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Mostre 

Milano: SIRO PENAGINI 

Decenni di pit tura 
e poi la rinuncia 

Un «caso» singolare nell'arte italiana del primo novecento - Una ricerca di essenzialità e verità 

Roma: FAUSTO PIRANDELLO 

Una spiaggia 
come 

un massacro 

Narrativa 

« Koto » di Yasunari Kawabata 

La mostra retrospettiva eli 
Siro Penagmi aperta alla 
Galleria 32 di Milano ol is t i 
sellando il più vivo inteies 
se II « caso » di Penagini è 
sene litro singolare nella plt 
t u r i l ' jliana del primo 900 
I orse soliinto quello di Gì 
no Hossi gli si può avvici 
nare per qualche analogia 
Basti infatti guardare 1 qua 
d n che Pen igini ha dipinto 
tra il 1005 e il 1914 o negli 
immediati (ini seguenti per 
rendersene subito conto E 
chiaro che una tale pittuia 
ò impensabile senza un con 
tatto con alcune delle espe 
ricn^e più vive dell arte eu 
ropea di quel tempo dal 
pittori di Pont Avon ai pit 
tori fauves e eh questi a ta 
limi artisti della Tirucl ee 

I quadri parlano da sé 
Non c e nulUi in queste tele 
cht si m l l a c u ali nnpicssio 
ni&rno lombardo così come 
si era venuto configurando 
dopo la Scapigliatura Da 
questo generi di pittura egli 
si era staccato eneigicamen 
te quando d ipo ì primi sei 
mesi di Brer< a causa di un 
diverbio col Mentessl suo 
professore si era allontana 
to per sempie dall Accade 
mia milanese A quesl epoca 
aveva ventai ni Gino Rossi 
più vecchio di un anno spm 
to da uguale insoddisfazione 
pai ti nel 1907 o foise alla 
fine de' 190( per la Creta 
(,na sulle ti cce di Gauguin 
e dei suoi discepoli Pena 
gnu nel 1905 era invece già 
partito pei Monaco Molti 
altri artisti intorno a questa 
data o poco dopo dall Italia 
6i recheianno in Trancia per 
poco o molto tempo o addi 
n t t u r a per sempre da Mo 
di | liani a Viani da Boccioni 
a t a r r à Ma il viaggio di Gì 
no Rossi per la scelta este 
tica che lo distingue è quel 
lo che presenta una stietta 
analogia col viaggio di Pe 
nagini II fatto è che la scel
ta d i Penagini è avvenuta 
appunto nella medesima dJ 
re/ione Ed è avvenuta scn 
za che egli abbia mai messo 
piede in 11 ancia Si pensi 
però al feivore della vita ar 
Ustica monacense cos) eomp 
al fervore di quella beili 
nese o di Dresda Solo a Mo
naco nel 1004 si erano te
nute le mostie dì Gauguin 
Van Gogi e Cezanne ne) 
1905 vi era uscita la puma 
monomi afia di Mundi qual 
che tempo dopo vi avrebbp 
esposto Matisse ì primi qua 
d n fauves e ì pumi quadri 
espressionisti vi avevano già 
corso 

I quadri di Penaglni P 
non solo quelli iniziali ma 
anche quelli che a rn \ ano 

. sino ai 18 rivelano un espi! 
cita connessione con questi 
pumi movimenti dell aita 
contemporanea Si tratta 
quindi di una produzione 
che abbiacela circa dodi"! 
anni della sua attività e eh? 
ricopi e tic momenti partico 

Man della sua vita il pei io 
do che va da Monaco a Ca 
ravalc (1905 1914) il peno 
do trascoi so a Roma e a 
Teuacina (1914 1018) e infi
ne il peiiodo di Positano 
(1918 1919) Eccezionale è 
la matuntà di Penaglni in 
quadn come Pixmajcra a 
Curavate del 1911 o come 
Modtlh al sole del 1914 
Sono due opere dipinte ri 
spettivamenle a 26 e a 28 
anni ma sono già opeie per 
fette 

