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Che cosa si fa per fa cuttum niet& TORINO 

STUDENT!, OPERAI 
INTELLETTUALI 
SCU0T0N0 
LA CITTADELLA-FIAT 

II rifiuto impetuoso da parte dei giovani di un condizionamento cultu-
rale che mira aM'integrazione politica • A colloquio con I'editore Einaudi 

e lo scrittore Sanguineti, candidato nelle liste del PCI 

TORINO, m a g g i o 
La c i t tadc l la del n e o c a p i t a l i s m o , il cui s imbolo e, c o m e e noto, la F I A T , ha 

subito negl i ultimi mes i forti s c o s s e , c h e denunc iano il m a l e s s e r e profondo di una 
soc i e ta c h e si d ibatte tra le lus inghe di un mit ico b e n e s s e r e e la r i cerca di un 
riferimento politico, sociale e culturale che costituisca una rottura del dominio neocapitalistico 
e. contemporanenmente. un cemento di forze diverse in opposizione al sistema. In questo 
ambito i fermenti cui assistiamo sono indicativi di mutamenti in atto, anche ed in particolare 
per quanto si riferisce al moil- • 

' " tiare i fili spezzati di questa 
situazione nuova per una va-

TORINO — Operai e studenti plcchettano gli ingress! della FIAT- LingoMo durante 11 recenle sciopero 

do e aH'organi/zazione della 
cultura. alle sue stesse strut-
ture. 

L'intento del neocapitalismo 
di presentare Torino come un 
tutto uniforme dove qualun-
que organismo culturale. o 
gruppo di tendenza, sia esso 
radicale o socialista. democri-
stiano o liberale. si unifica 
nelle grandi braccia di santa 
madre FIAT, si scontra con 
una realta che con nnnovata 
decisione si oppone a questo 
disegno. 

L'agitazione del movimento 
studentesco in corso da ben 
cinque mesi — proprio per-
che si appoggia alia grande 
e dccisivn ripresa degli scio-
peri dei 100 000 della FIAT — 
e la riprova di una radicaliz-
zazione della lotta. che si 
spinge oltre i confini della 
protesta e di una generica op
posizione, avendo individuato 
nell'universita il caposaldo di 
una struttura di cui il grande 
capitale si serve per i suoi 
fini d'integrazione politica. 

La distruzione del mito del
la oggettivita e dell'autonomia 
della scienza e della cultura. 
operata impetuosamente dal 
movimento studentesco nella 
nostra citta. e stato il frutto 
di una scelta consapevole mi-
rante a scardinare il condi-
lionamento culturale e quindi 
politico, cui sono sottoposti i 
giovani universitari. 

La diretta conseguenza e il 
ririuto altrettanto impetuoso 
di quanto divers! organismi 
culturali — quindi l'univer-
sita in primo luogo — offrono 
ai giovani. anche al fine di 
evitare compromissioni nelle 
spire di certo « paternalismo 
illuminato » che a Torino, pro
prio sotto il segno della FIAT. 
ha una lunga tradizione. ma 
tenta ora. per cosi dire, di 
passare dal monopolio del-
I'automobile al monopolio del-
l'ideologia. 

Certi sintomi sono indicativi 
di questo orientamento. Si 
parla delle intenzioni della 
grande industria torinese di 
dar vita ad un giornale tipo 
Le Monde che dovrebbe rac-
cogliere I'elife delle intelli-
ghenzia * nazionale. mentre la 
Stampa accentuerebbe il ca-
rattere di quotidiano alia 
Springer, addormentatore di 
coscienzc ed esaltatore di cro-
ciate contro tutti gli opposi-
tori. operai o studenti che 
siano. in nomc dell'efficienza 
e della salvaguardia del si
stema. 

II piano e dunque quello di 
agire suH'orientamento delle 
idee, servendosi owiamente 
anche di case editrici e di 
fondazioni di ricerca. tipo 
quclla gia creata nel nome di 
Giovanni Agnelli. 

