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Uidillio della liberta individuate 

Le lettere 
clalla montagna 
di Henry Miller 
Dovremmo Torse abituarci | 

davvero alle < stagioni > degli | 
acrittori. A suggerire questa 
quasi necessita arriva I'ultimo 
libro di Henry Miller tradot-
to in italiano, Big Sur e le 
arance di Uieronymus Bosch 
(Ed. Einaudi. pp. 359. L. 3.000). 
E* un libro strano, contraddit-
torio; vezzi. biz/arrie e ca
price!: lunghi sermoni con 
tro il sistema di vita aroeri-
cano o contro ogni altro t si
stema > e affascinanti u-wzet-
ti narrativi. Ed e un libr.i 
che conserva qualcnsa e. in 
sieme. sfugge all'impostazione 
e a] galoppo indiavnluto dpi 
due Tropici, il Tropica rfe/ 
Cancro e il Tropica dsl Ca-
pricorno. che segnarono appun 
to la stagione culminante del 
narratore « scandalnso » suhito 
dopo il 1945 

In che ensa si differenzio 
Bio Sur? E' un'opera della 
maturity che accentua tutti i 
vizi precedents Quasi certa-
mente e statu scritto in forma 
di appunti proprio mentre I'au-
tore si era appena aperta In 

, strada al successo e. intanto. 
s'era rifugiato in un angolo 

, sperduto di California, un luo-
go delimitato da una strada 
di comunicazione. da una fore-
sta vergine e da un'alta sco-
gliera ripida sul mare, fra 
vertigini e snlitudine e richia-
mi attutiti dpi mondo degli 
« altri >. Nel luogn sorge una 
specie di accampamento pitto-
resco. gente che vi arriva a 
caso. s'insedia e vi resta un 
mese o un decennio. 

Da una parte Miller vunl 
sembrare pacificato nel quoti-
diano sogno di pura esisten-
za naturale, e si diluisce in 
pagine apologetiche per esalta-
re il tipo <che si contents di 
vivere en marge». ai margi-
ni di tutto. Dall'altra egli stes-
so e fn cerca di qualcnsa. 
Non e piu quella provocazione 
esasperata e profnndamente 
convinta di se contro il ohiu-
so e bigotto sistema puritano 
della tradizione statunitense. 

' ' mulinello delle proprie vision) 
' erotiche recuperate come ele-

menlo chimico con cui si cerca 
poi di produrre una reazione. 
C e r a gia 11 un lato mistico 
che qui toma sotto altre for
me. Ma . nello stesso tempo. 
l'autore si e sottratto alia dia-
lettica immediata. aU'attrito 
con quel sistema di vita che 
odia. Dovrebbe qui verificare il 
suo ideale di liberta. metter-
lo alia prova. Invece. Q misti-
cismo torna sotto altre forme. 
e af grand! mistici. santi e 
asceti. egli si riferisce Idilli 
camente. dagli indiani famosi 
al Cristo evangelico e a Fran
cesco d'Assisi. per predicare la 
buona novella della rinuncia e 
riproporre la polemica contro il 
consumismo quotidiano o farsi 
< Minnesinger del Lumpenpro-
letariat », cantore del sottopro-
Ietariato. < N mondo andrebbe 
davvero in sfacelo qualora but-
tassimo tutto a mare e vivessi-
mo come gigli nel campo? » 

In altre parole, il passag-
gio dalla realta erotico-visiona-
ria alia visione reale di un 
angolo di paradiso si compie 
piu nella dimensione vitalisti-
ca che nella dimensione intel-
lettuale dello scrittore. Questi 
preferisce I'elegia: ed e una 
specie di paese magico che 
vien funri. un paese che do
vrebbe suscitare impressioni 
simili a quelle altrettanto ma 
giche del dipmti di Bosch. Ma 
senza la crudelta e Casprezza 
di quest'ultimo: solo I'idea che 
ci fu un'armonia nel creato 
«quando il leone giaceva con 
l'agnetlo ». 