La sua peisonalilà eia di 
caratteie solitatio non cer 
lo fatta per lavorate dentro 
un movi nento con lutti gli 
obblighi che ciò compoita 
va lnoltie avanzando nella 
sua ricerca egli sentiva co 
me la pittili a non potesse 
viveit altio ch( in un oidi 
ne in un equilibiio esatto 
fra natili a e intelletto fra 
regola e impulso Toise è 
anche per questo che già 
verso 1* fine del 19 egli 
tende ad attenuare il coloie 

* ad ammansii lo sino a so 
spinge] lo vciso azzimi vene 
re t i ifci lievissimi verdi 
freddi e velati e in genere 
veiso tonalità sommesse Le 
Sogliole la 7ucca 1 Cavol 
fwn sono tre opere esempla 
ri noli ambito di questa nuo 
va incliraz-ione o sono ope 
re che si pongono ti a la fino 
del 19 e il 2 / cioè Uà la 
conclusione del periodo di 
Posildiio il pe lodo di Doi 
mellelto quello cioè che può 
esseie consu l t a lo il suo IV 
periodo e mime il peiiodo 
della Saide^na cioè il suo 
V periodo dal 21 al 22 

Anche quesla è una sta 
gitine fiulluoMisinid pei Pe 
n ìgini NI i sl MOIIL di sot 
tili finezze di stupendi mo 
menti Lvocalnl Lppure e 
propiio a qtit si epoca che 
ee,lj s i i me litando di chic 
al qu ni o un i stallini i più 
dclinit i e con istcntc ma e 
facile capile che t l i non è 
mai sti lo un novecentisti 
Si pietKhno in esime tele 
tìomc 1 Anatra o il Cavezza 
| j « ci si accorgerà che la 

sua i ittura come sempre 
punta siili acuie/z piuttosto 
che sulla „ravczza piti sulla 
concisione che sulla cosini 
/.ione monumentale Soltanto 
i grigi si sono fatti pui spes 
si più plumbei ma e è in 
essi un opaca pi i /insita di 
pelilo un i misti rins i luce 
neutra che infon lono alle 
opere un intima forza di per 
suasione poetica senza pò 
lentorictn senza recuperi 
accademici della tradizione 

Si potrebbe dire che Pena 
gini è un pittore nordico 
Tgli infatti a differenza dei 
pittori lombardi non amava 
la pittura d atmosfera la 
pittura di vibrazione Egli 
amava al contrario la pit 
tura tersa incisa diamant 
na Penagini è mor'o nel 
52 ma aveva smesso di di 
pingere da una decina d an 
ni convinto di non poter f ir 
metl o di quanto aveva eia 
fatto I u il suo estremo si 
lenzioso eroismo un atto 
fermo coraggioso e discre 
to come ia pittura a cui ave 
va consacrato interamente 
ogni pensiero della sua esi 
stenza 

Mario De Michel 

Penagini «Modelli al sole» (riproduzione in alto) Pirandello «Bagnanti sedute» 

Letteratura tedesca 

Gottfried Benn e il 
mito del nichilismo 

Pei i Lipi degli editori Mar 
silio è uscito recentemente un 
iute essante studio sulla poe 
sia tedesca dell i prima metà 
del secolo ve luti ittia\erso 
I opcia di Gottfried Benn (Per 
ruccio Masmi Gottfried Benn 
e ti mifo del nichilismo ed 
Marsilio 1)68 jp 2?3 lire 
3000) figura di pi imo piano 
degli anni « dieci venti » che 
incora attende n Italia un 
riconoscimento adeguato II 
merito va al gernanista t e r 
ruccio Masim che da vari an 
ni nrmai ha affrontato I arduo 
lavoro di traduz ine cicliti poe 
sia bcnnnna Alle versioni il 
Masmi affi ine i ora questa 
suggestiva ampia analisi del 
poeta prussiano nel contesto 
del clima culturale tedesco 
geimocjiato sul terreno scon 