« Se la tendenza della FIAT 
— sostiene infatti Giulio Ei
naudi da noi interpellato — 
era fino a ieri quclla d'lnflui-
re sul governo ai fini di una 
politica strcttamente azicnda-
fe, oggi ci troviamo di fronte 
ad un indirizzo radicalmente 
mutato. Si vuole agire sul-
l'intera societa imponendo con-
dizionamenti attraverso ri\i-
ste. giomali. libri che sara 
dure contraslare se non se 
ne ha piena consapevolezza. 
Ocoorrono valide alternative 
di autonoma formazione della 
cultura: per questo mi pare 
indispensabile rafforzare tutti 
i centri autonomi di azione e 
di pensiero. favorendo colle-
gamenti nazionali ed interna-
zionali per rompere 1'isola-
mento in cui una struttura 
cittadina vorrebbe chiuderci ». 

Sul compito degli editori. 
Giulio Bollati. direttore del-
l'editrice Einaudi. si esprime 
con non minore fermezza pro 
prio in nome deH'autonomia 
culturale che si vorrebbe com-
promettere. « Non si tratta 
soltanto d'informare in modo 
serio ed obbiettivo — dice 
appunto Bollati - ma il no
stra vero compito culturale e 
di fornire strumenti interpre
tative che aiutino a ricollegare 
i fatti alle idee Ci eratamo 
abituati ad una sort a di libe 
ralismo culturale. tanto di chi 
era contro il " benessere" 
che di chi era a favore, san 
zionato dalla pmclamazione 
ufficiale del disimpegno Oggi 
accadono fatti che impongono 
di formulare Ipotesi. Compito 
degli intellettuali 4 riallac-

hda prospettiva ». 
Edoardo Sanguineti — lo 

scrittore indipendente candida
to a Torino nella lista eomuni-
sta — a proposito di impegno e 
disimpegno tende a precisare 
come si sia verificato una sor-
ta di equivoco. II disimpegno 
signiiicava che un certo tipo 
d'impegno era finito. che le 
sfere politica e cultura dove-
vano considerarsi ormai sepa
rate, che sostanzialmente s in-
vitava alia smobilitazione. 

« Oggi — precisa Sanguineti 
— ci sono gli intellettuali del 
regime da un lato e dall'altro 
una parte che non intende ri-
costruire il vecchio " impe 
gno", ma contribuisce alio 
sviluppo di una strategia di 
politica culturale con una di
retta partecipazione politica >. 

A proposito del movimento 
studentesco lo scrittore. che 
e anche assistente di lettera-
tura italiana, rileva 1'enorme 
importanza del fenomeno pro
prio perche <t se e'e un'univer-
sita integrata e proprio quella 
torinese >. 

c Le agitazioni studentesche 
e gli scioperi alia FIAT — 
prosegue Sanguineti — han-
no rimesso in discussione po
litica tutto: si arriva quindi 
alle elezioni, dopo un quin-
quennio di stanchezza. con un 
imponente movimento di mas
se. Certo oggi si assiste ad 
una iperpoliticizzazione, in-
dubbiamente posiliva rispetto 
ai rapporti che si erano sta-
biliti nel dopoguerra, in cui 
la funzione dell'intellettuale 
nel partito finiva per essere 
quella di bel fiore all'occhiel-
lo che andava verso U popolo. 
Tuttavia mi pare ci sia da 
considerare una minaccia op-
posta: in nome di un senti-
mento politico piu autentico, 
e'e il rischio che si rifiutino 
i partiti (e penso naturalmen-
te al P.C.I.) e che. in ter
mini rovesciati, si riproduca 
un atteggiamento patetico e 
populista, tipico dell'intellet
tuale "impegnato" del dopo
guerra, per inseguire questo 
culto della purezza rivoluzio-
naria in realta altrettanto pa
tetico e idealistico >. 

Secondo Sanguineti uno dei 
ruoli dcirintcllettuale e quello 
di mantenere uno sfondo di 
Utopia, al di la della situa
zione tattica, che e anche il 
modo di mantenere una stra
tegia. «Penso sia possibile 
— prosegue lo scrittore — fa
re uso critico dell'utopia per 
conservare intatto il progetto 
rivoluzionario. mentre il ri
schio attuale e che prevalga 
il culto della rivolta che viene 
quindi a sostituire il culto 
della rivoluzione .̂ 

A proposito del compito del 
partito rispetto al movimento 
studentesco e agli intellettua
li Sanguineti precisa: « lo cre
do che il PCI non debba li-
mitarsi al compito generico 
di espnmere simpatia e in-
sieme di attendere ». 

