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Occupazioni 
dopo la Triennale si profilano quelle 
della Biennale e dei premi letterari 

La negazione 
degli istituti 

La Triennale di Milano 
e Hata appena sgomberata 
dalla polizia, olio giorni 
dopo I'occupazione da par* 
tc di sludciili e artisti. La 
llicnnale di Venezia li 
aprirti a giorni in un cli-
nin rlie si sla gi;'i faccmlo 
vivaremrnte pnlemiro; si 
proflla per essa una ntmva 
nrciipaz.inne. Un forle SCIIB-
innc alia « repubblica del
le lellrre », narebhe in pre-
parazione per rimminente 
« maginne n dei prenil. 

E* possibile riconnscere 
una malrice comune a qur-
•ti ferment!? Clie cosa li 
awirina e die cosa li dif-
ferenzia dal movimento di 
ncrupazinnc delle Universi
ty o dulla battaglia stutlcn-
lesca in generate? Giac-
die a nnslro parere, snno 
presenli degli dementi di 
differenziazinne renlc. Non 
e'e duliliio rlie il movi-
menlo sludentesco, median-
le le varie forme della sua 
battaglia. e in pnrlicolare 
Tnceupazione dell'lJuiverst-
ta, aggredisre un rentro 
nevralgfro d e l l ' apparalo 
srientincn-ciillurale chc il 
sistema deslina nlla produ-
cinne e formazione della 
forza - lavnro intellelluale. 
E' la slrultura slcssn della 
societa nenrapilalislica, die 
vicno in tal modo messa 
In disriissione e in crisi. 

L* estensione ili quesle 
forme di lolla ad aree cnl-
lurali nssni meno inlrinse-
ratnente e organicanicnle 
ronnesse ai proressi di au-
lo-riproduzione e auto-re-
golazione del sislema ecu-
nomico-sociale — ai proces-
ei, cioe, con cul tale si
stema manliene e sviluppa 

le coudizioni material! e 
sociali della propria esi-
stenza e del proprio po-
tenziamento —, va valuta-
la in termini sensibilmente 
diversi. La paralisi di espo-
sizioni come la Triennale 
e la Riennale, c di ialilu-
zioni come i premi lette
rari, non perviene ancora 
a inddere mil rcutri del 
polere . reale. 

Kssa puo tultavia porta-
re con pin forza il dilial-
lito e la batlagliu ideale 
sulla funzione di « organiz-
zazione del consenso o o 
(( istituzionalizzazione del 
dissenson die — nello scon-
tro con le forze rivoluzio-
nnrio a lutti i livelli — la 
societa tende ail asscgnare a 
tali ruti, e sul ruolo cui 
rintelleltuale puo e deve 
n.Molvcre nel fuoro di tale 
bnllaglia. Queslo d si-mbra 
allorn il niomenlo cenlra-
le di un fenoineno die in-
vcsle alle railiei la vita 
rulltirale italiaua. e die no-
lo irri-sponsabilmonle puo 
essere fatlo rienlrare nel-
I'ambitn delln cronara let-
terarin-mnndann o artistico-
mondana, a cui ri lia abi-
tuati la puhblid£tica bor-
gliese. 

Su questo terreno spetta 
al movimento operaio la 
definizione strategica di un 
epiadro d'intervento ideale •» 
politico nel quale la nega
zione critira deeli istituti 
csiMenli si snlili a propnste 
rultiirali nllemativc: e que-
sln la I'oudizione e la ga-
ranzia di una egemonia 
reale del movimento nel 
prnresso di trasformazione 
rivoluzionaria della societa. 

Uomini vecchi e nuovi nella gara per la presidenza americana 

Mc Cart hy: il sipario si leva 
su un difficile «terzo atto> 

L'esordio nel Minnesota e la battaglia per Stevenson - Una pagina di Norman 

Mailer - L'incontro col « dissenso » - Il dare e I'avere nell'eredita di Kennedy 

Non e facile valutare le rt-
percusstonl che la brutale ell-
mtnazione di Robert Kenne
dy dalla gara per la nomina
tion democratica avra sulle 
possibilita dl successo del se-
natore Eugene McCarthy I 
due erano stati, piu che av-
versari, concorrenti, e si era-
no rlpartiti in misura pres-
soche" eguale, nelle «prima 
rie», I consensl dell'elettora-
to democratico schierato con-
tro Johnson. Ma McCarthy 
aveva anche recisamente 
escUtso la possibilita dl ritl-
rarsi per consentire un bloc-
co delle forze nel name di 
Bob. 