\olto de! nichilismo nietzsche 
uno L originalità dell acuto 
saggio sta nel tentativo di iso 
Ifre lopeia di Benn per ana 
lizzarne i eoi tenuti senza la 
sci irai influenzale dalla co 
moda e rischiosa schematizza 
zone estetica e letteraria che 
r duce issa spesso il quadro 
cultuidlc dell epoca a una apo 
logia dell espressionismo a for 
ti tinte dove lo tormentate fi 
gore dei piotagou^ti si agili 
no secondo i rituali dell irra 
zion ihsnio più indifferenziato 
Il volume si apre con un ca 
pt i lo dedic ilo al nichilismo 
I pi itit unente una bnlljn 
le sintesi del pensiero di Nic 
t/sche maJiz/ato nelle sue 
componenti storico politica so 
ciah vengono esaminate e 
più intime connessioni con lo 

Comics 

L'impiegato «27 
Chi commette un delitto o 

anche solo una cattiva aziono 
ha bisogno di un alibi i per 
sonagel del cartoons di Gian 
callo Buonflno Manno disi 
gno come dice 11 titolo del 
suo Uhm l a ibi di teoria (tdl 
tore Lericl 1700 lire) di aver 
ne uno supp cmenurc spesso 
la coscienza è un docile inter 
l > ito e e busta pu< per n 
e ria Talvolta Invece è ne 
cessano un i n n i ni in L II 
più che ci si può procura 
le In mille modi 

L Impiegato Vt olisene viu 
lima senzi r ivoli che i et 
tori dell Unità hanno wuto 
modo di conoscere e gli u) 
tri personaggi creati da 
Buonflno hanno sempre un 
alibi por quanto fanno o ri 
nunclano a fare E la loro 

cattiva coscienza emerge nel 
e brevi secche storie che 

1 autore racconta con rara et 
ribacia 

Esemplare tra le molte ica 
stiche battute di cui è os el 
lato ii libri il eiudele M (o 
al quale è cnlamato a parte 
clpnie 1 impiegato Vontlse te 
1 a/ieiula)i7zato > per necci 
lenza II suo capufEit o <\ te 
una parola e Ventisene deve 
dire che cosa quella parila 
gli fa pensare C abbirmo co 
si quesl aline manie i 
go < S jphli Loren > rispo
si» T aviro t Aizecb 
« Obbedienza! » « Cetrioli » 
« Puntualità! > ( Acqua » < Of 
ti ciò! » 

e. e. 

irrazionalismo sino a derivai 
ne la suggesti za visione di 
una « logica della decadenza » 
che precede la dialettica del 
1 ambiguità della < tabula ra 
sa » della « barbarizzaztone » 
intrisa di miti culturali e oscu 
ri psichismi patologici 

Da questa base na^ce la 
poetica di Gottfried Benn dal 
nichilismo piti sotterraneo — 
come afferma Masini — na 
scono le oscure encigie della 
tortuosa Wellanschauung che 
condurranno d poeta ali « e 
stasi del nidi a » Ma lautoie 
non indulge alla valutazione 
psicologistica ed estetica pas 
sa invece a vedere m Benn 
(specialmente del periodo di 
Morgue) 1 espressione più 
acuta e patologica della frat 
tura politico culturale avve 
nula in seno alla borghesia te
desca eia segnata dal virus 
della reazione che la condur 
rà alh gucrn prima e al na 
zismo dopo 1 un capitolo in 
tenso che apie un excursus 
sul! arte tedesca decisa a li 
quidare oe,m sicurezza ogni 
valoie ticonosciulo e proch 
mai e — dopt h morte di dio 
- quella aell uomo dell*1 « co 
se» Nel suteessivo capitolo 
dedicato alla analisi della poe 
sia benmana del primo pe 
riodo poi ticolarmente attra 
ente e 1 inalisi de la poesia 
« Cureltage » soste iuta da un 
e^icace e originale linguag 
gio cspositho quindi lauto 
re segue il distacco di Bonn 
dai moduli più scuporlamente 
espressi mist per approdare 
alla ridioilizzazionr- irrazioni 
lisi i degli ai in eli Rruxelks e 
dil s t ndo p iiìdo bi rtinese 
che iffo i la Ila Uni dica del 
I antropologia lìlos illco cultu 
r ilo d II must» ic smo e d( I 
Kid/urriihi(ismtij jier dar via 
lincia alla Reoresttontendenz 
mitico-anceslralc che fare 
della poi sia b^nniam una e 
spressione allucinata della in 