Eppure. nel contesto del li
bro. s'insinuano le domande 
vere. e Miller qua e la s'in-
terroga anche sulla sua arte di 
scrittore o semplicemente sui 
suoi possibili rapporti con gli 
a l tr i : come e perche vivere in 
an mono o neU'altroT come e 
perche comunicare con gli as-
sentiT Scrivere un libro o scri-
vere una lettera possono essere 
operazionl altrettanto difOcili 
se, dopo essere partiti da una 
polemica violenta e dichiarata. 
ci si siede sulla vetta di una 
montagna. Persino il ritmo del 
racconto s'impoverisce a voite 
fino a mostrar le corde. Persi
no certi aspetti polemtco-sag-
gistici di Miller (queUi ad es. 
del suo pamphlet L'mcubo ad 
aria condizionata), si disfano 
in una girandola'di contraddi-
sioni che l'autore non nascon-
de affatto, e vero. ma che non 
pensa di considerate nella nun 
va prespettiva in cui s'e mes-
so. Nel paradiso dove lupi e 
agnelli quasi si sposano. il son 
amore coniugaJe resta un in
ferno. 

La polemica contro I'ameri 
canismo non impedisce un or-
goglio delta vitalita americana 
colta nel suo essere piu inva 
dente • sguaiata. se appena 
un altro nazionalismo si mani 
resta. QueU'Weal* anarchico 
che Miller, anche come scritto
re aveva ripreso da Celine, si 
linxiinlrn fra lo stoidsmo 

della rinuncia e il misticismo 
della contemplazione. E lo stes
so sistema di racconto articola-
to in bozzetti. figurine e ritratti 
di personaggi che gia Tautore 
sperimentava altrove, qui si 
illumina ancora di tanto in 
tanto in un giuoco di dissol-
venze intitolato « Potpourri ». 
ampia presentazinne alia sim-
patia del lettore di questo pae-' 
se troppo magico o troppo ter-
restre e delle piccole manie pit-
toresche dei suoi abitatori. 

Nel libro si pud distinguere 
piuttosto una parentesi a sor-
presa. un racconto a se che si 
inqundra qui solo per la sua 
ambienta7inne di un momento. 
Ed e il Paradiso perduto. V'e 
protagonista Conrad Moricand, 
amico d'altri tempi, svizzero 
d'origine ma conosciuto in 
Francia negli anni trenta fra 
Cendrars. Anais Nin. Queneau 
e altri artisti e scrittori £ ' un 
astrologo di profession • In 
terroga gli astri e cnntempla 
le vite umane. anzitutto la SUH. 
Ma non esercita neppure la 
professione dell'indovinn An-

zi. e uno sfaccendato. un paras-
sita che al Miller degli anni 
trenta riusciva simpatico per 
le sue manie, per la sua 
ribellinne ugualmente anarchi-
ca. per il rifiuto del c siste
ma ». E qui lo scrittore ritro-
va il brio della sua vecchia 
polemica. Ma Moricand ha 
preso gusto alia sua esistenza. 

Vive qua e la a spese de
gli amici: ex-drogato. pngio 
niero di sogni erotici. domina 
to dalla contemplazione di se, 
non vive senza sentire sotto 
la suola i duri marciapipdi 
cittadini. Non apprezza affat-

to il < paradiso > milleriano 
Capita a Big Sur, invitato dal-
I'autore. ma dopo tre mesi di 
convivenza, fugge anche di 
la, e continuera cos! fino alia 
morte a contemplarsi e s infa 
stidire il prossimo. Miller co-
struisce questa parabola uma-
na a volte con simpatia a vol
te con stizza e persino con 
astio. quando I'ospite A\ fa 
sgradito e ricattatore. Ed 
e quasi un dialogo fra due 
narcisismi che Miller tra.iure 
nelle forme piu elemen'ari: 
due ideali personali ed egoisti-
ci di liberta. vitale quello « a-
mericanu» e contemplativo 
quello < europeo >, ma entrain 
hi ai margini non solo della 
tirannide e dello sfruttament-
to. ma anche della lotta per 
la liberta: anzi. a loro modo e 
sotto certe forme, associati al
io sfruttamento dominante. 

