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Menlre da piii parti si avanza la richiesla di I | / 0 pera grafica di Jack Levine e pitture recent! di James McGarrell e di Irving Petlin presentate a Roma 
un obbligo scolastico esteso fino ai sedici anni 

LA NUOVA MEDIA 
SUPERIORE 

NON HA ANCORA 
UN VOLTO 

La «licealita»: un ideale in crisi - Le as-
surde proposte di Gui e del centro-sinistra 
Una plurality di scelte che non conferiscono 
ai giovani nfc capacita professionali nfe ma
turity culturale e civile -1 nuovi orientamenti 

Tralasclando per il mo-
mento gli aspetti quantitati
ve cerchiamo dl riconslderare 
la sltuazlone del la scuola se-
condaria superlore com'e oggl 
e quale la vogliono 1 plan! 
attuall e futuri dl ogni possl-
bile centro-sinistra Davantl al 
ragazzo che ha la fortuna dl 
temnlnare la scuola dell'ohhll-
go, si parano parecchle stra-
de, oltre quella che lo porta 
«;pmn"fpmentf> al Invoro non 
qualificato. Pub entrare In un 
lstltuto professlonale, e ne 
usnlra senza nessun tltolo le-
gnlmente rlconoscluto e nella 
migllore dellp lpnfpsi dopo al-
runl annl sara operalo quali
ficato: onnure puo Isoriversl 
ad an lstltuto magistrate. e 
dopo quattro annl sara quasi 
sleuramente destinato alia dl-
snccupazlone o a camblare me-
stlere. In ogni caso con le Idee 
confuse e senz'arte n?> parte. 
Se entrera In uno del tantl 
lstltutl tecnlcl e si dlplome-
ra. flnlra nelle attlvltft terzla-
rle o npll'lnriustr'n, come trn-
smettltore dl ordlnl e senza 
possibility di prendere declslo-
nl autonome. Se inflne sea 
gllera un lioeo fsapplamo che 
quasi sempre non e lui a see-
gllere. ma le condlzloni eco-
nomlche della famiglla). alia 
fine di un qulnquennlo, sem
pre scartando la probablle 
Ipotesl delle bocciature, avra 
davanti a se l'universita (na-
turalmente perdurando la sua 
Incapacity d'lnserirsl in mo-
do professlonale nella societa, 
In quanto a scuola non ha 
imparato nulla che gli serva). 
Qualunque sia stata la sua 
destinazlone a quattordlcl an
nl. 11 giovane che studia giun-
ge a dlclotto o diclannove 
culturalmente sproweduto, po-
liticamente immaturo (a me-
no che non abbia supplito con 
altrl mezzl alia propria forma-
zlone dl «cittadinoa che la 
acuola non gli ha dato) e pro-
fessionalmente sbandato. 

La sola scuola che sla na-
ta con un preclso fondamen-
to culturale e 11 llceo classl-
co, che lnfattl nel passato, 
quando era scuola per pochl 
prlvilegiatl, in parte serviva 
agll scopl di dare una cul
tura « disinteressata > da com-
pletarsl all'universita o da 
sfogglare nei salottl; una cul
tura basata sulla contempla-
zione di un passato che in 
qualche caso potpva fomire 
occasionl e sostanza di matu-
razlone spirituale (rartssima-
mente dl maturazlone civile). 
ma aveva almeno una sua or-
ganlclta e In certa mlsura riu-
sclva a funzionare come scuo
la di slgnorini destlnati a pri-
meggiare. 

Oggl non funzlona piu, per-
Che la massa di giovani che 
*i accedono sono naturalmen-
te portati a guardare la real 
ta che 11 circonda. Perclb an-
che 1 «fortunati» che la fre-
quentano — o che frequen-
tano la sua grottesca imita-
sione in peggio che e U llceo 
scientiflco — sono essl stessl 
destinati all'lnferiorita: saran-
no tutto sommato una elite 
piuttosto squallida. 