voluzione psicologica del po
polo tedesco approdato alla 
sconfitta Jel 45 

Nel capitolo < forma cifra 
mito e il metalinguaggio poe 
tico > Temicelo Masim ìlTron 
ta 1 opera del poeta sotto I a 
spetto linguistico e stilistico 
C indubbnmente la parie più 
specialistica del libro — e qui 
non è luogo per fare un più 
adeguato discorso in merito — 
ma pure ci è dato di compren 
dere ia forza dirompente del 
linguaggio benniano uno fra i 
più audaci che ci abbia dato 
la poesia tedesca del nove 
cento 

Nel testo infine sono accolti 
due lunghi saggi II primo — 
* La nuova Tebaldo* — è la 
introduzione ampliata e ar 
ricciuta di numerose note al 
1 * Aprèslude » che Masmi ha 
tradotto nel 19GG per Einaudi 
L altro f Cspressiomsmo e 
Ausdrucksuelt » è il testo del 
1 intervento al Convegno sul 
I Espressionismo tenutosi a 
Tuenze nel 1901 

Roberto Sicuten 

Stupore e panico di gen
te popolana che sente 
levarsi un vento miste 
riuso fu questo negli 
anni '30, l'emblema del
l'ansia di questo pittore 

1 quadr di bagr unti ora 
esposti alla (Nuova Easai (via 
dei Vantaggio 41)) s no fra 1 
piti tipici che Tallito Pirandel 
lo abbia mal dipinto nella sua 
ossessione plastica di una nuo 
va mitngrafia mediterranea SI 
rinnova alla visione lo stu 
pore per ina mitog afia che 
non e cultural stlc i greco 
etnisca ma esistenziale quo 
tidiana e primitiva con un 
nor so che di totemico nel 
dare /ormi nlln figura umana 
che semb a dare ragiona al 
Picasso del (cubismo nejio> 
C è una suggestione anche per 
chi guarda per voclere che 
viene dalle date (194M0fifi) in 
quanto rivi latrici di un osmi 
zlone pittorica assai elaborata 
e lenta che sta dletio il Uri 
smo solare folgorante doli im 
magine l i gran parto di que 
ste Immacini ha avuto una 