Bisogna. comunque. lasciar 
cadere questa simbologia tra-
sparente o i compiacimenti e-

stetizzanti per ritrovare lo scrit
tore nel gusto spontaneo di 
narrare. E accade persino che 
quando questo gusto gli si 
impone. egli faccia sentire sot
to le sue ideologie multiple e 
composite. Tautentica esigenza 
di liberta dalla quale e par-
tito nella sua ribellione d'al
tri tempi. Cosl ci fa prova-
re un certo rammarico per la 
sua incapacity di bruciare le 
scorie di un manicheismo in 
tellettualistico alia Celine, il 
padre che Miller non si so-
gna ancora di uccidere dentro 
di se per essere interamente 
quello ch'egli e. 

Michele Rago 

Cento anni di immagini in un fascicolo di «Ulisse» 

FOTOGRAFIA 
Arte o consumo ? 
L'atteggiamento degli scrittori • Romantic! e rea-
listi • Un quesito tutt'altro che nuovo • II fotografo 
nella nostra society - interventi di giuristi e storicl 

Uno storico della totografia, died scrittori o storici dell'arte, un 
paio di fotografi, due filosofi, uno psicanalista, uno psicologo, un so-
ciologo, tre giornatisti, due avvocati e due educatori, hanno firmato 
i loro interventi sul recente fascicolo di Ulisse dedicato a cento anni di fotografia. 
E\ questa, una scelta che da la esatta misura dei parametri utilizzati. ancora oggi, 
quando ci si decide a parlare di jotograjia e a cercare di capirne Vinjluenza nel 
Vambito societario e nella vita di ogni giorno. II discorsa, ovviamente. non vttole significare che 
il parere di died scrittori sulVimportanza della hnmaginc non intervssi o non sia qualificante. 
E' solo — secondo noi — t<» problema di strumenti. In sostanza. c-o.si facendo, si continua a for 
wpravvivere un equivoco che ha sempre danneggiato la fotografia Si. perche quando si chiede 
ad uno scrittore di parlare delle immagini fotografiche ci si dimentica che, nel farlo. egli 
utilizzera, quasi sempre, un metro di giudizio e di analisi tipicamente letterario e frutto di una 
educazione prevalentemente umanisttca. f-o scrittore finira. quindi. molto spesso. di far solo 
della letteratura a proposito della fotografia Particolarmente in Italia dove, in fondo, mancano 
una traduzione e una educazione alia immagine come fatto di cultura e dove, ancora oggi. 
troppa gente c snobba > la fotografia considerandola come un fatto accestorio. questo pericolo 
4 evidentissimo. Idealismo, terrore della misurazione scientifica dei fenomeni della vita, precise 
scelte ideologiche contro lo t specchio della « memoria » (come la fotografia veniva chiamata 
nell'800) e contro tutto cid che di reale la fotoqrafia riesce a renderci. a scoprire e far capire 
dell'uomo e della societa. provocano. troppo spesso. un atteggiamento reazionario verso I'l'mma-
gine. Basta dare un'occhiata nell'ambito della scuola per rendersi canto della situazione. Ancora 
oggi, net libri di testo. nello scegliere il materiale illustrativo non si rinuncia alia stampa otto-
centesca e ridicolmente pomposa e falsa, ma alia fotografia. Del Riso^gimento. per esempio. 

non si sceglie la foto dello 
straccione in camicia rossa 
sulle barricate di via Maqueda 
a Palermo, nel 18R0. ma la li-
tografia soggettiva e falsa del 
medesimo avvenimento. 