Plit vecchto dl Robert di 
died anni (e nato nel '16, in 
una fattoria del Minnesota), 
McCarthy aveva in comune 
con lui soltanto due trattl: 
la discendenza irlandese e ta 
rellgione cattolica. Per post-
ztone soclale, per formaztone 
politico e per temperamento, 
e, tnvece. assat diverso. 1 suoi 
mezzl. paragonati a quelli del
la famiglia Kennedy, sono pih 
che modesti. E' un «r libera
te i», nel senso tradizlonale del 
termine: uno di quegll uomi
ni polltici, cioe, che ebbero 
in Adlal Stevenson, negli an
ni cinquanta, il toro leader 
riconosciuto. Ed e, come Ste
venson, un inlellettuale, un 
uomo tranquillo, plgro, un 
po' ironico, sensiblle in egual 
misura agli intlussi della cul 
tura europea e agli ideali 
amertcani; amtco di poett e 
poela egli stesso. Un uomo 
attaccato a dei principi assai 
piu di quanto lo slano. tn ge-
nere, gll esponenti del mon-
do politico amerlcano. 

E' entrato per la prima vol-
ta alia Camera nel '48. Tren-
taduenne, la sua attivlta non 
aveva avuto echl, fino a quel 

momenta, fuorl del Minneso
ta. Figlio dl un commercial 
le di bestiame, era stato bril-
lante studente dl teologia e 
di sclenze politiche presso i 
benedettini di St. Paul, cam-
pxone di hockey e di baseball. 
novtzio; quindl, tomato alia 
vita lalea, aveva intrapreso la 
carriera politico adoperandosi. 
insieme con Humphrey, per 
nsotlrarre all'influenza mar-
xlsta J> il movimento sindaca-
le e rurale dello Stato. Mai-
grado eld, non sfuggi, a Wa
shington, all'inquislzlone del-
I'altro McCarthy, il famigera-
to tcacclatore dl streahe*. 
che lo pose sotto accusa, co
me crlpto-comunlsta. Nel '52, 
tuttavla, Eugene fu rieletto 
con largo margine di votl. 
Nel '59, passd al Senato. do
ve st distinse come animato-
re di gruppi di «libera dl-
scusslone» impegnatl soprat-
tutto in politico interna, con-
tro I'influenza del blocco con-
servatore-sudista. 

II primo episodlo che dte-
de alia figura di McCarthy 
rilievo nazionale e del I960 e 
lo vede protagonlsta di uno 
scontro. piu o meno dtretto, 
contro i Kennedy. Fu alia 
Convenzlone dl Los Angeles, 
dove John e Robert si batte-
rono su due fronti: contro 
Johnson e contro Stevenson. 
Questl era stato per molti 
aspetti I'antlcipatore dt quel
le critlche alia politico e al 
la societa amerlcane che la 
£quipe kennediana faceva ora 
proprie e rilanciava, in una 
nuova e piu suggestiva confe-
zione. con la parola d'ordine 
della v nuova frontieraa e i 
suoi sostenltori rimproverava-
no al clan di avere a lungo 
taciuto, o addlrittura frequen-
tato il campo avverso, negll 
anni difflcili; mal ne soppor-

Le ore e i giorni di Spagna in una mostra a Roma 

Jos* Ortaga: c Spigolatric* • Suite la Mietitura » 

II flauto di vertebre > di Ortega 
• Le opere dl Ortegas scrl-

*a Claude Roy presentando 
il pittore spagnolo « non sono 
nate dalla volonta dl spiega-
re in immaglnt la necessita 
della riforroa agrarla In Spa
gna. Sono nate da un'ossessio-
ne. quella dei volti travaglia-
ti dalla miseria e delle schle-
ae piegate da una seml-schia-
Titu anacronistlca. Sono na
te da una furiosa assenza dl 
fratemita, da una pieta viri
le. Sono nate da un'emozione 
potente e duratura. Questa 
•moxione si e realizzata. d 
eolpisee con l'intelligenza del
la mano e con la slcurezza 
del tratto™ C16 che Ortega di
ce e vero. Ci6 che fa e bel-
lo. E* un poeta: un poeta che 
ha raglone. Ortega e 1 mie-
titorl, 0 pittore e 1 suoi m o 
delli, sono la Spagna di chl 
ha potuto piegare la schie-
na sotto 11 sole del lavoro. 
ma mal la fronte sotto 0 do-
mmio della menzogna». 