gestaz e ne » fra l dieci e I 
venti nnni tenere cosi a Uni 
go a fuo o un motivo di viti 
6 impresi ardita anche dlspe 
rata ennto conto di come va 
la vita del suo moto e dello 
-,ue rottine Questa messa a 
fuoco e riuscita n Piiandello 
e n i molivi plii quotidiani e 
cosmici la figura umana for 
ma fra le formo di natura è 
( sentita > come parte di una 
aichltetturn universale sulla 
linea plastica Cezanne Picasso 
Registrn questa figura umana 
coma un sismografo il moto 
della vita cosi variando con 
tlnuamente il rapporto con 
lo spazio Pirandello e un Uri 
co e non un narratore inva 
no cercheiasto nel suoi qua 
dri gli accadimenti storici di 
questi nostri anni troverete 
invece il segno ora tragico 
ora felice di tali accadimenti 
sulla forma della figura urna 
na nella disannonia e nella 
armonia del rapporto fra (or 
ma e spazio nel mutevole va 
loro di luce del colore mate 
ria della carne esiterei qum 
di a definire quella di Piran 
dello una ossessione del per 
^onaggio nel sonso voluto dal 
Castelfranco in un suo sag 
gio del l'JCO sulla « Scuola Ro 
mana » e ripreso da Tromba 
dori nel catalogo se per per 
sonaggio si dovesse intendere 
coinè io credo la figura urna 
na che assumendo concreta 
stoilclta prende tipicità In un 
ambiente sociale A gennaio 
di quest anno in occasione di 
una mostra di pastelli alla gal 
lerla « Il gabbiano » nel quali 
a ripensai! 1 motivi plastici 
del « bagnanti » costituivano 
variazioni come progetti per 
immagini monumentali che 
qui vedo realizzate accennavo 
su queste colonne al) attuati 
tà di Pirandello pittore di fi 
gura umana « A volte una 
spiaggia di Pirandello e un 
massacro o forse una arude 
le molatore mi viene In men 
te la sequenza di un film nel 
la qualo nuvole di gabbiani 
fanno strage di testuggini ap 
pena nate sanguinanti bran 
dell! di carne che si affanna
no ciecamente verso il mare 
Dico ciò perchè sia chiara la 
attualità di Pirandello li quale 
ha fatto molto di più che te 
nere in vita una « stagione » 
romana della pittura che ri 
monta agli anni trenta e che 
ò foi te fortissima anzi del 
nomi di Pirandello stesso in 
nanzitutto e di Mafai Scipio
ne Guttuso Zlveri Cagli Ca 
pogrossl Melli » Jn molti dei 
quadri ora esposti alla < Nuo 
va Pesai la moia/ora della 
spiaggia come massacro risul 
ta amplificata con accentua 
ziope plastica de) senso di 
stupore e di panico da parte 
delle ngure umane in folla 
Stupore e panico di gante pò 

poiana che sente levarsi con 
tro un vento misterioso fu 
negli anni trenta questo lo 
emblema in chiave più plebea 
del vitalismo e dell ansia di 
Pirandello Negli anni trenta 
si sa sul Mediterraneo solare 
si fece buio 

Dario Mi cacchi 

Il vecchio e il 
nuovo fra 

ciliegi in fiore 
In ft Un la prin a opera di 

Vis 11 in K v. ìba i p n o 
N(b 1 l 11 « per li kilt m i n 
ii ha con gì inde ritardo I 
in ìnnnzo i ìtilohti Koto 

(L 1 Iti zili 1 inno) fin. s 
sv il e nella nob < cilt-1! di 
Kyoto antica cipitale dtl 
Giappone Come sempre acca 
(le la vinenbile fondazione 
di Stoccolma ha pi eccello il 
protagonista di una stagione 
piuttosto lontana Occorre di 
fatti lisalìre il peiiodo com 
preso fi a il 1020 e il 40 per 
riti avare 1 almosfora delle 
scuole di « aite pina > in cui 
K nvabata si formò affermati 
dosi poi con niu ìbili * mima 
ture romanzesche » o poemet 
ti in prosa di impronta sim 
bollata Si tratta rii una misu 
rn che o davvero di cas i 
nella tra I zinne giapponese 
Basii pensare al ritraltini e 
alle scenette di certi racconti 
di t cortii'iane » e mene più 
alle dimensioni ridottissime di 
un comfKinimenlo in versi del 
to haihu il qu ile conta 17 sii 
lane poco più d un nostro 
tndecasillabo a confronto del 
quale - ammesso che il para 
gonr pns->a reggere - il so 
nt-Itn occidentale con le sue 
1S4 sillabe fa figuin di 

