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Un'annata difficile per la letteratura 

Ildisagio 
dello scrittore 

Le mistificazioni del disimpegno e del fumismo diventano piu ardue 
di fronte alle inquietudini dei giovanj che sempre piu, anche in Italia, 

si collegano ai grandi temi intellettuali del tempo 

Diventa proprio abituale 
leggere su rivistc c pagine 
« letteraric » di quotidiani 
confession*! dl scrittori invi-
tati a dire qualcosa sul pro
prio mestiere. Un glornale 
milanese ha inaugurato ad-
dirittura una rubrica setti-
manale in forma di «incon-
tro >: alia « proposta • di un 
personaggio risponde un al
tro personaggio delta lette
ratura nazionale. E poteva 
cssere una lodevole iniziati-
va: in questo modo avremmo 
potuto, forse, sapere tutto 
sulla crisl che da tempo tor-
menta la narrativa o altre 
forme di espressione. Ma fi-
nora, a parte qualche nota 
seria d'inquietudine, sono ap-
parse per lo piu profession! 
di fede e proteste lamentose 
contro le incomprensioni dei 
critic!, tanto piu sussiegose 
quanto piu quest! scrittori 
hanno 1'impressione di muo-
versi sulla cresta del suc-
cesso sia di vendita sia di 
premi sia di plausi facili di 
altri critici piu tolleranti o 
« comprensivi ». E' un modo 
come un altro per esportare 
la propria crisi o addebitare 
ai compagni dl catena la 
propria prigionia. E chi esal-
ta la < fantasia » ormai umi-
liata e offesa, e chi la « sin
cerity » (ma quale?), e chi i 
fiori del suo giardino; e chi 
invece Iamenta l'invadenza 
delta saggistica o delta so-
ciologia o delle famose scien
ce umane. 

Persino Pasolini, ml pare, 
ha una tentazione di < rinun-
cia >. Essa viene manifesta-
ta attraverso una < conversa
zione » con Cancogni appar-
aa sulla < Fiera letteraria » 
di alcunl giorni fa. Vi si col-
gono due motivi: a) « un pic
colo paese non pud dare un 
grande scrittore », cosicche 
l'ltalia e gli scrittori italia-
ni sarebbero da considerare 
fuori gioco; b) una perdita 
di «fiducia > net proprio 
mezzo espressivo, ossia nel 
« genere » narrativo: tanto 
piu, aggiunge Pasolini, che 
« la realta che prima m'inte-
ressava. intendo dire il sot-
toproletariato romano delle 
borgate, sta cambiando rapi-
damente, non lo riconosco 
piu ». 

Non sarebbe giusto, natu-
ralmente, assimilare queste 
ultime dichiarazioni all'inte-
ro quadro tracciato all'ini-
zio. Anzi, vorrei citarle pro
prio per contrapporle alle 
prime. In realta sembra in-
credibite che discorsi cosl 
nostalgic! e accorati venga-
no fatt! tranquillamente co
me se si fosse prodotto un 
vuoto storico assoluto (men-
tre tanto poi si parla di sto-
ricita e di storlcismi) o co
me se 1'umanita fosse, lette-
ralmente. ferma alle risorse 
deU'aneddoto. del racconto, 
delle pure e semplici artico-
lazinn! letterarie del primor-
di, e la letteratura non do-
vesse contenere nella sua 
qualita di iniziativa o di 
« parola >, la severa necessi
ty di rendere conto della 
propria opera continuamen-
te, d! inventarsi persino 
quella che un tempo si chla
in a va la propria « validita », 
e oggi meglio si direbbe. ap-
punto, scoprire la propria 
« necessity ». Questi discorsi 
diventano anche piu estranei 
al tempo quando si risolvono 
In appelli alia nobile retori-
ca. E* da notare. invece. che 
le parole di Pasolini danno 
«n suono di verso. L'autore 
delle Ceneri di Gramsci col-
loca esattamente la propria 
« rinunria • (che ne credo 
lie auguro definitiva) nelle 
prospettive della crisi bor-
ghese. 