Piero Berengo Gordln, 
Bruno Rossi Mori • Mau-
ro Volpato sono gli autorl 
delle immagini sul rugby 
pubblicate nel fascicolo di 
Ulisse. Hanno usato un 
metodo di Indagine foto-
grafica che ha permesso 
loro di vedere, dal di den 
tro, con notevole forza di 
Introspezione pslcologica, 
un falto sportlvo, renden-
doceto con grande verita e 
forza 

Finalmente tradotto in italiano il «Ciclo» teat rale di Sternheim 

L'ascesa dell'eroe borghese comincia 
con una deplorevole storia di mutande 

In tre commedie una spietata analisi della societa tedesca fino alia vigilia del massacro mondiale - Da medio
cre e rispettabile impiegato a grande capitalista - Materiale teatrale di primo ordine - Oppositore del nazismo 

Un certo giorno dell'anno 
1911, nel viale alberato di una 
piccola citta di provincia in 
Germania, passa tra il reve-
rente inchino dei suoi suddi-
ti l'imperatore Guglielmo. 
Sotto gli occhi di Sua Mae-
sta un incidente turba un'in-
tera fila di spettatori: una 
giovane signora perde le mu
tande: quelle lunghe coulottes 
d'una volta, allacciate in vi
ta, sono lentamente discese al 
piedi della dama. 

La signora non e sola, alia 
sfilata regale. E' col marito, 
un impiegato della burocra-
zia locale. Quando i due rien-
trano in casa, la sfuriata del
l'uomo e ancora al suo ac
me; Teobaldo, e il nome di 
lui, spara il suo «roba da 
matt i » e giii col bastone sul 
corpo di lei. che si chlama 
Luisa. 

Questa la soena Iniziale del
la commedia Le mutande, di 
Carl -Sicrnlieim- poche bat-
tute danno conto della situa
zione. L'indumento intimo ca-
duto. il timore di lui di aver 
compromesso la sua rispetta-
bilita burocratica, il rimpro-
vero a lei per la sciatteria 
derivante... dalla sua natura 
sognante. Poi, di colpo lei 
gli chiese se per pranzo gli 
vada « coscio di agnello ». Lui 
accetta, si stende in poltrona, 
e legge il giomale. 

Posslbile che da qui comin-
cl l'ascesa dell'eroe borghese? 
E invece e proprio questa la 
strada che Sternheim Imboc-
ca (l): fosse stato un autore 
francese 1'avrebbe tirata lun-
ga con la storia delle mutan
de. facendone il pemo del so-
lito glrotondo della pochade. 
Era, invece, un intellettuale 
tedesoo. figlJo di una ricca fa-
miglia ebiaica. e, come tale, 
ben consapevole della sorte 
di preclusioni. di disprezzo in 
cui erano tenuti gli ebrei nel
la Germania guglielmina; era 
un intellettuale di poco oltre 
la trentina (era nato a Lip-
sia nel 1878) che rifiutava di 
lasciarsi assorbire nel mare 
magnum nelle sabbie mobili 
della gigantesca mediocrita te
desca. Di qui la sua precisa 
volonta di opporsi, con una 
critica violenta, acre ccme una 
beffa, illuminante come un 
saggio, a quello che egli chia-
mava alia francese, il Juste 
Milieu, il giusto mezzo, la clas-
se media, la borgbesia. Ecco 
robiettivo da colpire, ecco la 
entita sociale da smaschera-
re. n suo primo eroe borghe
se si chi&ma Maske. che si-
gnifica appunto Maschera. 
Teobaldo Maske: il piccolo 
borghese. meschino e retrivo, 
sapientemente calcolato. lgno-
rante del tutto, a meta antise-
mita, pronto airobbedienza as-
soluta nella sua fifura di sud-
dito. prepotente in casa, capa-
ce di un*unica venenudone 
che mette insleme l'Autorlta 
la Quantita e U Danaro. 