« E' indispensabile invece 
svolgere una piu enraggiosa 
collaborazione critica, agevo-
lando con spregiudicatezza. 
ma anche con molto rigore 
quello che e il compito capi
tale del movimento studente
sco: la elaborazione di una 
strategia comune con il mo
vimento operaio e contadino. 
di un progetto rivoluzionario 
capace appunto di stringere in 
unita 1'attuale schieramento 
delle forze di opposizione ». 

A proposito di cid che si 
fa per la cultura a Torino. 
Sanguineti ha sottolincato co
me I'azione degli organismi 
culturali sia debole e come 
da questi si distacchi soltanto 
TUnione Culturale. unico fat-
to positivo nella citta della 
FIAT 

c Aggiungerei — conclude 
Sanguineti — che tutte le ope-
razioni s\olte dalla cultura 
laica. democratica e di sini 
stra nella nostra citta non 
hanno tenuto adeguatamente 
conto che a Torino e'e la 
FIAT e che doveva quindi es-
ser posta la necessita di una 
cultura operaia; e se un pro
getto culturale deve essere 
articolato fra intellettuali e 
classe operaia e proprio a To
rino che questo processo deve 
avere inizio>. 

Sesi Tatd 

L'ESTETICA DELLA VITA QUOTIDIANA E LA FANTASCIENZA 
HANNO FATTO IL LORO INGRESSO NEI GRANDI MUSEI 

Quando Farte si pud gonfiare 
Un'esposizione a Parigi delle «strutture gonfia-
bili» - Lo stretto legame tra prodotto artistico 
e prodotto industrial - Le realizzazioni di Ko-
walski, Warhol e Englund tra le piu significative 

Una poltrona di plastica trasparente 

Una scultura decorativa all'aperlo in plastica gonflata di Kowalski 

LE RIVISTE La critica sociologica 

L 'ITALIA DEI TERREMOTI 
L'evenio del terremoto, to-

cahzzando l'attenzione nazio
nale sui paest siciliani, ne ha 
most rat o, anche visivamente. 
la realta: le immagini hanno 
fatto conoscere fisionomie sco-
nosciute. abiti che si imma-
ginavano ormal da altre epo-
che. dialetti fortemente distuv 
ti dalla lingua nazionale, sup-
pelletUU misere, case dl tu-
fo. Tali immagini hanno su-
scitato delle Impressioni, de-
stinate, pert), nel giro di po-
che settimane. ad essere so-
stituite da nuovl fatti legati 
alia cronaca. Come e awenu 
to nel 1962 in occasione del 
terremoto dell'Irpinia, dove. 
da un momento di genenca 
commozione si e passatl alia 
dimenticanza piu totale, men
tre la realta. a tutt'oggi, e co-
stitulta da baracche e ban 
gars^ 

Queste stesse immagini pe
rt) possono costituire il pun-
to di partenza per un pro
cesso di consapevolizzazione 
di una realta — sconoscluta 
o equivocamente conoscluta 

— quale quella slcialiana. in 
cui la misena, oltre a costi
tuire ta condlzione angoscto-
sa dene esistenze individual!, 
si pone alia radios della cul
tura Ci6 nuscirebbe pert) ge-
nenco se non venisse artico
lato in una situazione concre-
ta_ si pub fare una distis-
zione tra la forza sismica — 
non contrastabile — e l suol 
effetti che sono statl partico-
larmente rovinosi data quel
la situazione sociale. oggetto 
da anni di analisi e di denun-
ce precise.-

Queste parole, tratte dal la 
relazione di Annabella Rossi 
e Luigi M Lumbardi Satna 
nt, aggiungendo le considers 
zioru relative alia disorgantz-
zazione degli aiuti ed al gra
ve fenomeno di ulteriore emi 
grazione (su una popolazione 
colpita dal terremoto di cir
ca 150.000 abitanti, piu di un 
terzo probabilmente e eml-
grato a segulto del terremo
to), danno 11 senso del tipo 
di documentazione offerto da] 
a. 4 di La Critica Sociologica, 