Inoltre ml pare ch'egll dla 
nna prova di modestia (o di 
onesta immodestia) parlan-
do come fa deH'essere «gran-
de serittore9. E' vero nerd 
che rimane dubbio se solo 
le collocation! nazionali o 
ambientali («sottoproleta-
rlato romano >) possano fa
re oggi da retroterra alia 
letteratura. Non sari, in
vece, una crisi qualitativa 
del « mimetismo »? Oppure 
dovremmo concludere che 
quanto accade nel Vietnam 
© nel Medio Oriente o in 
Grecia non tocchl affatto la 
letteratura se non per pro
teste Immediate o firme di 
manifest!? Che non tocchi 
affatto U letterato borghese. 
questo e un altro discorso. 
E a quel limite territoriale. 
del resto. non crede neppu-
re Pasolini, giacche egll 
sposta subito 11 registro del
le sue osservazioni. Quanto 
poi al rapporto * paese-scrit-
tore • 1 prim! esempi che 
•engono In mente sono quel-
II di Kafka o di Borges, scrit
tori di paesi piecoli ma non 
certo ptccoft scrittori. 

Pud preoccupare, tuttavla, 
ehe, mentre si porta 11 dibat-
tito fino all'orizzonte del let-
lore comune (e non e male), 

ino dlmentlcati 1 temi 

veri della « crisi». Cosl co
me, d'altra parte, tuttl I vec-
chi e nuovi temi passatl in 
rassegna nella discussione 
letteraria di questi anni, non 
trovino ancora vera articola-
zione nella reale rlcerca let
teraria italiana (quindi nelle 
opere che si pubblicano). Lo 
dimostrano i librl e gli avve-
nimenti dell'anno che si con
clude. Per essere precisl, 
non sono mancate le belle 
letture (11 doge dl Palazze-
schl o Eros e Priapo di Gad-
da). C'e stato anche qualche 
tentativo interessante (dal-
la Linea di Germano Lom
bard! a Ti con zero dl Cal-
vlno). 

Da registrare qualche ri-
ccrca portata fino alia esa-
sperazione volontarla, come 
tentativo di aprirsi una stra-
da nuova (daH'ultlmo lihro 
di Porta alPopera prima del
ta Ceresa ai lavori « teatra-
11 » di Scabia). Ma c'e man-
cato il libro. Unico segno vi-
tale, come sollecitazione a 
riflettere sulla «crisi > in 
modo diverse da quello che 
qui si e illustrato, poteva ve-
nirci dall'inaspettata e sor-
prendente apparizione del-

i'opera postuma dl Elio Vit-
torini, Le due tensioni. Era 
l'occasione per rlaprire il di
scorso e affrontarlo con un 
impegno che quest'anno e 
davvero mancato. 

A questo punto davvero 
l'ltalia cade sotto la minac-
cla di restare un € piccolo 
paese », come osserva Paso
lini, estranea non solo ai 
grandi temi intellettuali del 
tempo ma anche alle forze 
piu giovani, italiane, che 
sentiamo crescere intorno a 
noi e che a que! temi si col
legano sempre di piu. Pro
prio questo mi fa conclude
re senza pesslmlsmo questa 
nota poco allegra. Il 1967, se 
ha fatto apparire tanto piu 
grave il disagio dello scritto
re che volontariamente si 
chiude nella tradizione delle 
proprie vision! e delle pro-
prie idee, ci lascera fra poco 
in eredita qualcosa che so-
rniglia a un'esperienza e a 
un ammonimento. Le misti
ficazioni del disimpegno e 
del fumismo si fanno piu dif-
ficili. Ed e ora che si volt! 
pagina. -

Michele Rago 

Mikhail Larlonov: i II rlposo del soldato » (1911) 

Dalle armi degli antichi Sciti 
alia prima avanguardia russa 

Un migliaio di «pezzi» tra sculture, quadri e oggetti di vario genere — La man-
canza di una «stagione» rinascimentale — Kandinsky e Malevie, Larionov e Chagall 

PARIGI, dtcembre 
La vasta rassegna dell'arte 

russa, ordinata al Grand Pa
lais, continua a richiamare 
ogni giorno una fitta folia di 
visitatori. 