Bene. I conlugl Masks han
no esposto da tempo fuorl 
della flnestra un carteUo con 

II calebre attore tedesco Gustav Grundgens nel personaggio dl 
Cristiano Maske di < Lo snob ». Berlino, M*t: quindi una delle 
piimiitime edizioni tedesche del capolavoro di Sternheim, 
bandito dalla Germania durante il nazismo 

cui annunciano che vi sono 
due camere da afflttare. Le 
mutande cadute sul viale han
no fatto involontaria pubbli-
cita. ed ecco due altri tipl 
tedeschi. un nobile super-uo-
mo, e un piccolo borghese 
che fa il barbiere, presentar-
si per occupare le due stan-
ze, in modo di stare vicini al
ia signora Luisa. da cui spe-
rano awenture eccitanti. In 
effetti, ne funo. ne 1'altro con-
cluderanno nulla, e non per 
rifiuto della donna. Ma per
che non ne sono capaci. l'uno 
e 1'altro vanitosi ed illusi. re-
spinti dalla realta. che camuf-
fano con la poesia. 

Chi conclude e invece Teo
baldo, che riesce ad aumen-
tare agli afPttuari delle stan-
ze il prezzo aella pigione. Do
po di che, alia fine della com
media, egli pub comunicare 
alia moglie che. avendo rag-
granellato una certa somma, 
essi possono finalmente met-
tersi a fare un figlio. 

Costui, Cristiano Maske, sa-
ra il protagonist* della secon-
da commedia del ciclo, Lo 
mob. L'ascesa del piccolo bor
ghese, comindata col cinismo 
sfrontato, la volgarita, 1'avi-
da e meschina concretezza en-
tra, nella nuova commedia. in 
una sferm piii alta, dominata 
dalla Iudda volonta di ingag-
glare la lotu per la vita. Cri
stiano Maske vuole diventare 
un grande capitano din-
dustria; e perci6 Ucenxlata la 

Sovane amante, allontanati 
ilia Germania 1 genitort, si 

accinge a sposare la flglia di 
un conte, privo di danaro 

ma carico di blasone antico. 
II terzo atto e tutto incentra-
to sulla cerimonia nuziale, di 
una straordinaria forza demi-
stificatrice. 

La terza commedia porta 
come titolo il numero dell'an
no in cui fu scritta e si svol-
ge, 1 9 1 3 . Cristiano e ora il 
piu potente industriale in Ger
mania; ma e vecchio e mala-
to. Ne stanno scalzando l'au-
torita la figlia maggiore e il 
genero. L'ambiente familiare e 
ora del tutto dissoluto; solo 
lui, il grande Maske. resta 
in piedi. Egli annuncia la 
prossima guerra: baratro do
ve l'ascesa deH'eroe borghese 
inevitabilmente porta il Pae
se. Qui Sternheim colpisce, 
attraverso la famiglia Maske, 
quella vera e propria « socie
ta dei consumi» che si in-
stallb nella Germania gugliel
mina nel primo decennio del 
secolo e alia quale, alia fine 
del conflitto, egli dedichera 
un volume Berltno o U Juste 
Milieu, narrandovi le tappe 
che portarono il capitalismo 
tedesco al massacro mondiale. 

Nel libro citato che sugge-
riamo vivamente all'editore 
italiano di questa trilogia del
l'eroe borghese di pubblicare, 
Sternheim stesso off re la chia-
ve per leggere il suo teatro. 
Egli non fa la satire del suo 
eroe borghese, ne gloca con 
l'ironia: egli ne descrive con 
una spietaU sintesi critica, il 
comportamento vero, al di la 
di qualsiasi mlstiflcasione. 
Scrittore borghese, mm di un 
indlvidualismo llluminato e li
berate, Sternheim voleva che 

la sua classe bandisse ipocri-
sie e false moral!, e la 
incoraggiava in tutti i difetti 
che le valevano il successo, 
perche solo cosl il suo « slan-
cio vitale» potesse meglio 
espllcarsi alia luce del sole. 
E poi egli scriveva: «io spe-
ravo che I'operaio avrebbe al 
fine scoperto, dietro la ma
schera convenzionale. il volto 
autentico del Juste Milieu. 
dielro le sue formule lettera-
ne e le sue gentilezze di cir-
costanza, i suoi istinti bru-
tali... e che, a contatto con 
questa realta.. avrebbe trova-
to piu gusto e piu motivi al
ia lotta decisiva qui, che non 
in teorie enfatiche e cadu-
cheo. 