In queste condlzloni — che 
al documentano sempltcemen-
te badando alia espertenza del-
I'tnsuccesso a cut sono con-
dannatl la maggioranza del nv 
gazz] in tantl moment! della 
Toro camera — la proposta 
della licealita come Ideale non 
merit* neppure di esse re di-
acu&sa, ma altrettanto reazio-
narta e la prospettlva. presen-
tata da Gui a nome di tutto 
11 centro-sinistra. dl ben cin
que licel, rtmodemati ma sem
pre Impossibllitatl a rtsponde-
re alle esigenze di una cultu
ra moderns da costniire 

Diverse raiutazioni si dan 
DO tuttavla a sinistra sulla 
strutturaztone di una nuova 
scuola secondaria supenore: 
e'e chl propone una diparU-
stone in scuola tecnico-profes-
sionale e llceo unltarto. e chl 
si batte per una aoluzione ant
es. Va detto subito che la rl-
chlesta, avanzau da ptu para, 
d"un prolungsroento deU'obbli 

go fino a sedlcl anni porta 
come conseguenza che alme
no fino a quell'eta esista una 
sola scuola (a meno che non 
si voglla riproporre dopo 1 
quattordlcl anni una blforca-
zione che ricorderebbe quella 
tristlssima fra media e avvia-
mento) e la sparlzlone dello 
lstltuto professlonale. 

Per 11 successivo triennio, 
gli awersari della soluzione 
unitaria temono soprattutto 
che la scuola unica diventi 
una scuola uniforme, che non 
tenga conto delle diverse ten-
denze e attitudinl del ragazzi, 
che a sedici annl gia si ma-
nifestano. (liuste preoccupa-
zionl. a cul si pub risponde-
re che una scuola unica pub 
contenere al suo tnterno un 
certo numero di opzlonl, com-
presa una classlca. per chl ve-
ramente senta dl poter rlvol-
gere la sua attenzlone al mon-
do greco-romano senza perde-
re T'orientamento rispetto al 
nostro mondo, e compresa 
una llnguistlca 

Contro la dipartizlone mili-
tano argomenti di vasta por-
tata per 1 militant! della clas-
se operate e I marxisti: fino 
ad oggl la divisione in licel 
ed istituti teonici ha signifies-
to In prPdeterminazione per i 
ragazzi di quattordicl annl dl 
un destino da cul e sempre 
stato difficile evadere: il desti
no dell'appartenente all'e7ife 
che maneggla gli strumenti ln-
tellettuali, frequenta l'universi
ta e si inserisce ad un qualche 
livello nella classe diiigente, e 
11 destino di chl occupera 
sempre un ruolo subalterno 
nello sbocco professlonale e 
nella formazione culturale ine-
vitabllmente centrata sul no-
zionlsmo e sulla tecnica presa 
a se. E in avvenire potra es-
ser diverso, specialmente In 
una societa divisa in classi? 
Sia pure aprendo gli sbocchl 
universltari al giovani da qua
lunque scuola provengano, non 
continuerebbe la duplicita de-
gll lndirizzl a slgnlficare una 
divisione del complti tra fu
turi dirigentl e futuri esecu-
torl? 

Altrettanto urgente e la dl-
scussione sul tema dell'asse 
culturale. SI tratta dl decide-
re che tipo di cultura porre 
a fondamento per tuttl nella 
scuola successiva all'obbligo. 
Non sembra che essa possa 