I giornall e le riviste fran-
cesi hanno scritto dl questa 
manifestazione, posta sotto il 
patrocinlo di Podgorny e di 
De Gaulle, in termini dl viva 
ammlrazione, affermando che 
le preziose opere presentate 
a) pubblico parigino vengono 
esposte per la prima volta 
in Occidente. Tale affermazlo-
ne tuttavia e vera solo in 
parte perche un folto grup-
po di oggetti dalle origin! al 
XII secolo, insieme con una 
larga scelta di icone dal Due 
al Settecento, erano gia pre-
senti nella mostra dei «Te-
sori dell'arte russa» tenuta 
un anno fa a Roma. CI6 che 
invece distingue l'esposizione 
del Grand Palais dall'esposi-
zione romana e il Tatto che 
a Parigi la mostra si estende 
sino ai giorni nostri, offrendo 
cosl una visione riassuntiva, 
ma efficace. anche dell'Otto-
cento e del Novecento. II fatto 
davvero nuovo e dunque da ri-
cercare qui, nella presenza di 
quella nutrita serie di opere 
che appartengono alia prima 
avanguardia russa. 

Ci6 che colpisce di piu gl-
rando per le sale del Grand 
Palais, dove sono raccolti un 
migliaio di « pezzi» fra scul
ture, quadri, monill. oggetti 
liturgici e oggetti d"uso. e il 
constatare come nello svolgi-
mento dell'arte russa manchl 
del tutto la stagione rinasci
mentale. E' una constatazio-
ne gia ampiamente sottolinea-
ta dalla critica e che tnveste 
non solo la vicenda dell'arte 
russa, ma la piu gran parte 
dell'arte dell'Est europeo. Ren-
dersene conto direttamente, at
traverso un lungo itinerario 
di opere esposte, e pert) un'al-
tra cosa. Dal Medio evo al 
secolo XVII1 nostri occhi non 
vedono che immagini 11 cut 
stile e la cui iconografia re-
stano fondamentalmente fe-
deli agli schemi bizantinl. In 

Occidente operavano artisU co
me Giotto. Masaccio. Miche
langelo, o come Durer. Van 
Eyk. Velasquez, Rembrandt, e 
in Russia si continuavano a 
ripetere nelle Icone 1 canon] 
dl Blsanzio. Non che all'in-
temo di tall canoni non av-
venissero mutamenti. 

Le icone 
di Novgorod 

Cosl una vlvadta cromatlca 
dl chiaro gusto popolare si 

Bn6 ritrovare nelle icone dl 
ovgorod. mentre una parti-

colare dolcezza mlstlca si ri-
vela nella produzione influen-
zata dal genio dl Rublev, 11 
grande affrescatore moscovita 
del Quattrocento, e una sin 
golare eleganza ascetica si ma 
nifesta in quelle del Maestro 
Denis e dei suoi seguaci. Pur 
tuttavia non si assiste. nep 
pure nel *6O0. ad una rottu 
ra definitiva delle regole fi 
gurative bizantine. n Rinasd 
mento insomma, come radica 
le fenomeno di rinnovamento, 
e stato un awenimento sco-
nosduto alia cultura plastica 
russa. anche se non manca 
no segni chiaramente umanl-
stid nello sriluppo delle sue 
forme. 

E' proprio questo aspetto 
che Vadime Elisseeff, Com-
mlssarlo generals della mo
stra per la Franda, na TOIU-

to mettere in luce in una sua 
intervista: « Nelle icone — egli 
ha detto — i Russi hanno 
sempre cercato di rappresenta-
re lo sforzo umano, la vita 
semplice, quotidiana. La Ver-
gine di Umeleni e una Ver-
gine dl tenerezza, una Ver-
gine carezzevole. E' un mes-
saggio di dolcezza umana che 
l'artista esprime prima di tut
to. L'arte delle icone tradu
ce assai di piu un atteggia-
mento umano davanti alia re-
ligione che l'interpretazione 
del dogma. E' un'arte che ten-
de ad awicinarsi al prossimo. 
La sua religiosita tende a 
trascendere l'uomo nell'uomo 
piuttosto che ricercare una se
vera solennita ». 