Non posso condividere la 
diffidenza di Claude Roy ver 
•o un'arte che volesse spie-
gare in immagmi la necessi
ta della riforma agrarta in 
Spagna. e altrove: parte co 
•picua e sublime deU'arte n-
Toiuzlonaria socialista e nata 
dalla «volonta di spiegares; 
ana, 1'avanguardla ha opera
te 11 salto dl qualita rivolu-
fjonarla quando ha Interroga
te I mazxl circa (li acopi • 

si e messa anche a splegare. 
Concordo pert) con Roy nel
la sottolineatura del caratte-
re eccezionalmente spagnolo 
del segno e della pittura di 
Jose" Ortega, e aggiungerel che 
tale carattere non ha Infles-
sionl provincial! ma un'ossa-
tura intemazionalista: la quali 
ta € meridlonale » e ccontadl-
na> di queste pitture puo es-
sere capita e apprezzata nel
la piu generate dimensione 
meridlonale e contadtna dal 
mondo. 

I quadrl espostl alia c Nuo
va Pesa* (via dal Vantagglo, 
46) sono recent! e segnano lo 
sviluppo di Ortega da una pit
tura essenzialmente di segno 
— non si e spento a Roma 11 
ricordo dei suoi grand! bian
co e nero presentati in que
sta stessa galleria — a una 
pittura piu complessa nella 
quale colore e materia carat-
terlzzano fortemente il Un-
guagglo. Invenzlone ed esecu-
zione procedono a • serle », a 
«suite*: Sutte La UietUura; 
Suite I CardU Suite tPasa-
ron»; Le Quattro Stagtont; 
Spettacolo orrendo di dolore 
e di morte (Fucilazione a Ma
drid, La guardia civil, L'arre-
stato. Ellos); La lotta degli 
studenti e Assalto. 

II procedere a « aerie» e a 
«suites si splega sla con la 
ossesslone di cul scrive Roy 
sla con una ricerca di messa 

a fuoco sulla vita delTinveu-
zione e della tecnica; un qua
dra di Ortega e Zatto di mol-
te cose cercate ma anche dl 
molte cose trovate. Dalla sua 
ossesslone io escluderei la 
pieta, anche quella virile dl 

i cul dice Roy. Dal 1963 Orte
ga vive esute a Parigl. e con 
lul tanti altri artist! spagnoll 
(tutta l'arte spagnola che pos-
sa dirsi modema e sostan-
zialmente Immaglne dl ana 
Spagna altra, fuorl e contro 
la Spagna franchlsta e catto
lica). E Ortega non ha pieta, 
per buona sorte della sua 
pittura ha saputo diventare 
duro e non patetico come ar-
Usta. Ortega e certo un lui-
co struggente ma anche un U-
rico di tempi senza pieta. 
Guardate il suo segno, le sue 
forme, 1 suoi color!: ecco co
sa vuol dire, per un pittore 
lirico, essere fatto per nasce-
re e morire con le stagionl 
della propria terra, per illu-
mlnarsl e abbularsi delle sue 
lud e delle sue ombre natu
ral!. per sentire la cresdta 
dal seme al frutto. per senu-
re nel sapore del pane quel 
meraviglioso incontro che e'e 
fra il seme la terra e l*uotno; 
e poi sapere che quel frutto 
e quel pane arrlvano anche 
sul tavolo del boia Franco. 
Cosl sono una dolcezza e una 
mallnconla lirica annate, que
ste di Ortega: il segno • 

co e tagllente; le forme emu-
lano quelle piu aspre della 
natura vegetale e animal*; i 
colori sono addi e selvaggi fra 
U viola e II glallo; la materia 
e arida e bruciata (in molte 
pitture un clottolo di torren-
te e stato messo nel delo a 
fare da Iuna o da sole). 