con le relazioni di C. Anto-
chia e A. Pacitti (Transferta 
sicdiana net giorni del terre
moto). M. Galli e G. Harrison 
(Vtaggxo di due antropologi 
nella Sicilm afflitta dal terre
moto dalla paura e dalla so-
lidarteta sociale). M. Santolo-
ni (L'Italia che non cambia), 
A. Rossi e L M . Satrlani (Ipo
tesi sul terremoto di Stcilta). 
P. Ferrarotti (La mafia di 
Sicilia come problema di svt-
lappo nazionale), C. Antocraa 
(Gh studenti di Alcamo fro 
mafia e autonomia), P. De 
Domenico (Istruzione e sco 
larita tn Stcilta La popola 
none e Veconomta stctltanii) 
Inoltre nello stesso numero: 
/ Vtetcong non sono boy 
scouts di F. Ferrarotti. La n 
voluztone nera neglt Slati Urn 
ti d America di G. Rawick. 
COptre Moctologtcamente Vita 
lia; capirla per trasformarla 
di P. Ferrarotti, Sociologta an-
ttsismica? 61 G. Amendola. 

a cura di L Dt>l Com6 

Con la esposizione delle 
« strutture gonfiabili > al A/u-
seo Municipale d'Arte Aloder-
na, una delle manifestazioni 
dedicate alia cosiddetta « este-
tica della vita quotidiana > ha 
fatto clamorosamente il suo 
ingresso ufficiale in un museo 
di Parigi. 

L'attenzione verso fenomeni 
di questo genere e un fatto re-
cente a Parigi: e solamente 
da circa un anno che assistia
mo alia scoperta e alia consa-
crazione. da parte di musei o 
di importanti gallerie, di tutta 
una serie di ricerche che tra-
dizionalmente possono venire 
definite para-artistiche. situa-
bili tra I'opera d'arte e il pro
dotto uiilitario. Rienlra nello 
stesso clima culturale la uffi-
cializzazione di generi tradi-
zionalmente snobbali come sol* 
toprodotti culturali, o di gene-
re minore rispetto alle forme 
di cultura tradizionali: come la 
fantascienza cui il Museo delle 
Arti decorative dedico, qual-
che tempo fa, un'ampia e affa-
scinante rassegna che offriva. 
attraverso la produzione gra-
fica e letteraria (fumetti. 
films, < affiches >. romanzi) un 
panorama mondiale. 

Un'esposizione come quella 
dedicata alle c strutture gon
fiabili * pone, in termini chiari 
ed espliciti, il problema dello 
stretto legame e del condizio 
namento reciproco che possono 
tntercorrere tra prodotto arti
stico e prodotto industriale. 
Attraverso I'esploraztone di 
una tecnica viene cosi svilup 
pato un discorso abile ed in-
gegnoso che tocca molti pro-
blemi d'estetica industriale. 
L"esposizione muove su due di-
rezioni strettamente condizio-
nate tra di loro: dimostrare in 
che cosa consiste I'uso attuale 
della tecnica del « gonfiabile » 
e determinare, partendo da 
questa analisi, i suoi possibili 
sviluppi in una societa futura. 

L'esplorazione di tale tecni 
ca trova nella mostra un am-
pio matertale dt dimostrazione 
nelle sue applicazioni piu sra-
riate: daqlt illtistri precedenti 
come il pallone aerostattco o 
il dirigibde. fino agli usi piu 
recenti che vanno dal mate-
riale d'immerstone marina. 
canotti e strumenti di salva-
taggio. fino ai satelliti spaziali. 
L'incenzione della gomma sin-
tetica. e poi della plastica, ha 
permesso infatti un'enorme 
possibHita d'applicazione di 
tale tecnica. Tra le realizzazio
ni piu nel gusto ora a Parigi. 
sono i mobili in plastica tra 
sparente. come le pollrone del 
noto progeltatore parigino 
Quasar. 

Le espressinni artteliche note 
dal € gonfiabile » si valgono di 
una tecntca che. di per s£, 
offre ampie possibilita fanta 
sltche: tutta una mitologia in
fantile pud venire erocaia at
traverso le immagini colorale 
delle * strutture gonfiabili» 
che popolano t libri dinfanzia 
o gli abecedari: pallone. sal-
vagente. dtrigibUe.,. 