L'arte russa 
delle origini 

E' interessante notare come 
Vadime Elisseeff allarghi que
sto discorso non solo all'ar
te delle icone, ma a tutta 
l'arte russa, dalle sue origini 
ad oggi: • Ci6 che emerge Tun-
go tutti i secoli dell'arte rus
sa e la preoccupazione di ren
dere nel miglior modo possl-
bile un comportamento uma
no di fronte alia natura. In 
qualche modo si pub dire che 
ci si trova davanti a un'arte 
che ha per fondamento U do-
no del cuore. Si tratta del 
messaggio piu semplice: una 
certa generosita verso gli anl-
mali. il paesaggio. E' un'uv 
clinazione che si ritrova anche 
nei period! piu antichi. Pren-
diamo gli ori di Maikop, per 
esempio. Paragoniamo questi 
Ieoni con quelli degli Ittiti 
e ci accorgeremo che non vi 
e in essi la pesantezza ittita. 

Sono animal! assai piu gen-
till, rappresentati come fami
liar! abitanti della terra. La 
stessa pantera non e una bel-
va inquietante. L'inquietudine 
e riservata solo alle bestle 
fantastiche come 1 grifoni». 

La prima parte dell'esposl-
zione e soprattutto dedlcata 
all'arte degli Sciti, un popolo 
che resta ancora oggi per tan-
ti aspetti mlsterioso, vissuto 
daU'VIII secolo a.C. al n del-
1'era nostra tra la foce del 
Danubio e quella del Don, 
vagante per le steppe e solo 
in epoca tarda stanziato in 
parte lungo le coste e 1 flu-
mi a contatto con le colonie 
greche. Quando Darlo, re del 
Persian!, con un'armata lm-
mensa, tento dl sottomettere 
gli Sciti falll nel suo intento, 
che invece gli riuscl coi Tra-
ci e i Macedoni. Dario avan-
zava verso il Nord e non rlu-
sciva a incontrarsi col neml-
co. Si racconta che tuttavia 
riuscisse a far pervenire al 
re degli Sciti un messaggio: 
«Perche continuate a fuggl-
re? Se siete fortl, combattete; 
se siete deboli, sottomettete-
vi». Al che pare che 11 re 
scita rispondesse: « La pace o 
la guerra non cambiano 11 no-
stro modo di vlvere. Perche 
dovremmo combattere se non 
abbiamo nulla da difendere, 
ne citta ne raccolti? Nol non 
accettiamo padroni, e tu ti 
morderai le unghies. II me-
rito della conoscenza degli Sci
ti va soprattutto agli archeo-
logi sovietici che in tutti que
sti anni, attraverso scavi e 
studi, ne hanno portato alia 
luce le remote vestige, sco-
prendo innumerevoli tombe. 

Nessuna particolare idea, 
quasi nessuna divinita e raf-

figurata dagli Sciti nelle pietre, 
nel bronzo e nell'oro. E' una 

Kaahnir Matovlc: « La faklatara a ( I f l l ) 

arte che simboleggia soprat
tutto un impulso vitale insie
me con un istinto sorpren-
dente per la bellezza stillz 
zata in forme e temi lnva-
riabili. 

Dopo l'arte' scita e l'arte 
lconica, la terza parte della 
mostra si concentra invece 
sull'arte del "700 e deU'800. 
n panorama cambia di colpo: 
non piu fond! oro, non pitt 
immagini stilizzate e ieratlcbe, 
ma ritratti e paesaggi dove 
11 gusto occldentale si fa evl-
dente. Antropov. Rokotov e Le-
vitsky rappresentano tale svol-
ta, appunto, nella ritrattisti-. 
ca, mentre Ivanov e Briullov 
la rappresentano nel paesaggi-
smo. Con Fedotov invece pren-
de l'awio quello che e defl-
nito da! critici sovietici il 
« realismo critico ». Con I'abo-
llzione del servaggio, dopo il 
1861, nasce il raggruppamen-
to dei cosiddetti a pittori am
bulant! », un movimento arti-
stico di cui Repin e Surikov 
furono gli esponenti di mag-
giore rilievo. Ormai le idee 
rivoluzionarie hanno guada-

f>ato l'intellettualita russa e 
pittori si dedicano a un'ar

te di denuncia delle mlsera-
bili condizion! del popolo non-
che a dipingere episodi della 
persecuzione zarista contro 1 
democratic!. E' un'arte narra
tiva, spesso aneddotica, minu-
ziosa, che ricorda certl pit
tori delle scuole regionall ita
liane, gli Induno per esem
pio. Non si pub dire certa-
mente che si tratti dl un'ar
te da poter awicinare in or-
dine di grandezza al roman-
zo dellttOO russo, e tuttavia 
non mancano pezzi di acuta 
analisi psicologica. di schiet-
to sentimento e sicura espres-
sivita. 