Certo nel primitivismo dl 
Ortega e un'autentica cultura 
che organizza la fantasia: si 
pensa al romanico spagnolo, 
a Picasso, a Lam, a MaUa 
conquistato dalla pittura ru-
pestre, a Sutherland (per It 
modo organico secondo cui le 
forme occupano lo spazio con 
uno strano ritmo di difesa-
offesa che le modeUa archi-
tettonicament<3). D flauto gre-
co che Picasso ha caro diven-
ta per Ortega 11 flauto taglla-
to nella canna di mltra (si 
pens! a Matta della serie Cu
ba Frutto-Bomba) e il «flau
to dl vertebre • caro a afala-
kowskij. A questo suono, for 
se, non al puo danxare: roa 
au questo suono viola e gial-
lo, solare e funebre, Ortega 
d fa tornare alia terra non 
vinta, soltanto straziata. 

E* difficile lllustrare questo 
suono: bisognerebbe ascoltare 
Pablo Casals quando dal vio
loncello libera la melodla ca-
talana, che e energla e plan-
to, del «Canto degli ucoellla. 

Dario Micacchi 

tavano, tnoltre I'lnvadenza, 
sorretta da imponenti risor-
se finanziarle. A sua volta, 
Kennedy non amava i n libe-
rati »: li conslderava a una ca-
tegoria degli anni '30»; lo ir-
rltava « il loro modo emotivo 
di accostarsl at problemi »: 11 
gludlcava. infine, elettoral-
mente scomodi, perchd a con-
troversi». McCarthy non ri-
nunclb a battersi per Steven
son. e perorb la sua Candida-
tura con un discorso che fu 
giudlcato 11 plii brlllante del-
I'lntera Convenzlone. II suo 
appelto a «non lasclare que
sto profeta della democrazla 
senza onore nel suo partito» 
suscitb un'esplosione di con-
sensi quale nessuno stratega 
era stato capace di prevedere. 

a Era la voce, era la passto-
ne — scrlsse Norman Mailer 
in un celebre reportage — 
di tutto ci6 che in America 
era sconfitto. idealista. inno-
cente. alienato. outsider e bent. 
era la voce potenzlale di un 
nuovo terzo della nazione... 
era potente, era straordina-
ria. era piu grande del bra
vo uomo. splritoso, plgnolo, 
un tantlno arlstocratico, che 
I'aveva provocata, era un gri-
do che veniva dagli anni tren-
ta. quando i tempi erano sem-
plici, era un rlsentlmento per 
la tecnica intetligente. gli in-
granapgi ben lubrificati e t 
preparatissimi generali dello 
esercito di Kennedy . Ma era 
anche I'implorazinne degli 
sgomenti che bramano anco
ra la sempltcita... era il ritor-
no al sogno sentimentale di 
Roosevelt... ed era isplrato da 
un terrore del tuturo, oltre 
che da un senso dl avverslo-
ne per il presente...». 

McCarthy, fu. malgrado tut
to. battuto. Accettd con stile 
I'insuccesso e negli anni suc-
cessivl fece tacere la sua po-
lemica. Votb. con la stragran-. 
de maggioranza del Congres-
so, nel '64, la risoluzione del 
Golfo del Tonchino; in quel-
10 stesso anno, Johnson lo 
prese anche in conslderazlo-
ne come possiblle compagno 
di lista alle presidenzlali, ma 
fin\ per preferirgll Humphrey. 
11 passugglo dl McCarthy al-
Valtra sponda non si compi 
prima del gennalo 1966 11 se-
natore non fu plii lunglml-
rante di altri; fu soltanto plit 
coraggtoso. 

Come giunse alia decisions 
dl battersi per sbarrare a 
Johnson la via di una secon-
da presidenza? Egli stesso lo 
ha detto in un'tntervlsta re-
cente. Nell'agosto scorso, do
po aver ascoltato il sottose-
gretario Kalzenbach teorizza-
re davantl alia Commisslone 
esteri U «diritto» del prest-
dente a condurre una guer-
ra al dt fuori di qualslasl 
mandato parlamentare, si con-
vinse della necessita dt * por-
tare I'lntera questlone davan
tl al paese». Due mesi piit 
tardi, quando Rusk spiegb 
estenslvamente la guerra nel 
Vietnam come un momento 
della lotta contro la Cina, 
McCarthy disse che qualcuno 
avrebbe dovulo sfidare I'am-
mlnistrazlone Johnson e la 
sua politico. Per sei settima-
ne, attese Invano la compar-
sa di un audace. Alia fine dl 
novembre, la sua declslone 
era presa: quel qualcuno tn-
rebbe stato lui 