essere altro che quella che si 
sostanzia di sclenza, storia e 
lnteressi sociall. La sclenza, 
perche oggl essa sola pub for-
nire strutture cultural! capad 
dl formare nel giovani la ra-
zionalita, la criticita d! giudl 
zio e I'autnnomia di pensiero 
che permette di affrontare al
ia radlce l problem! della real
ta. La societa, come studio del 
termini vert In cul gli uornl-
nl oggl pongono 1 problem! 
general! del mondo nel quale 
operano e organizzano la loro 
eslstenza, per evltare che lo 
tmplanto scientiflco degeneri 
nel tecnicismo come vogliono 
1 padroni, doe in quella ro-
zionaltta senza ragione de-
nunciata con rara efficacia da 
uno del tantl document! del 
movlmento studentesco. La 
storia per poter cogiiere ta 
realta materiaie e umana nei 
suo svolgimento e intendere 
le ragloni lontane e vtclne de 
gli event! C pol le lettere, 
Carte, il «patrimonioa della 
umanita. che Lenin e Gram-
sci ci hanno tnsegnato ad a» 
sumere con passione ma con 
luddits e coerenza di uoml 
ni di oggl, che vogliamo com 

Bleti. onnllateraU come dlceva 
iarz 
Quale funzione avreboero 

gli tnsegnami in una scuola 
nuova? E' un problema che 
non possiamo evltare. oggl che 
tl movlmento operalo con 
sempre magglore chtarezza 
comprende la oecesstta di 
lottare contro I'autorltartsmo 
tn tutte le sue rorme. nella 
fabbrlca, nella societa e nel
la scuola. 

Giorgio Bini 

Americani del dissenso 
Tre artisti, profondamente americani per I'immersione nella vita d'oggi, ma anche intimamente legati all'arte europea, che operano fuori 

e contro i miti del « modo di vita americano ». - Levine smaschera I'ipocrisia della « Grande societa » - McGarrell, con la sua malin-

conia esistenziale, fa giganteggiare liricamente la vita quotidiana - Petlin, con i suoi « invasori», crea metafore sulla violenza borghese 

I problemi della scuola dell'obbligo visti da un 
maestro elementare e da una professoressa romani 

La rabbia delle borgate 
/ (i lazzaroni» di Pietralata e le « sognatrici» deU'Al-
berone nelle indagini di Albino Bernardini e Lia Giudice 

I problemi della scuola del
l'obbligo visti da un maestro 
in una scuola di Pietralata 
(borgeta operala e sottopro-
letaria, a Roma) e da una 
professoressa della scuola me 
dta dell'Alberone (quart iere 
medio di nuova formazione): 
Un anno a Pietralata di al
bino Bernardini (ed. La Nuo
va Italia, pagine XIII 150. 
L. 1000) e Le raapzu dell'Al 
berone di Lia Giudice (ed. 
La Nuova Italia, pagine XVII 

IS7. L. 1000). ambedue con 
prefazlone di Gianni Rodan 

« Volar tnsegnare non preoo-
cupandosl troppo della vita 
esterna del bambino e un po' 
un vizlo dl no! maestri; vi-
zio che, col passare del tern 
po e diventato tradizlone Ma 
se questo e possibile tn un 
qualsiasl altro luogo, e asso-
lutamente unpossiblle a Pie
tralata » Solo guardando fuo
ri, a maestro puo icapire 
che quella rabbia non e rt-
volta contro di lul». ma na-
sce e si svlluppa tnevitabil 
mente altrove Ma. «la scuo
la che dovrebbe essere oerv 
tro dl vita, e quindl stretta-
mente :egata. almeno per cer 
U aspetti. alle attlvita delta 
soaetA che la circonda. venlva 
isolate come un oenitenzla 
no* 

Oove nasce, dove e diretta 
quella « rabbia •? Lentamente 
dalle pagine del Ubro, descrV 
vendo la borgata come nene 
presentata dagil stessl ragas-
st dl borgata che vanno a 
scuola. si comprende la na

ture della rabbia dl questl gio
vani, delle deformazionl com-
portamentaii a cul porta, del 
valore positivo che pub assu-
mere nello svlluppo delle per
sonal! ta. 