Alio stesso modo. nella rl
cerca di fissare sulla tela 11 
paesaggio piu tipico della na
tura russa. si muovevano ar
tist! come Levitan e Skiskin. 
E' l'epoca del realismo russo, 
che s'affiancava al movimen
to realista europeo, sia pure 
con qualche ritardo. Gli arti
st! menzionati ed altri ancora, 
che hanno lavorato nella me-
desima direzione, conoscevano 
la Franda, l'ltalia, la Germa-
nia, mantenevano rapportl con 
numerosl pittori di quest! e 
d'altri paesi. e sono proprio 
tali contatti che favoiirarmo 
di 11 a poco llncontro degli 
artist! della prima generazlo-
ne del "900 con gli artist! eu-
ropei della prima avanguar
dia. 

Si entra cosl nella parte 
che costitulsoe la vera sor-
presa della mostra, nel setto-
re doe dove sono allineatl 1 
maestri dene nuove esperien-
ze plastlche russe. Qui incon-
truuno 11 Kandinsky pre-astrat-
to del 1910, tnfluenxato dal 
fames; U Malevie dell l l . pri
ma dellTnlzio della rase su-
premaUsta: Larionov e la Gon-
darova degh stessi anni. dl 
quando doe non avevano an
cora dato il via al raggismo; 
Chagall, gia pienamente in 
possesso del suoi mezzi espres-
sivl; e quindi la Popova, che 
poi diventera costruttrtfsta; 
Palk, cezannlano; e Somov. 
Borissov-Mussatov, Roeric, un 
vlgoroso Kondalovsky. {Custo
dier. Kuprin e n rutllante 
Lentulov, tuttl osdllanU fra 
espresslonismo. cubismo e fo> 
vtsroo. 

mantengono un sapore incon-
fondibile, un legame con lo 
splrito'popolare russo, coi co

lor! delle icone, col gusto orien-
tale di una certa decorazio-
ne. In altre parole finiscono 
per essere piu vicinl alia tra
dizione antica che si era per-
petuata nell'artigianato conta-
dino e nelle espression! pri
mitive del folclore che non la 
pittura ottocentesca dl Repin 
o dl Surikov. 

E' dunque dl un vivo in-
teresse critico vedere che co
sa e diventata la lezione di 
Leger in un Malevie o le sug
gestion! foviste In un Lentulov 
o l'espressionismo munchiano 
in un Borissov-Mussatov. E' 
un'occasione dl studio rara 
che e stata dunque offerta 
esponendo tutti questi artist! 
insieme, nel contesto di una 
cosl grande mostra. 

L'esperienza 
costruttivista 

Cib di cui perb si sente Ia 
mancanza, dal punto di vista 
storico e critico, sono le ope
re lmmediatamente successive 
alia Rivoluzione d'Ottobre di 
alcuni fra i piii important! 
dl questi artist!. Perche, per 
esempio, non esporre anche 
un'opera o due del Tatlin co
struttivista o del Malevie su-
prematista? Non si pub pen-
sare che alcuni schizzi per 
costumi teat rail di Tatlin val-
gono a dare un'idea di que
sta straordinaria personalita 
dell'arte sovietica. 

E non ho detto arte sovie
tica a caso, poiche proprio 
1'esperienza costruttivista ha 
avuto importanza dedsiva so
prattutto dopo il '17: la pre
senza costruttivista la si ri
trova non solo nelle arti pla
stlche, ma anche nel cinema, 
nella poesia, nella nuova for
ma dl artigianato industrial© 
dl serie, nella grafica. e par-
ticolarmente neH'architettura. 