poemi 
A quei tempi le scuole di 

< arte puri » nascevano in pò 
lemica col naturalismo a 
sfon In sociale col nco vei i 
smo e con la lette attiri di 
ispirazione « proletaria » che 
intorno al IMI fu sterminata 
(è il termine giusto) dalla rea 
zione anli intellettuale del go
verno militarista Qualcuna 
di queste tendenze lanciava 
allora violeati manifesti di 
allarme e di accusa contro il 
« pericolo marxista » Kawa 
bata fu lo scrittore più rap 
presentativo del e nuovo seri 
so » o « neo sensismo » cor 
renio che tuttavia non era 
del tutto Insensibile alle sug 
gestioni della natura ancte 
se intrecciate a rimpianti di 
varo gcnete e a sallecitjmo 
ni erotiche Ed è chiaro che 
nel mulato contesto di oggi 
1 arte di Kawabata si può 
considerare in un rapporto 
nuovo un pò simile i quello 
che ormai si è stabilito con 
I ermetismo o con la prosa 
d arto espressioni parallele 
di quegli stessi anni 

Secondo un espressione del 
lo stesso autore la miniatura 
romanzesca o « romanzo mi 
maturi » dovevi iscriver?] 
* sul paino di u a mano » co 
me lince che il chiromante 

mu rpiela e che a loio mo 
d ) nvel ino i n desi no 1 n|K 
r i più a ! hi ita di Kiu ibu ì 
rimine lunaria un r o m n z i 
il fìavìe di "i non nelnbo i 
t i n t I z succ ssivi finn 

I 1117 e u *! noto in oceiden 
te attri\Lrso uni liiduziino 
fr ina so Del secondo dopo-
guura e indie Koto che al 
pubblico itnlmno viene pre 
sentito in una versione pini 
tosto animati e duci cmvin 
cente di Mario feti Anche 
questo è però un romanzo 
poema o romanzo idillio f a 
un pò pensare al Tempio di 
Oddo di Montesquieu volen 
do proprio trovare un inali 
gn I personaggi sono sospe 
si in un clima incantato at 
tenti al rifiorire degli alhcn 
ilio <pif>gn s leggein dolk 

Yasunari Kawabata 

foglioline appena germoglia 
te sui ciliegi sui cedri sugli 
ncen Quasi disegnino i loio 
contorni su quello sfondo ver 
de come nelle vignetlo di 
cciti ventagli diffusi nello 
stesso Giappone Questi rap
porti sarebbero la celebrazio 
ne di un armonia universale 
SL I personaggi umani non 
apparissero lacerati tra la 
felicita delle sensazioni (il 
paradiso che sempre più si 
allontana) e il doloroso nTfan 
no dei sentimenti In questo 
modo la i igazza Chieko vive 
la drammatica dolcezza delle 
proprie giornate fra la casa 
e il mondo delle impressioni 
esterne fra ì genitori adot 
tivi e i pochi amici che Tre 
q lenta fia gli affetti sicuri 
e le incertezze di sentimenti 
indefiniti Sa dì essere una 
« trovatella t appena nata 
I hanno deposta sulla soglia 
dol pittore artigiano che con 
sua moglie I ha accolla e al 
ievatfl E cresciuta bene in 
ambiente di piccola borghe 