Gli * oggetli giocattolo % rea-
lizzati dagli scultori e dai pit 
tori sembrano risentire forte
mente di tale potere erocativo. 
che da una colontura parttco-
tare al funztnnalismo indeier 
minato dt tali realizzazioni 
Tra le piu suggestive, le gran 
di sculture in materia plastica 
gonfiata di Kowalski, e le ope-
re di alcuni artisti presentati 
dalla Galleria Sonnabend: Wa
rhol con le sue « Nuvole » fatte 
con una serie di cuscini di pla
stica trasparente. o le * Strut

ture » dello svedese Lars En
glund 

I progettt per grandi edifici 
(padiglioni d'esposizioni, locali 
ricreativi) si collocano in modo 
piu evidente in una dimensione 
utopistica, dove la sociologta 
sfocia nel sogno poetico: i 
progetti per future citta satel
liti ne sono un affascinante 
esempio. Le conseguenze che 
I'uso di tali « Structures gon-
flables » pud determinare sulle 
strutture sociali, imphcano tut
ta una serie di analisi, e di 
ipotesi, di cui si fa interprete 
la nuova rivista « Utopie >, in 
un fasCicolo dedicato all'espa-
sizione. Si pud pensare ad 
esempio al nuovo problema 
posto da tali « costruzioni effi. 
mere *, che possono essere 
create e distrutte con estrema 
facilita. O. ancora, alia loro 
trasportabilita. a cui i proget-
tatori attribuiscono un ruolo 
importante nelle modificazioni 
di una futura societa. Viene a 
questo proposito vagheqgiato 
una forma dt nomadismo ur-
bano. o addirittura interplane-
tario, quando un'intera citta 
satellite «gonfiabile > pofrd 
renir trasportata su un altro 
pianeta. 

Se il punto di partenza della 
esposizione, e cioe la possibili-
ta di uno scambio essenziale e 
profondo che pud intervenire 
nel processo creativo dell'og-
getto estetico e di quello fun 
zionale. e riconducibile alle 
premesse estetiche della Bau-
haus. le conseguenze che ne 
vengono tratte si spingono as-
sai al di la. All'idea del fun-
zionalismo che la Bauhaus po-
neva come premessa per ogni 
tipo d'espressione estetica 
(architettura, e disegno indu
striale o pittura) viene sosti 
luita una nuova dimensione, 
immaginaria e poetica, che 
interviene sia nelle ricerche 
estetiche che in quelle funzio-
nali. 

Se si vuole trovare un pre-
cedente stortco a queste ricer
che, oltre — e forse piu — del
la Bauhaus si potrebbe fare il 
nome dei granlt architettt 
« utopisttci > fioritt in Francia 
nel XVIII secolo, ed ai low 
sngni di archttetlure rivoluzio 
narie e fantastiche. Forse non 
casualmente s'tnserisce nell'at 
tuale < clima > culturale pari
gino la nedtzione degli scritti 
di uno dei piu noti di questi 
architettt. Etienne-Louis Boul-
lie. che lavorb alia fine del 
XV1U secolo e scrisse un 
saggio che, riletto attualmen-
le, sunna curiosamente pros-
simo alle « utopie > dei giovani 
progettatort avanguardisti dei 
nostri giorni (E L Boullee, 
tArchitecture Essai sur l'art», 
Ed Mtroir de I'Art. Parigi '6S). 
Sintomatico inoltre il fatto che 
« Utopie » sia il titolo della ri 
cisfa promotrice della mostra 
dei * Gonflablcs ». 

Cerio & che nei musei e nelle 
gallerie parigine mai si & re-
spirata come quest'anno iaria 
rarefatta e asettica dt utopi-
stiche societa terrestri oppure 
interplanetane. Tutto questo 
rivela la preoccupazione. tutta 
proiettata sul presente. di su-
perare Vattuale situazione di 
crisi. creando nuove possibilita 
d'inserimento dell'opera d'ar
te. II * drritto all'esistenza > 
dell'immaginario e del fanta 
sttco appare sempre pin chia 
ramente espresso attraverso la 
proiezione in un mondo futuro 
di un archetipo perfetto e idea 
lizzato della societa tecnolo-
gica. 