Le teorie enfatiche e cadu-
che erano quelle della social-
democrazia, contro la quale 
Sternheim si scaglib spesso 
(anche col dramma Tabula 
rasa). 

Dunque, sintesi critica del 
comportamento borghese. Di 
qui, un linguaggio teatrale es-
senziale. a battute brevi, ta-
glienti. aforismatiche («afo-
rismi telegrafici », le definiva 
Piscator). Personaggi non co* 
struiti dall'mtemo, quindi 
niente psicologia; costruiti, in
vece daU'estemo, quindi a 
tratti segnati, pochi ma defi-
nitivi. Potrebbero essere rap-
presentati con la matita di 
Grosz, ma non sono carica-
turali; se possono apparire de-
formaU per eccesso come i 
personaggi del teatro espres-
sionista, il loro non e un ur-
lo, ma una spietata analisi 
oggettiva di se stessi. C'e in 
loro una eco del futurismo 
che Sternheim certo conobbe; 
con loro il naturalismo e or-
mai ben superato, e siamo nel 
secondo decennio del secolo. 
Quasi marionette si disse per 
criticarli, ed e anche vero; 
ma cib che li fa modemissi-
mi, oltre all'essere definiti sol-
tanto dal comportamento so
ciale che rappresentano, e 
quella loro teatralita, che un 
celebre critico tedesco, Jhe-
ring, disse fatta di « ghiaccio 
bollente >. 

Sternheim e morto nei pri-
mi anni della seconda guerra 
mondiale, esule a Bruxelles. 
Ebreo, aveva lasciato la Ger
mania ancor prima che Hi
tler prendesse il potere. Ades-
so in Germania, c'e la sua 
grande stagione: lo rappresen
tano un po' dappertutto. Sta 
diventando un classico (coi 
rischi che cib comporta). Da 
noi e un illustre sconosciu-
to. II suo ciclo dell'eroe bor
ghese offre un materiale tea
trale di prim'ordine: speria-
mo che qualche regista se ne 
accorga. 

Arturo Lazzari 

(1) CARL STERNHEOI, Ci
clo dell'eroe borghese: le mu
tande, Lo snob. 1913; De Dona-
to edltore, Bari, 1967. Tra-
duzlonl di Giorgio Zampa, Sa-
verio Vertone, Marianeuo Ma-
rianelll. Pagg. 288. 

Mostra di Ingres 

J.A. Dominique Ingres: c Bagnante > 

Una mostra del piflore francese Jean August* Dominique 
Ingres (Montaaten 17M, Parigl 1M7) «vr* luooo m Roma alia fine 
del corrente mese di febbraie. La mostra, posta sotto I'egida 
del govemi italiano • francese * orgaalztata neH'ambito degli accord! 
cuturall fra I duo Paesi, si propone di offrire un quadro dnnsiemo del-
rarthrita pittorica di Ingres in Italia nei tre period! del suo soggiomo 
a Roma dal 1M» al IRS (periodo initiates! col suo pensionato alia 
Accidentia di Francia), a Flrenze dal TO al "U e poi di nuovo a 
Roma dal '15 al '41, come direttore dell'Accademia di Francia. 

L'esposirione comprendera circa 14t ope re fra dipinti * dlsegni 
(una parte delle ooali attualment* esposto a Parigi alia grande mo
stra aperta al Petit Palais in occaslone del centenario della morte 
del plttore) e OTTA luogo a Villa Medici, allestita a cure della S» 
printendenia alia Galleria Naiionale d*arte modema in collabora
tion* can r*Acced***ia dl Francia. 

Fra I* oper* pi* celebti ch* glungoranno a Roma da ogni 
part* dot mondo s] rtcordan* II rltraft* dl Bartolinl, qvollo di 
Granet, L'Antloc* * Stratonk*, L t d l p * • la Sflng*. Glove • Teti, 
II segno dl Osslan (gia destine** agll apaartamentl napeteonki 
d*l Qeirlnal*), Ruggero • Angetka, ace 

Dl *cc*zlonal« Inferess* r*mpllsslma scelta dl dlsegni per 
la maggif part* prastatl dal Meea* Ingrn dl Mantaaban ch* *ffron* 
an quadro aiti emam—l* rkc* a dreaataaalate dalfattlvita dl Ingre* 
In Italia. 