«II culto del quattrlnl era 
superlore a qualsiasl altra co-
sa », « nel piimi giornl di scuo
la non e'era uno che pre-
stasse. neppure per un tstan-
te, una sua cosa ad un ami-
co vicino. II senso della pro-
prleta. portato all'esasperazlo-
ne. era allmentato dall'incita 
mento famillare e dalla vita 
di strada •; la rabbia della mi 
seria. dunque; «era la lotta 
contro la tipica mentalita del 
razzismo nostranoa: la rab 
bia della sottomissione 

Coal anche per l genlton, 
le madrl- • Le in vital ad espri-
mersi come sapevano. cloe an
che in dialetto; ebbi modo co-
sl di conoscere certe sltua-
zioni famillan che ml cruart 
rono gli attegguunentl dl non 
pochi alunnl. Nessuno rlnun-
zib alia parola, tutte avevano 
un sacco dl cose da dire. Ma 
lo strano era che volevano dl 
re tutto in una volta: si ve-
deva proprio che avevano bl-
sogno di sfngarsi». 

Ben dlversa ta sltuazlone al-
I'AI berone; «SI e notato co
me i'assenza dl una coscien-
za di classe disttngua la pio 
cola borghesia dal proletaria-
to. e non e'e dubbio che a 
troveremo anche qui davantl 
aU'esaltazione. rozza che sia. 
deU'lndividuo; pert) e tutta la 
cultura borghese. buona e cat-

tiva, che induce in questa dl-
rezione ». Per cul. « 11 successo, 
sempre il successo. mlsura del
la vita ». anche se • nessuna, a 
quello che tndovtno dalla loro 
stupita espressione. ritiene dl 
poter ma! divenire altro che 
professoressa o ragioniera ov-
vero hostess o interprete». 

L'indivldualismo qui e con-
fonnismo: • bo potuto osserva-
re che esse non concedono 
nulla all'anormaie; una ml ha 
nascosto sempre di essere fi-
glla adottiva; un'altra che 1 
suo! genlton siano separatl; 
una terza che U baboo sia 
un umile lavoratore Non si 
tratta di riserbo. ma di ver-
gogna: bisogna essere come si 
suppone che gli altn siano, o 

meglio: bisogna lasciar suppor 
re agU altri che. per quel che 
ci riguarda. la regola usuale 
non e stata violate». 

L'amblente e la costante 
principale dell'equazione edu-
cativa: per I • lazzaroni > di 
Pietralata o per le • sognatri
ci» dell Alberune si tratta sem
pre dl farll usclre dal lore 
ghetto ambientale Anche que
sta e la funzione della cultu
ra E' per questo che sentia-
mo la prufonda verita delle 
parole di Francesco di Pietra
lata: 

a A noi non a pensano; 
not che siamo di qua. 
pensano solo a sistemare 
quelli che seguono di la». 

lucio Del Comb 

^ DANTE E LA CRITICA 
Nells storia wtterana con 

temporanea, uno dei proble-
B3l piu oomplessi cne la crtti 
as na dovuto affrontare e sta
to quello ralatlvo alia Inter 
pretasione della Dtvtna Com-
fiMdja, P«r risolvere I'apona 
cul 1'esteUca crodana aveva 
portato con la dlstinzione dl 
poeala e atruttura. Decistvi tn 
questo senso sono statl tn 
psrtioolare, gli stud! di Ml 
chele Barbi, Galvano Delia 
Volpe • Erich Auerbacn den 
quail ormai non si pub non 
tenere conto se della Dmna 
Commedto » vuoie comptere 
nna lettura obiettlvs (e non 
Unpresslonlsttcs). 

Se si pensa. pero, s come 
di sollto si legge anoora Dan 
Is nelle nottre acuole, al es-

quanto torn! utile s os> 

cessana unaniokigia della cn-
Uca dantesca cne (accia U 
punto suilo stato attuaie de-
gli studi e intormi oosl, sui 
processo di nrrurtone e di su-
peramento della critics cro
dana e fomisca tnsieroe i os> 
eessan sussidl metodologici 
per una lettura stondzsmts 
della • Uivtna Conunedia • Ed 
e quanto fa Carlo Salinan 
con questa sua nuova antolo 
gia {Dante e la crttica. Later 
za Ban 191*. pagg *U U 
re £M)i. srncchita ed aggior 
nata nspetto alia (ortunaia 
precedent* edutione 