La mostra si conclude, a 
parte questa lacuna e quella 

dei quadri suprematisti di Ma
levie, con un ricco gruppo di 
opere eseguite dopo l'Ottobre 
e in questi ultimi anni, an
che di opere d'artisti che han
no meno di quarant'anni. Si 
caplsce subito che la scelta di 
queste ultime opere e stata 
fatta con scrupolo, sia pure 
nello spirito di un orienta-
mento che gia conosciamo at
traverso le partecipazioni so-
vietiche alia Biennale venezla-
na. A comindare da una no-
tevole tela di Deineka del "26 
per continuare con una natu
ra morta di Machkov del "20 
e con altri « pezzi» dl Jilin-
sky del '62 e di Popkov e 
Popov del '67. non mancano 
esempi su cui alcune riflessio-
ni critiche sarebbero opportu
ne. Le opere degli ultimi tre 
artisti citati. che sono artistl 
giovani, non sono per nulla 
opere di maniera, ricalcate sul 
modelli ottocenteschl. Si sen
te in questi artisti la presen
za attiva di una cultura mo-
derna, che li spinge a rom-
pere o a rinnovare schemi, re-
stando tuttavia fedeli ad una 
concreta immagine del reale. 
Jilinsyk del resto lo aveva-
mo gia vlsto all'ultima Bien
nale. e a proposito dei suoi 
quadri piu dl un critico ave • 
va parlato di una sorta dl 
pop-art sovietica. La deflnlzio-
ne pub sembrare una bouta-
de. Se si pensa perb come 
questi pittori siano decisamen-
te attestati sul riconoscimento 
deU'oggettivita e sull'esigenza 
della piii ampia comunlcazio-
ne allora tale boutade pub 
anche diventare lo spunto dl 
possibile discorso critico. Si 
esce dalla mostra con il de-
siderio di saperne di piii, di 
avere la possibility di appro-
fondire una materia cosl ric-
ca con mostre e testi dedl-
cati in maniera monografica 
ai singoli argomenti. I pro
blem! sono difficili, le que-
stionl sono intricate, ma or
mai 1 tempi sono maturi per 
una conoscenza vera e drco-
stanziata. 

Mario Do Michelt 

Aumenta vertiginosamente 

la stampa di argomento sessuale 

L'erotismo fa 
la caricatura 
di se stesso 

Speculazione e volgarira nella magglo-
ranza delle pubblicazioni circolanti • L'as-
soluta mancanza di educazione sessuale 

Lo spettacolo che oJIrono le 
edicole da qualche settimana e 
cambiato: sovrabbondano di 
riviste che in copertina promet-
tono molto e nell'intemo man
tengono con larghezza in fat
to di anatomia femminilc. Sono 
altneno una dozzina le nuove 
pubblicazioni di vario genere 
che offrono al lettore — o me-
Olio, al c guardatora > — que
sta esibizione di corpi femmi-
nlli. Ed £ sancita ormai uffi-
cialmente una grande conqui-
sta: il maschio italiano ha ac-
quisito il d'tritto di posare I'oc-
chio, con poca spesa, persino 
su quella parte del corpo che. 
salvo errore. in anatomia si 
chiama c glutei maximi *. 

Se poi il maschio italiano & 
di quelli che mettono piede nel
le librerie. pud acquistare il 
prima volume di un racconto 
« cinese » dove un tale Li Yu 
narra storie di amplessi con 
esempi di capacita amatoria 
che fanno apparire del tutto 
rammolliti i robot con cui si 
usa accoppiars't Barbarella. 

Alle donne e dedicata inve
ce una novita (per l'ltalia: in 
Inghilterra il libro & vecchio 
d\ died anni): « La responsa-
bilita sessuale della donna di 
Maiine Davis (Milano. Ferro. 
1967. 207 pag.. 1800 lire), un 
libro che. seguendo lo schema 
di tanti manuali diffusi in al
tri paesi, spiega I'anatomia, la 
fisiologia e la psicologia del 
sesso; insegna come trascorre-
re la luna di miele. ammae-
stra nell't arte del soddisfaci-
mento sessuale * e sulla limita-
zione delle nascite. combatte il 
mito della frigidita come male 
inguaribile. e via dicendo. Pro-
babilmente si deve dire che 
nella situazione italiana anche 
libri di questo genere sono uti-
li. purchi non diventino una 
moda e un alibi per lasciare 
che la mentalita e il costume 
restino quelli che sono in cam-
bio dell'acquisto di un certo 
numero di nozioni. In ogni ca
so non pare molto probabUe 
che giovi alia emancipazione 
della donna la notizia che es
sa c pud aggiungere splendore 
al piacere coniugale se di tan
to in tanto sa suggerire qual
che nuova posizione >. 