Le cose, a pin di cento anni 
dalla nascita della fotografia, 
sono purtroppo, nell'ambito 
della cultura ufficiale e acca-
demica, ancora come tanti an
ni fa. Krakauer nel suo Film: 
ritorno alia realta fisica ci da 
un quadro di questa sitazione 
al momento della nascita del
la immagine fotografica. E' 
un quadro che spiega tante co
se e che, ovviamente. conser
va. spesso anche ai giorni no-
stri, il suo valore. se non al
tro perche fa comprendere e 
chiarisce certi atteggiamenti 
e certe scelte nell'ambito del
la cultura piu in generate e 
di quella fotografia in parti-
colare. Scrive Krakauer: « La 
intuizione dei compiii di regi-
strazione e di rivelazione di-
questo < specchio dotato di me
moria » (la macchina fotografi
ca. - N.d.r.) — e cioi della sua 
intima tendenza realistica — 
fu dovuta, in gran parte, al 
vigoroso attacco che le forze 
del realismo venivano lancian-
do in quel periodo contro il 
movimento romantico. Nella 
Francia dell'800 la nascita del
la fotografia coincise col dif-
fondersi del positivismo, at
teggiamento intellettuale pid 
che scuola filosofica, il quale. 
condiviso da molti pensatori, 
scoraggid la speculazione me-
tafisica a pro d'una visione 
scientifica, in perfetto accor-
do col progresso della indu-
slrializzazione >. 

Per il discorso fatto fin qui, 
abbtamo preso a pretesto gli 
scrittori, ma potremmo vali-
damente ripeterlo, anche per 
gli storici dell'arte e per chi 
si occupa di arti figurative. 
Costoro, per un malinteso gros-
solano, vengono mterpellati 
ogni volta che si discute di 
fotografia perchi rispondano 
al pretestuoso quesito se la 
fotografia sia arte o meno. 

Un dilemma 
che non si pone 

Proprio in base a quanta 
abbiamo detto {mora sard fa
cile rendersi conto dell'assur-
dita di un dilemma del gene 
re. E' un falso scopo — come 
si dice — perchi il nocctolo 
della questione e evidentemen-
le, un altro. Sbaglia quindi. 
Maria Luisa Astaldi. nella pre-
sentazione al fascicolo di 
Ulisse sulfa fotografia. quando 
pone questo problema allot-
tenzione del lettore. come se 
si trattasse di un dilemma fon-
damentale. 

E' facile dimoslrare come 
questa problemalica abbia oc-
cupato. per mesi e per anni, 
le riviste culturali e di foto
grafia, nella seconda meta del-
1'800 ed e altrettanto facile di
moslrare come questo tipo di 
dibattito non sia approdato, 
com'era prevedibile, proprio 
a nulla. II discorso. ('abbtamo 
detto. 4 un altro e sono proprio 
i termini della questione a do-
ver essere spostali. 

Detto questo, e giusto rico-
noscere un grande merito ad 
Ulisse: quello di aver voluto 
affrontare un tema di grande 
impegno. E' proprio merito di 
questo fascicolo sulla fotogra
fia se tutte le riviste specia-
lizzate riprenderanno una sa-
lulare e franca discussione sul 
valore della immagine nella 
societa moderna, sulle sue 
immense possibility di « regi 
strazione •. di comunicazione, 
di scoperta e di indagine sul
la tnta e sull'uomo Un tema, 
come si vede. di grande fa-
sexno e di eslremo interesse. 
Dtbotttii del genere. purche 
mirino al concreto e all'essen-
ziale, non possono che giova-
re alia fotografia e a chi si 
occupa di immagini non soltan-
to a fini mercnntiltsfici. 