Laura Malvano 

«INCANTESIMI» di Carlo Castellaneta 

Un «servizio 
speciale» 

sul la dimensione 
della crisi 

La generazione che non ha vissuto nfe il fasci
sms nfe la Resistenza arriva alle soglie dei 
quarant'anni lacerata e insofferente di fronte 
al tramonto dei propri ideali naufragati nella 

dominante mediocrita piccolo-borghese 

Alle soglie del quarant'anni 
fra una partenza verso nord 
o verso sud e un ritorno da 
Ginevra, da Londra, da Da 
kar, l'mviato speciale dl un 
giornale milanese vive nella 
sua citta quella che si potreb
be dire la grande avventura 
di un'esistenza. Ama una don
na, la Giovanna, che ricambia 
con generosita questo senti-
mento. Alia sua arnica l'uomo 
attrlbuisce ogni perfezlone e 
virtii: bella, elegante, intelH-
gente, pronta a segulrlo in ci-
ma al Pizzo Stella o a nfu-
giarsi in una dubbia stanza 
d'affitto. Eppure l'uomo sof-
fre di un mule indefimbile 
che non e gelosla o incom 
prensione o mancanza di sin 
centa, pur essendo queste e 
altre cose. Un certo compia-
cimento morboso lo costnnge 
a sovrapporre ricordl del pas-
sato o addirittura memorte 
storiche o situazionl lontane 
ai fatti presenti. Vive qui e 
vive altrove, in un fitto tessu-
to di analogie che altera la 
realta del suo stesso amore. 
E, a quarant'anni, i ricordl 
non gli mancano. 

Quelh di fanugUa, anzltut-
to. Figlio di un piccolo-bor
ghese salito dal meridione a 
Milano intorno al 1930, l'uo
mo sa che il padre spos6 per 
puntiglio la madre perch6 m-
cinta di lui: una popolana 
lombarda che aveva ceduto al
le voghe del « bel saraceno » 
(o «saladino») Anch'egli, il 
giornansta, s'e costruito una 
famiglia, ma poi ha abbando-
nato la moglie e una bambi-
na. Come se non gli bastas-
sero l suoi, vorrebbe appro-
pnarsi anche dei ncordi del
la Giovanna. Ha gia stabili-
to che entrambi hanno pas-
sato Tinfanzia nel medesimo 
quartiere, ma in due mondi 
tontanissimi. La donna viene, 
infatti, dalla ncca borghesia, 
ed e questo che le permette, 
oltre tutto, di apparirgli co
me una o Giovanna d'Arco tn 
cotta di ferro, i capelll spar-
si nella cavalcata ». 

Ma tanti ricordi e riflessio-
ni sui ricordi non lo prepa-
rano a un massimo di fidu-
cia verso la donna. Sospetti 
d'ogni genere nascono da quel
le lacerazioni e da quelle di-
stanze. Tanto piu che, su tan-
ta perfezione della Giovanna, 
non manca l'ombra di un mi-
stero Ogni tanto la donna 
scompare, va a Parigi, a Mar-
siglia, forse a Amsterdam Per 
chi? Per che cosa? Un altro 
amante? Un traffico clandesti
ne di preziosi? Le cose si 
complicano quando I due ten-
tano di vivere assieme. Do
po quattro giorni la coabtta-
zione fallisce. Forse i due riu-
sciranno a salvare un rappor-
to nei Umiti della loro prece-
dente banalita quotidiana. Pri
ma d'imbarcarsi nell'aereo che 
lo portera verso la Palesti-
na a seguire la guerra-Iampo 
di Dayan, il giornalista incon-
tra ancora la sua donna per 
prepararsi un ritorno come 
un altro, per cui la stessa 
precaneta del rapporto, in 
quel tessuto di Incerte memo-
rie, pu6 corrispondere alia fu
tile speranza di cui l'uomo 
ha bisogno per vivere. 

Una trama 
sottile 

E' una trama abbastanza 
sottile. come si vede, quella 
su cui Carlo Castellaneta ha 
imbastito il suo ultimo Iibro. 
Incantesimi (ed. Rizzoli, pp. 
168. L. 1.800). Ed e un libro 
che, pur presentandosi come 
una storia patetica d'amore, 
si fa leggere. invece, come un 
« romanzo-documento del tern 
po nostra», tentativo piutto-
sto fehce di desenvere. dl ri-
specchiare. se non di definl-
re, le proporzioni e 1 dati dj 
una ensi che non riguarda 
esclusivamente un gruppo, e 
cioe la piccola borghesia, ma 
un'intera societa, quella italia
na, dove lo scontro fra ideali 
e dominante mediocrita del 
benessere spicciolo s'e gia ri-

snlto. per gli uomlnl arriva-
ti alia maturita, in lividura 
e frustrazionl. 