L*ank>logia e siruiturata UJ 
tre parti La prims oomprao 
de saggi, che. attraverso rasa 
me della produslone glovam 
le dl Dante, chlariacono I mo 
mentl « nodall a dells SOB for

mazione e sono ta oecessana 
premessa alio studio della D% 
vtna Uommedta 1 saggi so
on presentati da Sallnari non 
in online crooulogico, ma in 
on disegno volto prima sd U-
lustrare m modo orgamco le 
vane fasi dell'atOvita cultura
le e poetics dl Dante, pot a 
tnterpretare la Dtvtna Com 
medio secondo le mdicaziom 
di lettura della criuca storl-
cistica che. nei «uoi nsuit«u 
piti alu. si muove «mtomo 
ai caraiiere iiquratt della rap 
presemazione dantesca vale 
a dire alia streiia cnnnes.<(H» 
ne del senso tetterale con U 
stgmficato stmboltco* 

Nella secunda parte, cne • 
si pit unportante del ubro. 
Salinan documents come oel-
resegeal deUs poeals dl Dan

te sia oggl defuutivamente n-
solta la tradizionaJe antlno 
mia tra U aenso letterale e 
quello allegonco. e superata 
Is dlstinzione crociana fra 
struttura e poeais. I dad sto-
nco-ftiologia del ssggio di 
Michele Barbi moatrano la 
funzione poetics, neua Dtm 
na Commedia. dsua atruttura 
dottnnaie: ad eguale nsuiia 
to perviene G. Delia Volpe 
sulla base dl un piti general? 
.lisonrso sul!'arte, tn cui fon 
dementaie e I'asstinto cm 
jgni discorso poetioo si org* 
mzza su element] razlonali 
Ma u punto pib alto della 
nuova cntica dantesca viene 
giustamente Indicate nella 
e rappresentaxlone figurale » 
dl Ausrbsch, ens, swsrts 3s-
Unsrt, s « l s scoperts pio ln> 

portante delta cntica dante
sca degb ultimi ctnquanta 
anni a. 

Come cipprofondimento dei 
is tnterpretazlone dl Auer-
bach vengono poi aggiunte pa
gine di un recente studio di 
Salvatore Battaglia A conclu-
slone dl questa parte centra
ls del Ubro. figure una ma 
gistrale esplicazione cne Nats-
lino Sapegno (a degli esiti piu 
valid! delta nuova critica Nel
la terza parte, che e la piu 
ncca sono tornili esempi or 
ganid di ietture di singnli 
oanti: rtspetto alia preceden 
te edizlone questa parte si ar 
rtccrusce di saggi del De San
ctis e dl G. Getto. L. Spitzer. 
W. Blnni. 

a. I. t. 

A SINISTRA: 
J a m e s Mc 
G a r r • I I: 
« Currents », 
1967. 

A DESTRA: 
Jack Levine: 
« Prigioniero 
spagnolo > 

/ / mercato nordamericano ha privilegiato durante questi anni, al fine del consolida-
mento artistico di una egemonia economica, quegli artisti e quelle correnti che con le 
forme plastiche fossero propagandist! americanisti del « modo di vita americano » • 
della sua espansione imperialista. Significativo e stato il ricambio ideologico-plastico fra regionalisti « pit-
tori della scena americano » e oggettivisti « pop t> celebratori dei miti americani e dei riti^lel consumo dells 
merci. Nel 1957 il regionalista pittore Thomas Benton atfermava di aver voluto dipingere quadri che 

«dessero un significato 
inconfondibilmente ameri
cano agli americani». 