© 

sia ralfinata t nelle astrazio
ni di mi p i e in chi declina 

Su q u i i i anlef Hto si inno 
sta il tentativo di scoperta 
del pn p o essou Chiek ) in 
c o l t r a p r i s o bi p r i p r n t(P 
meli i I uni ragazzi ope 
raia addetta il)a levigazione 
dei tronchi di gelso nel din 
torni di Kyoto Cosi appren 
de la storia dei genitori veri 
0 presunti ni iti m lmnb i sul 
lavoro caduti dall allo nel 
bosco dei cedri menlre sii 
lavano da in ramo ali altro 
P il momcnlo più allo del 1! 
tiro Se 1 autore ce I avesse 
prese itilo ii < miniatura » 
e cioè tulio ipeito n^llo sfw 
do soc ale lo avremmo potuto 
leggere in una d mensinne 
p il apnronriata I idillio che 
a momenti nrcclin avi a^l 
1 elepm ennven innn e acq ii 
•.ti venature SMISI!) I! di ti i 
godìi e a volte questi per 
sonigg ci iffiscinann per la 
loro sens bilitft per il loro de 
stderio di rispetto iltnn p^r 
un livello di chiltA che è par 
le di una sinna pò n nota 
e che andiebbe vista pili a 
fondo anche nei dati cnllurn 
li Mn il romanzier trotino 
sposso guasli o s l r inon i i l z 
za questi fiali e li i il\ e n^l 
la banalità Iella rniHu<? ine 
Chiotto >%po o ^ in * m in •. 
SITITIO Yjnro] i co p m o i m 
p mn un con i l " e 
lopo si 11 ei I I n f i 
^ rallini* mire az n H-, iel 
p ttore artigiano I indi* /i 
lizzazione minaccia la ' ral ì 
zinnale attinia di Kvn o le 
piccole fabbriche tesili dei 
celebri kimono Risogn i co 
rere ai ripari Ma rimi di 
proposti sono tuli altro che 
poetici e restano nel! ambilo 
dello sfruttamento della di 
visione del lavoro vecchi e 
logori nonostante fi1! aggior 
namenti 

DI lì da molte scene deco 
rative in cui si d scr vono 
feste e ambienti case da tè e 
usi locali come in un man lale 
turistico il libro si gì nhf cn 
noli avere individualo quel pa 
rallcl smo di esistenze dhe r 
se eh use neil impassibilità di 
ritrovare un equilibrio peno 
Knwnbala si mostra sensibile 
alle situazioni e ai mutamenti 
sociali Ma è solo per ehm 
dersi in una tesi quando dal 
confli'to fra vecchio e nuo\o 
sfugge nella nostalg n di un 
poetico passato che pure lo 
scnttore stesso ci fa apparire 
senza i itomi 

Michele Rago 

Documenti 

Morire sul Vajont 
Un impressione altamente 

drammatica ma anche slngo 
lare entra nella coscienza 
specie di chi conosceva il 
Vajont anterilga alla lettura 
del documenti messi assieme 
con acuta concatenazione da 
Mario Passi nel suo libro 
Morii e sul Vajont (ed Marsi 
Ilo Padova L 1000) Lettere 
verbali delibere appunti toc 
nicl e geologici telegrammi 
scambi concitati dJ telefona
te tutte cose che alla tino 
a sii izzarle si riducono in 
una mota impossibile a ripu 
lire r 1 elencazione giorno 
per giorno dei fatti che han 
io preparato lo strage L o 
aspetto singolare se non fos 
se che tutto gì Ida vendetta 
e dato proprio dalla diffusa 
o neanche tanto sotterranea 
consapevolezza che si lavora 
va deliberatamente a produr 
re una tiagedia 

Lppure bastavano gli occhi 
non occorrevano tante sapten 
ze e rilievi geologia! pe- ac
corgersi che 11 Too era pron 
to a slittare I e acque del 
vecchio torrente scorrevano 
da secoli sotto una monlngnn 
priva di piedi In luogo del 
piedi ciao deliri base di so 
stegno il Toc presentava uno 
scenario quasi Ininterrotto 
dallo slargo di Crto fino alla 
stretta de) Golambei sotto 

Casso dt perpendicoli frano 
si talmente friabili e insta 
bill da rendere improbabile 
anche 1 arrampicata di un sor 
ciò 

La montagna la piti verde 
e soffice nel panorama di 
vette era perpetuamente 
asciutta L acqua della pioggia 
e del dispell s inabissava ra 
pldamente nel molle del pa 
scoli e de) boschi La gente 
di Casso che vi aveva le sue 
caseie (le residenze estivel) 
riusciva a malapena a inca 
nnlaro 1 piovaschi fn qualche 
elsternaccia usando comples 
sl sislemi di grondale e tu 
bl I Toc era una spugna 
e questa spugna eia poggia 
ta su uno scivolo che il la 
go rese di sapone 