Dal canto suo Bompiani pre-
senta il c Manuale ufficiale del 
sesso » di G, Sussman (89 pa
gine. 1300 lire) con I'intento 
dichiarato d'introdurre. dopo 
tanta chiarezza (?), un po' 
di < Confusione Sessuale >. // 
libro e~ infatti una caricatura 
dei vari Kamasutra e dei ma
nuali dell'erotismo: parla di 
Coginus (coito). di Oregon (or-
gasmo), elenca decine di tzone 
eronee* che vanno dal cuoio 
capelluto alia rotula. introdu
ce termini volutamente privi di 
significato come beasculazio-
ne. pomerantz. frdcile. splin-
dina. lobelia, frappe", Nartece 
di Afrodite etc.. suggerisce. in 
caso di € Oregon > precoce, di 
pensare a Konrad Adenauer o 
alia pesca del mollusco nel 
New Jersey, insegna anche lui 
una quantita di « posizioni >, 
tutte impossibili, promette un 
piacere piu intenso a chi ese-
gue U c Coginus della posizio
ne FeedBack» indossando 
pantaloni di cuoio grasso con 
stivaletti bianchi ed awolgen-
doli in plaid di tweed delle 
Isdte Aran. 

Pornografia.« razionalismo > 

conoscitivo, ironia sulle nuini-
festazioni di questo razionali
smo sono vari aspetti, alcuni 
piu sordidi. altri piu fini, del
la civiltd dei consumi. come del 
resto « I'Unita » ha gid scritto. 
Gli editori pornografi fanno 
quattrini. e non sarebbe que
sto il male maggiore; special-
mente se si pensa che questa 
stampa va facilmente a finire 
nelle mani dei ragazzi. ai qua-
li d'altro canto ci si guarda 
bene dal dare un'educazione 
sessuale completa e seria. che 
li aiuti nella loro maturazio-
ne personate e che almeno in 
parte li renda capaci di stare 
alia larga da certa carta pa-
tinata. 

E non c'<? educazione sessua
le per nessuno. non solo per i 
ragazzi, mentre ce n'e bisogno 
per tutti. Ma se si educa alia 
responsabilita sessuale si in-
troducono elementi nuovi nel 
costume e nella mentalita della 
genie, e c'e il caso che la ri-
forma concreta del diritto di 
famiglia o il divorzio vengano 
richiesti con tanta forza da ren
dere sempre piii difficile la po 
litica del rinvio e del nulla di 
fatto da una legislatura all'al-
tra. La civilta dei consumt « 
una profonda riforma dei mo
do di pensare non vanno mol
to d'accordo. Molto meglio ri-
coprire tutto di vernice. o di 
carta patinata. e lasciare sotto 
la superficie lo stato di squal-
lore e di poverta morale. 

Giorgio Bini 

N.B. • I catlolwi cunlmuano 
la low catnpuyna autocntuu 
Limitiamoci pei ora a qualche 
tilolo: Borla presenta due tra 
duztom dal franvese:* Lomu 
sessuulita » di Marcel Eck e 
« II mistero umano della ses 
sualita » di Marc Oraisun. *La 
morale nuova* di Ignace Lepp. 
Ed, Ferro. insieme con molte 

sciocchezze. contiene coraggtuse 
prese di posizione:. scrive ad 
esempio che la castila non £ 
poi quel grand'ideale che «i 
suoi dire, che il divorzio in 
certi casi £ imposto dalla mo 
rale, respinge il «libertinag 
gio » ma anche la repressione 
e i tabii. Ma « cattolico * i un 
termine generico e sfumato. 
Anche i dirigenti scolastici sor-
di al discorso sulla necessita 
dell'educazione sessuale sono 
« cattolici >. 