Al coraggto dl quella decl
slone e legata quasi per in-
tero la novita della sua can-
dldatura. Entrato nella cam-
pagna elettorale senza mezzi, 
senza apparato, senza neppu-
re una macc'nina da scrivere, 
e stato portato al primi suc-
cesst dall'impegno entustastl-
co e totale di alcune mlgliaia 
di giovani, avanguardia, al li-
vello di un'elite universita-
ria, dei dodici milioni e piit 
dl nuovi elettori, e ha conso-
lidato le sue posizioni sulla 
onda del dissenso piu radi
cate degli adultL Uno slancio 
e un successo che rlcordano 
quelli della battaglia dl Los 
Angeles. Ma, in un certo sen
so, le parti sono ora rovescia-
te. E' dalla base che e parti
to Vappello: un appello non 
pih soltanto patetico, ma chia-
ro e consapevole; portatore 
non dt echi degli anni tren-
ta, ma di istanze attuall, tn-
tensamente maturate, e di ur-
genti rtvendtcaztont per U do-
manL McCarthy ha parlato dt 
un * potto » stretto con t suoi 
giovani sostenitori, e ha di-
chtarato che a questo tmpe-
gno restera fedele. 

Se si guardano da vtcino I 
*«ol programmi. e facile rile-
vare limiti e inconseguenze, 
E' per la fine dei bombar-
damentt, per ta de-escaiation, 
per un governo sud-vietnaml-
ta cul partecipi U FNL; e af-
ferma che gli Stall Uniti de-
vono avere progettl positivi 
per la riunlficazione del Viet
nam decisa a Ginevra, Ma per 
il resto dell'Asia, Corea e For
mosa comprese, non vede 
cambiamenti da operare. Al-
trettanto per la NATO, anche 
se non viene esclusa la possi
bilita dl tridurre* gli impe-
grit militarl delle due maggio-
rt potenze in Europa Per il 
Medio Oriente, e'e un genert-
co impegno fllo-israeliano, 
espresso tn termtni che non 
toccano la sostanza del pro-
blema. Sulle questiont inter
ne, e su quella razziale in 
partlcolare. le idee del sena-
tore sor.o state decisamente 
vaghe fino all'assassinto di 
King: la successive esplosio-
ne di protesta dei «ghetti > 
lo ha colto dt sorpresa e lo 
Ha tndotto a mettere a pun-

to, dal discorso di Boston In 
poi, un'anallsi e delle propo
ste che coincidono, grosso mo
do. con quelle del rapporto 
Kerner sulle it due societa*. 
McCarthy stesso confessa le 
sue Incertezze. Parafrasando, 
con una certa auto-ironia, i 
versi conclusivi di una sua 
poesla f/'EIegia dell'uomo po
litico che invecchia;. egli ha 
detto una volta di aver la-
sciato il «primo atto» del 
dramma — quello in cui, se
condo le regole classtche del 
teatro, si pone tl problema — 
per tl secondo — quello del
la a complesslta » — ma che 
ttnon vuole scrivere it terzo a: 
quello in cul si arrlva ad 
una soluzione. 

Vale, dunque, anche per 
McCarthy cib che e stato scrit-
to. fuorl di ogni retorica. per 
Robert Kennedy: I'una e Val
tra candidatura, cosi come si 
sono delineate negll ultiml 
mesi. sono state soprattutto 
il prodotto di una crisi e dt 
rapidi, intensi tentatlvl dl ade-
guarsl alle realta e alle aspl-
razionl di un paese che cam-
bia Rlusclrit tl senatore del 
Minnesota ad tntendere e a 
rappresentare fino tn tondo, 
contro to strapotere dell'Ame-
rica di Johnson, le istanze 
deZZ'altra America? O non sa
rd. tnvece, costretto a dllul-
re I contenuti del suo pro-
gramma. per vincere I'opposl-
zione dei « moderati» del suo 
partito? Quali sbucchi dara, 
inline, se non riuscira ad ot-
tenere la nomination, alia sua 
sfida? Nessuno di questt in
terrogate pub avere, a dte-
ci settimane dalla Convenzlo
ne, la sua risposta. 