E proprio U fatto di non 
essere americanista. ma in-
ternazionalista e democratico. 
ha significato per tutto un 
grande filone plastico ameri
cano — per esemplificare di-
ciamo che va da Shahn Ever-
good Hopper Lebrun e Levine 
a McGarreU Petlin e Dieben 
korn che sono fra i molti gio
vani innovatori realists — una 
vita non ufficiale, dura anche 
per il prezzo individuale che 
tanti autori hanno dovuto pa-
gare col loro rifiuto intellettua 
le deiramericanismo. Anche 
sul terreno delle mostre que
sti autori hanno avuto vita 
non facile. Per questi motivi. 
oltre che per l'evidenza pla
sties di una forte presenza 
umana nella vita contempora 
nea e di un irriducibile dis 
senso nei confronti dei miti 
americani. vanno segnalate le 
mostre aperte a Roma di Ja
mes McGarrell. di Irving Pet 
lin (galleria c n fante di spa
de*. via Ripetta 254) e di 
Jack Levine (galleria < II gab-
biano », via della Frezza 51). 

Diciamo subito che questi 
autori americani sono scon 
tenti social! e artistici. per 
dirla con Robert Indiana, e 
che le loro fronti sono se-
gnate da rughe. Ma che i cra-
ni sono aperti. eccome. E' 
meglio avere qualche ruga 
sulla fronte, volendo stare nel
la realta e dire la verita. che 
voler fare un sogno ameri
cano ottimistico di tipo « pop * 
nel quale, se ta" metti a ridere 
la faccia ti si sfasda come 
quella rifatta chinirgicamente 
del e re a New York » di Cha 
plin. Anzi a tale proposito. 
non ci convince la colorazione 
un no* troppo ottimistica che 
Giovanni Testori ha fatto di 
quello che egli chiama U 
< grande. fluviale ritratto del 
la vita modema > dipinto da 
McGarrell. 

Cos! come delude I'interpre 
tazione in chiave c marziana » 
che sempre il Testori ha fatto 
delle metafore plastiche va-
riate da Petlin sui motivi del
le « gocce » e della t Invasio-
ne dei rematori » (vedendoci 
un che di primaverile. c un 
verzicare di primule. butti. 
muschi e gemme t). II c rac-
conto» di McGarrell non e 
cos! fluviale non scorre ine 
vitabilmente al mare. A no
stro gusto e. piuttosto. un la 
go di malinconia. Anzi e per 
via di malinconia che si espri 
me pittoricamente nell'ameri 
cano McGarrell sia il dissenso 
radicale nei confronti dei mi
ti americani sia la presa di 
ooscienza <funa vita altra 
della quale i prediletti motivi 
Tamilian e quotidiani costi 
tiriscono Q nucleo germinate 
Ci sembra anche rivelatore il 
suo mole plastico di abhuiare 
il colore di Bonnard e di Ma 
tisse. della « staginne » della 
gioia di vivere delta pittura 
europea (e sul « ponte > della 
cultura artistica francese che 
passa rintemazionab'smo di 
McGarrell) Si potrebbe dire 
che gli c intemi * di Matisse 
avessero le finestre sul Medi-
terraneo e sull'Africa: quest] 
di McGarreU su una Ion tana 
Amenca dalla quale non vie 
ne luce e sul Vietnam dal qua 
!e la luce viene ma non sara 
trailucibile pittoncamente in 
chiave impressionista 0 
c fauve a 

Un esempio per tutti: quel 
fantastico quadro che e Cur
rents del 1967 dove i) grandio-
so sUenzIo della estate tra-
passa nell'uno dd B-52 e 1 

t*» » 

^ 

^ 

* 

V 
* 
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Irving Petlin: « Rematore in estasl a 

salto dall'intimo alia vita di 
tutti e realizzato dal dissolver 
si della parete con la tappez 
zeria di farfalle nel cielo tra 
passato dai bombardieri (e 
un piccolo prodigio pittorico 
che il dissolvimento sembri 
causato dal ventilatore che 
soma su una donna ignuda) 
Ma anche in altri quadri as-
sai tipici e riusciti. quali sono 
Sweet Arshile (tenera e pate 
tica memoria-omaggio al pit-
tore suicida Gorky) e Recess 
(qui la vita sentimentale delle 
due ragazze quasi come in un 
quadro di Balthus appartate a 
leggere costruisce un ambien-
te e dilaga per vasti spazi di 
la dalla porta socchiusa). 
I'occhio nostro si posa su un 
colore abbuiato. su un eros 
addolorato. 