Una nuova 

collana 

di poesia 
L rditore Guanda inaugura 

una nuova serie della fortuna 
ta collana di poesie c La Fe-
nice». diretla ora da Gian 
carlo Vigorelli. con un volume 
di Bias de Otero intitolato 
c Que trata da Espafia». in 
cui sono raccolte le ultime 
poesie dello scrittore spagno-
lo nella traduzione italiana di 
Elena Clementelli. 

n volume e preceduto da una 
testimonianza poetica di Ra 
fael Alberti. che al Iontano 
fratello ha voluto dedicare una 
c cancdn >. 

Ancora sulle « strenne » di fine d'anno 

CALCIA TORI E UMORISTI 
NEI LIBRI PER NA TALE 

La prima cosa che Tien fat
to di notare • che to genre 
questi artisti, nooostante Is 
pamntele fonnall con le ana-
logba asperlenas occidental!, 

La «passerella» dei libri-
strenna continua. Dopo la ras
segna pubblicata giorni fa, ec 
co una breve appendioe. con 
le ultime novita. Einaudi anzi-
tutto pubblica U testo del n> 
manzo di Thackeray che la TV 
d ha ammannito per tante set-
timane: La fiera della vanita 
E' un'edizione di pregio, con 
presentazione di Mario Praz 
(il prezzo. piuttosto alto, e di 
6000 lire). I lettori (e teie-
spettatori) potranno coal veri-
ficare quanto poco. neU'edizio-
ne televisiva. sia rimasto del 

robusto e tagliente romanzo del
lo scrittore inglese. Un altro 
libro di attualita e fl Marat-
Sad* (per resattesxa. La per-
stcuzkmt« Vaswsimo dl Jean 

Paul Marat) di cui si rappre
sentano in Italia una edi-
zione cineroatograflca e una 
teatrale (Einaudi. lire 1500). 

Anche i dassici hanno avuto 
in queste settimane un certo 
fervore editoriale. La Adelphi 
pubblica La vita i sogno di 
Calderon de la Barca (lire 
3000); Sugar. Le awenture di 
Alice nel paese delle meravi 
glie (L. 3000) e Tvtti i roc 
conti di Poe (L. 4000): Einaudi. 
le Poesie di Breton (L. 3000). 
Q fondatore del surrealismo 
(tempo fa ne pubblico i Hani-
festi); mentre le edizioni eco-
nomiche continuano a fornirs 
edizioni di prezzo motto piu ac-
cessjbfle (ma di d o d occu-

piamo nella rubrica spetifica-
mente ad essi dedicata). 

Tra le « novita » della narra
tive straniera. e da segnalare 
Nova Express, dello scrittore 
americano William Burroughs 
(ed. Sugar, lire 2200). 

Presenza d'obbligo. poi, le 
edizioni d'arte. Einaudi pubbli
ca due splendidi volumi (e 
splendidi non soltanto per le 
riproduzioni. come di solito si 
usa, ma proprio per il testo 
critico). la Storia della pittura 
bizantina. dello stodioso sovie-
tico Viktor Lazarev (L. 20.000) 
e Le metamorfosi del barocco 
di Andreina Griseri (L. 18.000). 
Fettrtoelli. presenta poi Nao-
ve drnensioni detta acaltara, 
di Udo Kultermann (L. 7000). 

Sempre presso FdtrineUi. 
esoono tre fondamentali opere 
di Darwin: Viaggio di un na-
turolista intorno al mondo. Au-
tobiografia e Letter* (L. 2000). 

che si ri vol gono anche al lettore 
non spedalista 

Tra le antologie. si possono 
ricordare Umoristi dell'Ottocen 
to (L. 4300) e Umoristi del 
Novecento (L. 7500). entra mbi 
con numernse tavole a colon 
(ed Garzanti). 

C'e poi una nuova edizione 
aggiornata della bella Storia 
del calcio in Italia di Antonio 
Ghirelli (L. 4000) ed una cu-
riosa. stravagante Gsado di 
MOano, con scritti di FerraU. 
Chiara. Del Buono e altri (la> 
gar, L. SSM). 