Ennio Polito II senatore McCarthy saluta la folia dei suoi sostenitori dopo la vittoria ottenuta alle « pri-
marie > del Wisconsin 

Un nuovo romonzo di Libera Bigiaretti: La controiigura 

Una tensione svuotata 
dai meccanismi 
del vivere borghese 

Gli inutili, velleitari sforzi del protagonista per uscire dal conformismo di un'esistenza raftrf-

stata da inibizioni e convenzioni di ogni genere - «Un semplice, comunissimo caso di passione» 

Argomento del nuovo libro 
di Libera Bigiaretti, La con-
trojigura (Bompiani. 1968. p. 
175. L. 1.400), e «un sempli
ce. comunissimo caso di pas-
sione >. una passione cresciu-
ta inawertitamente nell'ani-
mo del protagonista. quasi per 
una sua vocazione ad uscire 
dai limiti del < possibile ». dal 
conformismo cioe di una vita 
rattristata da inibizioni e con
venzioni di ogni genere. 

n trentaduenne protagonista 
insieme alia ventenne e bellis-
sima moglie Lucia, trascorre 

Sofia: concorso 
internazionole 

per un 
monumento a 

Khan Asporoukh 
D Comitato delle Arti e del

ta Cultura della Repubblica 
Popolare di Bulgaria, 1'Un.o-
ne degli scultori e pittori bul-
gari. l'Unione degli architetti 
bulgari e il Consiglio popo 
lane della citta di Sofia, sotto 
il patrocinio del Preskiente 
del Consiglio dei Ministri del
ta Repubblica. Todor Jivkov. 
hanno indetto un Concorso in-
ternazionale per l'erezione 
nella capitate bulgara di un 
monumento a Khan Aspa-
roukh, cui possono parteci-
pare, individualmente o in 
gruppo, scultori. pittori e ar-
chitetti di ogni Paese. 

n monumento a Khan Aspa-
roukh — uomo di Stato. capo 
militare e stratega — fonda-
tore. nel VII secolo. dello Sta
to bulgara. dovra essere con-
cepito come un insieme mo 
numenlale. scultoreo e archi-
tettonko. 

Tutte le informazioni pos
sono essere richieste aJlTJnio-
ne degli scultori e pittori bul
gari (Sofia, via Mbskovska 37) 
e alle Ambasciate e Legazioni 
delta Repubblica Popolare di 
Bulgaria. 

su una spiaggia non ancora 
industrializzata del Montene
gro una vacanza apparente-
mente eccezionale. di fatto ba-
lorda. II loro menage conju
gate conosce una assidua con-
suetudine di rapporti fisici, 
ma una scarsa adattabilita 
sentimentale: ambedue difen-
dono la propria interior* di-
sponibitita e giocano ad esclu-
dersi per un velleitario ten-
tativo di nroiettarsi in una 
inedita. straordinaria. impossi-
bite dimensione. Lei trova in 
Eddie, un giovane straniero 
barbuto e solitario. una spe
cie di controrigura dell'uomo 
ideale: lui coltiva una osses 
siva passione — di fisico pos-
sesso — per Nora, la quaran
t i n e ma giovanile ed estra-
vagante madre di Lucia. In-
tanto. pero. vivono secondo le 
pigre abitudini dei borghesi 
in vacanza e si annoiano mor-
tatmente a ripetere giorno per 
giorno operazioni e gesti ac-
cettati quasi «programmati-
camente » come in uno c sta
to di dormiveglia >. 

Lui va registrando per am 
bedue la comune esperienza 
sui due piani diversi e comple-
mentari della aonarenza e del 
la realta. Intende te ambigui 
ta sentimentali della moglie. 
talora se ne stizzisce. ma in 
ultima analisi le sopoorta e 
indulge perche sa che non van-
no al di la di una certa osten-
ta zione di anticonformismo. 
Anticonformista. invece. egli 
pretende di essere sul serio e 
ricerca e coltiva nella c fitti-
zia realta della fantasti 
cheria» impulsi. desideri. 
umori che dovrebbero testi-
moRJare la presenza di una 
sua sensibilita eversiva di 
ogni consuetudine e di ogni 
norma. In realta. si affida al 
gusto di tormentarsi con am
bigui vagheggiamenti di situa-
zioni impossibili. per una sot-
tile estgenza di evadere da 
una vita che -si ripete ineso-
rabilmente eguale e monotona 
e non lascia margine ad al
ternative di novita impre-
vedibili . 