Una specie di verifica di 
questa nostra osservazione po
trebbe essere offerta da quello 
strano ritratto familiare (cu 
riosamente e realista sociali
sts ») che e Composition with 
trash burners del 1967. cne 
dovrebbe essere una scena fi 
gurata all'aria aperta ma tut 
ta la gran luce del sole occi-
duo sembra non toccare il 
colore intimo da interno delle 
figure dei due giovani. 

I cSessantasei dipinti me 
taforia » di Irving Petlin so
no. invece. immagiru di una 
grande e grottesca violenza 
Questa serie. rea!izzata su fo-
gli di carta pergamena. e va-
riata sul motivo principale 
dell'« Invasione dei rematori * 
e su quello minore della • goc 
cia d'acqua asiatica * II pit 
tore ha anche dettato altret-
tanti titoli metafnrio per le 
pitture. cosi imprezio^endo e 
sofisticando il suo simbolismo. 
I fogli poi stanno in spedali 
contenitori e fra la lastra di 
plexiglass e U foglio sono cu-
riosamente inserite delle goc-
cine di plastica con un gioco 
prezioso il cui significato d 
sfugge 

Forse abbiamo troppo negli 
occhi la violenza primiliva dei 
grandi quadn di Petlin con le 
praterie e le giungle tra versa 
te da popoli schiavi e da uo 
mini tornab' belve per caduta 
di umanita. quadri che era no 
inequivocabili metafore dells 
violenza del modo di vita ame
ricano rivelata da un os-

servatorio che ora pareva eu-
ropeo — pensate a un Fran
cis Bacon che spalancasse le 
finestre e uscisse per le stra-
de — ed ora pareva africano 
e asiatico. come puntato da 
una terra violentata e cole-
nizzata). Non vorremmo se 
gui re Petlin in una possibile 
interpretazione letteraria. e 
tantomeno marziana!. di que
ste sue opere recenti. Credia-
mo essenzialmente all'eviden 
za plastica per affidarci ad 
essa nella visione. 

La «goccia d'acqua asiati 
ca i e un'immagine germina 
le. non di violenza per la 
prima volta come un utero 
dove qualcosa va crescendo 
n colore, che resta quello in-
confondibile di Petlin. e ar-
monizzato sul giallo. verde. 
ocra. striato di rosso, e co-
munica il senso d'una vita 
embrionale misteriosa (come 
avviene in alcune immagini 
simboliste di Odilon Redon) 
I fogli con i t rematon » sono 
coslniiu secondo uno schema 
ici>n<>grafico un telaio dipinto 
sul foglio inquadra. come in 
fotogramma. ogni apparizione 
di c rematori » D colore qui 
e il vero colore di Petlin. cru 
dele e scostante. E anche la 
evidenza drammatica e - lella 
tipica di Petlin anche se al 
limit? del c capriccio» (in 
senso goyesco e ensoriano) e 
del grottesco: agli schiavi — 
sembra dire U pittore ameri
cano - e stata data una pau 
sa. e stato concesso un mo 
mento di gioco ed essi illusi 
e smemorati vi si abbando 
nano con erotismo impazzito e 
deviato da gli scopi piu gene-
rali e fondamentali della vita 
e della storia No. non e una 
prima visita di cortesia di abi 
tanti di altri pianeti — come 
dice Testori — e nemmeno 
I'ultimo atto di una vicenda 
nostra che si conduda con un 
loro atterraggio. No E' di 
noi e dei nostri giomi che 
Petlin dice, anche se con uno 
stale troppo sofisiicato intel 
lettualmente e sovraccarico di 
mediazioni cultural! che ne 
vela no la primitiva em!»'fma 
tica forza di smascheramento 
della violenza borghese. 

