando si parla di camaleon'.i. 
per individui pronti a rnimetiz-
zarsi col mutar degli e^enti. si 
ricorre a una metafora suggenta 
dal cunoso animalctto noto ao-
punto col nome di camaleonte. 
il quale ha la carattenstica di 
mutar colore perche in grado. 
sotto influssi nervo^i diretti dalla 
volonta. di rego!are in vano mo
do la 5<-de e la disposizione de: 
«woi piemen:I Di tanto Tuon-.o 
non e cap.ice. e =e fa il cama 
leon'e e solo ;n Ĥ n̂ o fcurato 

In ver.:a quaicosa re-fc a fare 
:o <tesio per m-jtare a vo!on:a 
:1 colore della propria pe.le. con 
la famo*a abbronza'ura estiva. 
per raggiuncere la quale anche 
il p;u feroce anti^olorad e d: 
sposto a d:menticare un istante 
il suo razzi.srr.o Ma e risaputo 
che non tutte le pelli si adattano 
al trattamento con I raeei <o!an. 
mo'ite di esse nschiando in'ensi 
arrossaroenti ed ustioni. 

I) meecanismo di tutto c:o non 
solo deil'abbron/arsi o meno sul 
le spiagge. ma anche dell'avere 
costitiiTTonalmenTe pe'.le bianca o 
«cura. o perfino di non presen 
tare quasi alcuna pigmentazione 
cutanea, come accade nell'albi 
msmo. dove pure le ciglia e <o 
praccigha. i capelli. i peli in ge 
nere «ono scolorati fino al b:an 
co; oppure il fatto di avere la 
pigmentazione della cute non uni 
formemente distnbuita. con chiaz-
ze piu chiare come nella vitiligo 
o punti piu scuri come nel caso 
di efelidi, lentiggini ecc : insom
nia tutte codestc cosiddette < di
scromie > hanno il loro meccani-

smo nella di?ponib:Ista o meno 
d: una so^tanza scura che e la 
« melanina ». e nella distnbuzio-
ne delia medesima nelle strut-
ture cutanee in modo normale 
oppure no 

Ma da che dipende tale di?po 
n:b:hta? Naturaimcnte si e inco 
m:nc:.i!o co! pensare ash ormo 
ni. rhe rczolano unti fenomen: 
della nostra \ita. ma si e nma>!i 
pel r.impo del.e coneetture Pui 
<i. recen:e -mecp l'attenziooe e 
-tata nvo.ta 32.1 er.zimi. che so
no coT.poiti rh;m ci di natura 
proteaa in srado di coid.z.o 
nare ii normale s\oleersi de. pro 
cessi b ochinrci nei no=tn tes 
=uti. 

Intanto «: e eh.rr.:camente ar-
certato come *i fo-ma la mela 
nina: es^a prov:ene dalla tra-
sforma7;or>e di una sostanza che 
non e ancora tin p-gmento. ma 
un pre pszmento. un cromogeno 
incolore. owero un composto non 
coiorato da cui si eenera un 
composto coiorato II pre pigmen 
to (o cromogeno incolore) e la 
tirosma che. <otto I'azione del 
I'enzima tirosinasi. viene ossidato 
e combmato con rame; il com 
plesso che ne deriva e esatta 
mente la melanina. 

A stimolare un simile processo 
verso un notevole abbrunamento 
cutaneo servono alcune radiazio 
ni solan, mentre altre radiazioni 
rtcr il loro effetto calonfico pos
sono prm'ocare delle ustioni; sic-
come lo strato di melanina pro 
tegge dalla penetrazione dei rag-
gi calorifici gli individui con nel
le scura rcsistono meglio al so

le. per gli altri occorre che la 
e-.posizione sia fatta con gradua-
lita per dar tempo agli ultra-
violetti di incrementare lo stra
to protettuo di melanina. 

IA? creme anti colan son com 
poste in modo da lasciar filtrare 
1 raggi utili e non quelh nocivi. 
ed e co<=i che si ev.tano le scotta 
ture Ma cio «<"\e bene per 1 
-oacetti no-mali. non naualmente 
nei ca î d; \i'i!igir,e o. pegs*:o. 
di albn;-n,o che e una anomal-a 
costitu/'ona.e lecata ad anoma 
l.e gene:.che 

Bi-^2nava t'f>-,are qjaiche al
tro artificlo tale Ha mfluire su'la 
tiro-mas;, l'en/ima che sovrain-
tende alia tra-.fr»rmaz:one della 
tirosma in melan.na. e il mezzo 
e stato trovato con un recente 
compo->to ottenuto per sintesi. il 
«trioTilene». il quale ingerito 
sotto forma di eompresse rende 
toiierab:le Tesposizione al sole 
anche agli albini. favonsce me 
elio di 02m altra nsorsa la pig 
menta7ione delle chiazze di viti-
ligine. ed e mfine utile per gli 
stessi soggetti normah cui per-
mette prolungate esposiziont al 
sole per una rap:da abbronza-
tura «enza che ci si debba un-
gere o spruzzare con creme o 
Jozioni. 

La dose adatta va presa quai-
che ora prima di esporsi ai rag 
gi solari e il prodotto e in ge 
nere ben tollerato. Quasi sem
pre la vitiligine scompare in 
poche settimane. In quanto agli 
albini. poiche in essi e'e un di-
fetto genetico, esso non si cor-
regge fino al punto da ottenere 

una netta pigmentazione. una v< 
ra e propria abbronzatura. 11 , 
si consegue sempre un vantaac -
apprezzabile: quello di confer.' 
re re^x>sizione sola re senza d.i-i 
no. e di permettere cosi che ,1.1 
che costoro possano godere d« 
benefici dell'elioterapia. da c . 
altnmenti sarebbero esclusi. 

Certo che ncorrere a un tr.r 
tamento orale invece che cu".i 
neo non eostitw-cc cran novit.1 
ma non e qui la dtfferenza s., 
stanziale Non si tratta di >isa---
farmaci dello s;osso t:po per ho 
ca anziche per applicazione !•• 
cale. si tratta di d * merrani^T 
d'azione del tutto d:cersi. Co
le creme anti-solan non sj nte 
viene direttamente ne'la prod 1 
zione della melanina. ma v la 
«ciano filtrare 1 raggi capaci d. 
stimolare tale produzione in *oe 
getti in cui essa a\-viene g.a nor 
malmente. 

Col trioTilene. al contrano. e 
il farmaco stesso che opera d • 
rettamente sull'enzima da em d.-
pende il formarsi di melanina. 
anche «e la sua azione va asso 
ciata ai raggi solan. Cio vuol 
dire che mentre le creme anti-
solari valgono per individui nor 
mail ma non per coloro in cui 
vi e difetto enzjmatico nella pro 
duzione di melanina (e quindi 
mancanza o alterata distnbuzio 
ne della medesima) il nuovo far 
maco invece nsulta utilizzahile 
propno in tali stati morbosi o 
anormali. oltre che aver l'eff*t-
to di abbronzare i sani. 

Gaetano Lbl 
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