Da qui. tree origine e ra
glone la < stori a penosa e cre
tins del suo amore per No
ra >: un guazzabuglio di fan-
tasticherie e di umori. delta 
mente e dei sensi. stimolati 
da impulsi di desiderio e di 
ripulsa, dl Inibizioni • dl 

sfrontatezza. All'intelligenza 
della mente, corrotta dalla 
pratica del conformismo socia-
le. egli vuole sostituire la m-
telligenza dei sensi: gli par 
di potere. cosl. rompere coi 
doveri e le convenienze socia
li e ristabilire I'equilibrio di 
natura fra sentimento e com-
portamento. L'immaginazione 
gli sembra cosl « affrancata > 
e gli impulsi dei sensi gli pa
re non abbiano bisngno di mo 
tivazinni psicologiche: tutto cid 
che viene da natura e nor 
male. Ma cid. in verita, risul-
ta velleitario. perche in defi-
nitiva le sue fantasticherie 
vengono irrise e frustrate pro
prio da Nora, che dovrebbe es
sere il simbolo della spregiu-
dicatezza e della liberta: in 
fondo. neppure lei si sottrae 
alle leggi sociali del vivere. 
una suocera non pud essere la 
amante del genera. La rottu 
ra con le forme convenziona-
li del vivere ricercata sul pia
no di natura. quello del ses-
so. si rivela irrealizzabile per
che resta circoscritta alia sfe-
ra individuale. 

Ma la trama e solo il pre 
testo per esprimere la insof-
ferenza verso le forme codifi-
cate del vivere. D senso del 
romanzo e nella tensione ver
so una vita diversa. in cui vi 
sia disponibilita e apertura 
per Cimpossibile. ma anche 
nella coscienza del velleitari-
smo implicito in una simile 
tensione che appare sempre 
contraddetta e svuotata dai 
codificati meccanismi del corn-
portamento sociale. 

Ai due livelli della narra-
zione. tenuta in equilibrio fra 
apparenza e realta. corrispon-
de uno stile che mentre pare 
testimoni la propria inadegua-
tezza in realta fornisce una 
espressione esaustiva dei mo 
ti dell'animo e degli impulsi 
dei sensi. 

L'immaginazione Iucida e 
sfrenata del narratore prota
gonista tiene sempre desta la 
smania della passione osses-
siva che lo sdoppia fra appa 
renza e realta: e il discorso 
narrativo solo superficialmen-
te e di ordine psicotogico. di 
fatto e descrittivo e classifi-
catorio. fondato su un linguag-
gio in tutto e per tutto equi-
valente alle dissolvenze delta 
fantasia, un Hnguaggio che di 
occasionale e gratuito ha solo 

la corrivita di una sintassi 
senza dubbio movimentata, 
ma coerente e precisa. scevra 
di ogni pur minima perplessi-
ta espressiva e tutta risolta 
in giri perfettamente raziona-
li e serrati di sensazioni e di 
idee. 

I momenti piu alti di code-
sto stile affrancato e sciolto 
sono quelli in cui il protago
nista riproduce il ritmo spe-
dito della sua conversazione 
mentale articolandola varia-
mente in chiare riflessioni che 
esplicitano gli impulsi. i de
sideri. gli umori alimentati 
dalla frenetica tmmaginazin-
ne. Proprio nel piglio nervo-
so e scorrevole del ritmo e nel
la tuminosita della parola 6 
la tipicita della prosa di Bi
giaretti. 

Armando La Torre 

Le «Poesie» 
di Chlebnokov 

Un'lmmagine giovanile di Ve-
limlr Chlebnokov, uno del pro-
tagonlttl. con MaiakovtVi). 
dells grinds vlcende cresti 
vs dsU'avsnguardis russs de
gli « aimi venti ». Dells Poe-
sie di Chlebnokov, Angslo M. 
Ripslllno preients un'smpis s 
suggoitivs scelts, con un 
ssggio introduttivo s common 
to, In un vofums dsll's 
Einsudi 