Fra gli interventi (la scelta 
dei quali semora ** po' eatua-

le) vogliamo rlcordame bre-
vemente alcuni. Quello di 
Gernsheim, apprezzato e rico-
conosciuto storico della foto
grafia a livedo mondiale, ci e 
parso particolarmente calzan-
te. Di sicuro interesse quelli 
di Gillo Dorfles. Enrico Fid-
chignoni, Mario Spinella (L*u-
so delle immagini nelle societa 
capitalistiche e in quelle so-
cialiste). Evelina Tarroni (La 
fotografia nell'insegnamento). 
Ando Gilardi (La fotografia a 
scopi scientifici). Piero Beren
go Gardin (Esperienze e ri-
flessioni di un fotoamatore). 

II rispetto 
della «privacy» 

Ando Gilardi. nolo personag 
gio della fotografia italiana 
per le sue capacita di osservu-
zione e di ricerca. ripropone 
qui le sue lesi sulla « scienti-
ficita della fotografia > e la 
sua denuncia per lo smembrar 
si del patrimonio iconografi-
co nazionale. Un esempio cln 
quente delle sue test (con le 
quali peraltro concordiamo) 
i quello che riguarda lassas 
sinio del presidente Kennedy 
e la registrazione casuale su 
scadente pellicola otto milli-
metri. fatta del terribile avve
nimento. da un cineamatore. 

< Scadenti fotogrammi otto 
millimetri — scrive Gilardi 
— hanno rimesso in discussio 
ne Vinchiesta condotta dalla 
piu qualificata commissione 
di «esperti > che si potesse 
immaginare con le tecniche 
tradizionali (interrogator, con 
fronli, ricostruzioni e via di 
cendo). Fiumi di parole si so 
no dimostrate, in definitiva. 
meno probanti del messaggio 
registrato per via ottica in 
pochi millimetri di pellicola 
E se la storia e scienza (e lo 
e, o almeno lo dovrebbe) pos 
siamo chiederci quanta scien 
tifica sarebbe slata quella 
eventualmenle scritta. un gior 
no. riguardo a quel rilevante 
avvenimento, sulla sola base 
delle " fonti " classiche, owe-
TO di chilometri di carta, e 
senza quel pochi millimetri di 
gelalina emulsionata. La ven 
la e che molle "scieme". uma-
mstiche e naturali. sono di 
ventate effettive dal momento 
in cut hanno potuto disporrc 
di strumenti di osservazione. 
registrazione e misurazione 
malemalica. Fra tali strumen 
ti la fotografia e sicuramen 
te — dopo la malemalica sles 
sa — il piu importanfe ». 

Altri interventi si occupano 
dei fotografi che non rispet-
tano piu la < privacy * • mo-
strano grande preoccupazione 
per il problema. Anche que 
sta volta i fotografi sembrano 
responsabili del deterioramen-
to di certi rapporti definiti 
* civili». Cosl facendo si la-
sciano volutamente in ombra i 
veri termini della questione: 
si vuole e si tiene in piedi una 
societa come la nostra, basata 
sul consumismo piu deterio-
re, sulla mancanza di auten-
ltd rapporti umani fra le per-
sone. sulle ferree leggi del 
mercato e del profitlo e quan
do i fotografi si inseriscono 
in questo grande giuoco e ne 
diventano essi stessi gli stru
menti, ci si scaglia contro di 
loro, accusandoli di non ri-
spettare piu niente e di inva-
dere la * privacy >. Dawero 
un bel modo di affrontare il 
problema! 

Con Faolo Monellt. infine. 
(La civUld delle immagini) 
siamo alia preistoria di un di 
SCOT so appena appena un po' 
serio su la fotografia. II <lrom 
bonismo t non e mai stato uti 
le m nessun caso. figunamo-
ci in questo! 

L'inlervento di Monellt. che 
parla di barbaric in rapporto 
alle immagini e che accusa 
la fotografia di avere ucciso 
la pittura, i dawero Vunico 
grave neo del fascicolo di 
Ulisse dedicato aua fotografia. 

WUdimrro Scttimrili 