Esplidto, invece, come e 
sempre stato. e Jack Levine 
nelle opere graflche che ha 

I inciso dal 15)02 ad og î Levi 
ne si conferma nelle s:. upe 
e nei disegni pittoro amori 
cano proprio per la conti'sia 
zione dei miti anenrnm che 
egli fa col suo realismn cri 
tico. 

Ogni foglio di Levine e una 
struttura di segni assai tipica. 
originalmente carattenzzaia 
neH'iconografia. di eloquente 
comunicazione e di chiaro 
messaggio: il suo discorso 
americano sullo «Stato del 
l'uomo » e una risposta ai di 
scorsi sullo c Stato dcll'Unio 
ne >. La qualita gratica piu 
alta e l'evidenza plastica pii) 
tipica mi sembra che consi-
stano per Levine nella con 
centrazione psico'ogica e mo 
rale dell'immagine (conct'n 
trazione tanto piu rara e pre-
ziosa in quanto le sovrabbon-
danti correnti oggettivislico 
merceologiche delTarte nine 
ricana d'oggi la respingono co 
me si respinge la coscien/a 
che inquieta) L'internaziona 
lismo di Levine e nel conte-
nuto sodale. apprezzabile 
ovunque. e nella cultura pla
stica (anche nel suo tentati 
vo modcrno di < portare la tra 
dizione ai tempi nostri » - ed 
e la tradizione di Rembrandt. 
Rubens. EI Greco. Wattcau. 
Tiepolo). II dialogo con la tra 
dizione europea e il dialogo i 
un americano che sente pro
fondamente attraverso la me-
diaziane del mondo morale 
della tradizione ebraica. C'e 
poi un debito di Levine verso 
respressionismo europeo. ver
so il < fango > rembrandtiano 
di Rouault e la paura cosmi-
ca di Soutine, verso gli emi 
grati che fuggirono il nazismo 
in un'altra America: Beck-
mann. Grosz e. piu segreta-
mente. verso Bertolt Brecht 

Non dico questo perche. nel 
1967. per i tipi di Touchstone 
Publishers Ltd Jack Levine 
ha inciso le 25 lastre del vo
lume «The Dreign»schen Film» 
di BerUiIt Brecht e G. W 
Pabst (19.10)- un insieme che 
e un commento brechtiano alia 
c Grande Societa » (la galle
ria ne possiede una copia che 
pud essere vista a richiesta). 
Ma perche e proprio in rap 
porto a Brecht che Levine ha 
superatn la primitiva struttura 
espressionista della sua Rgu 
razione. ha liberato quel suo 
strano disegno che per un po' 
entra dentro le situaziom e i 
personaggj rappresentandoli e 
un po' se ne estrania a com-
mentarli anche didascalica-
mente. Sarebbe interessante 
oggi rivedere anche alcuni 
suoi capolavori realist! come 
La testa delta pura ragione 
dipinto neJ 1937. Ben tomato 
a caso dd 1947. Funerah dei 
gangster dd 1952 e 71 processo 
del 1953 54 Non crediamo di 
forza re le intenzioni di Levine 
se diciamo che Tinteresse che 
egli porta a Volpone di Ben 
Jonson. recilato dai King's 
Men nel 16U5. e qualcosa di si
mile all interesse di Brecht 
per la Beggar's Opera di John 
Gay Jack Levine. che awio-
sce I'Eumpa e I'ltalia. ama 
farsi accompagnare. anche 
per le strade americane. da 
Volpone e da Gionata Pea 
chum (la c caricatura» in 
chiave dnematograrlca. che 
puo essere tanto romana 
quanto hollywnodiana. e una 
sua felidssima invenzinne 
oittonca). 

Anche Levine costruisce me 
tafore con il segno ma e cosi 
esatto che subito si capisc* 
di chi in realta parla 

Dario Micacchi 
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