Occorre partire, pert), dal-
1'estemo. cioe dalla storia di 
amore. II protagonista la nar-
ra con accento di narciso fe-
nto. A volte sfiora 11 raccon-
to rosa o il fumetto, non sen-
za scintille di ironia. Inoltre, 
Castellaneta ha saputo trova
re un linguaggio spurio, quel
lo un po' saputo a mezzo fra 
il « servizio speciale » e la dl-
sputa in redazione. e questo 
ltngunggio s'inflltrn fin den-
tro alle descrizioni intime Le 
parole servono al protagoni
sta per indicare I contornl, 
non il significato del quadro. 
Fra tante cose che sa noml-
nare. da buon giornalista che 
conosce il mestiere e che pen-
sa di saper giudicare la vita 
altrui, mail, crisi. conflitti po-
litici, aspirazioni di popoli sol-
tosviluppati. gli vien meno 
proprio la parola adatta al-
l'essenziale. Ed e quando ne 
ha coscienza che trapela l'im-
magine di questa mancanza, 
e pero il rimedio appare tan
to piii remoto. «Ct son tan
ti modi dl battersi, ma uno 
e il piu arduo' quando lotti 
per restore undo, cercando 
dt salvare tnsieme t tuot vi-
sceri e le tue opimoni, gli 
istintt piii bassi, le voglie map-
jxtpate. con cio che ti as pet-
tavi da te stesso dt nobtle. 
esaltante ». 

Il punto 
critico 

E' qui il punto critico del 
« romanzo ». L'uomo che pre
sume di « sapere » per infor-
mare gli altn, e perseguita-
to daH'ambiguita che scopre 
fin dentro 1'immagine «per-
fetta » della donna da lui co-
struita Ed e anche vero che, 
nella sua perfezione. la Gio
vanna e meno una donna che 
un nfugio, un surrogato di 
salvezza. L'uomo che ha ere-
ditato la resistenza e ha avu-
to ideali tinti di colon rivo-
luzionari, scopre anche in que 
sto rapporto una situazione 
che gli torna ambigua non ap-
pena sul tessuto analogico del
la realta vissuta si situa il 
ricordo o la presenza dei com-
battenti nel Vietnam: « i pic-
coli uomtni dai voltt di ra-
gazzo che amtamo pensare dif-
ferentt da noi, con altre os-
sa e affettt, a piedt scalzi o 
in sandalt di plastica... acquat-
tat't nella risaia, cartchi dt 
tritoto. aspettando il carro ar-
mato... e noi stavamo in una 
camera d'appuntamento sft 
brandocl in dolctssimi corpo 
a corpo, sempre piu consa-
pevoli che nessuno dt questi 
incontrt segreti avrebbe mai 
contribuito alio sfacelo dello 
Occidente ». 

II libro si smarrisce a vol
te narrativamente, un po" 
troppo nella «cronaca degli 
event!» per cui tutto il ver-
sante della « riflessione stori-
ca» naffiora qua e la bru-
scamente. Non tutte le me 
diazioni riescono a elimlnare 
questo contrasto e a supera 
re un certo ntardo compla 
ciuto nella facilita del perso-
naggio e della situazione. Ma 
lo scrittore si muove verso 
una ricerca di smcenta sen-
za esclusiom e possiede gia 
una materia che acquista si
gnificato di attuahta e di ur-
genza dalle sue pagine. Nel
la generazione che non ha 
vissuto ne 1'incubo fascista ne 
la febbre della resistenza. il 
fallimento ideale non provo-
ca solo 1'accento nsentito o 
il rammanco, ma gia una for
ma di insofferenza: troppa 
storia ripetuta, troppe ambi-
guita di simboli avvolgono 
la necessita elementare di mu-
tare la vita dalle radici. II 
libro na saputo misurare la 
distanza fra il desideno di 
mutamento e un « amore che 
si trascina senza grandezza» 
fino al tradimento di chi lo 
accetta. 
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