I) luogo lasciato tranqull 
lo poteva durare secoli Stuz
zicato chiamava rovina Bo 
scaioll falciatori cacciatori 
raccoglitori di funghi e di fra 
gole sapevano cose pauroso 
spacchi rocce In movimento 
sentieri che spostavano le ser 
pontine larici e abeti inclina 
ti obliqui Proprio un luogo 
adatto a impiantarvi unti diga 
e crearvi in lago di 1 0 mi 
doni di metri cubi d acqua 

La documentazione di Ma 
rio Pass! ci conduce dal pr) 
mi conciliaboli ministeriali 
del 1025 e da quelli di Ironia 

anni dopo fino alla sera del 
la catastrofe I fili sono seni 
pre in mano alla Sade poto 
re dispotico e romitleato te 
so alla conquista del « gran 
de Vajont » Il bacino che le 
avi ebbe dato statura europea 
nel campo Idroelettrico 

Passi introduce il suo libro 
dicendo che e una oronaca 
La cronaca di un dramma 
(meglio dire di un delitto) 
che non ha finllo di compier 
sl E afferma trattarsi d un 
libro che sarebbe potuto non 
uscire mai in un Italia che 
semb ava avesse appreso la 
lezione di quella notte Ma 
sicco ne I insegnamento di 
morto o di d slruzfone è sta 
to rapidamente dimenticato 
il libro è uscito esatto e pun 
tuale pieno dei nomi di chi 
preparo la tragedia di Longa 
rone di Castellovazzo di Erto 
di CASSO C non soltanto fit
to di nomi ormai stranoti 
ma rivelatore del) lntrecoio de 
littuoso In cui I colpevoli si 
sono mossi fatto spesso di 
trucchi di manovro di tra 
visamonto di Ila verltA di so
perchiarlo gerarchiche ohe 
coinvolge non soltanto la Sa 
do (o poi | Enel) ma global 
mente la classe dirigente Ita 
liana 

Sante Deila Putta 

Notizie 

N U PALAZZO DI I I AC 
CADLMIA Ligustica di 
lì ile Arti in Piazza De 
Terrari a Oenova si * 
inaugurata e api ria al pub 
Plico una mostro di grafita 
del pittore Umberto Boc 
cloni 

La mostra che compren 
do circa cento opere — 
disegni acquarelli pastol 

1 lempoic e acquetortt — 
ippartenenti ali intero arco 
Jt 1! nltlvtta di B icUuni sa 
ra accompagnala da un 
psanrionte nttnlogo coni 
plelo di st hede esplicati 
ve per Lulle le opere espi 
ste e coi retiate da una ab 
blindante eiaculi en izlone 
ft i )g -fica 

I esposlzl ine da II massi 
mo rilievo ni momento fu 
tu Isin rli Boccioni ma non 
trascura di presentare npo 
ro ai partenenti agli anni 
clic preeedon > il 'uturl 
smo e a quell intoressantis 

sima fase ultima dell atti 
vita dell artista nella quale 
ù avvertibile In lui un ii 
torno a motivi o Indicazioni 
cczannlane 
U l ORMAI fSMO RUfabO 
la scuola di teoria lette 
raria e nu lodo critico che 
fiori nec, I anni venti a 
Mosca e i Leningrado 6 
stato scoperto in Oceiden 
Lo in questi ultimissimi un 
ni proprio quando nello 
stessa Unione Sovietico do 
pò detenni di oblio esso 
diventava oggetto di un rln 
novato Interesse da parlo 

dei giovani strutturalisti 
Da noi il formalismo e co 
nosciuto attravorso alcu 
ne opere fondamentali di 
Propp SklovsklJ e Tynja 
nov e a cune t (costruzioni 
ni nogrnficho Oia il lei 
tore Ila lano troverà rac 
coiti per lo prima volta I 
testi pr uciLall di questa 
se itila noi volume / for 
nuilisli russi cho Einaudi 
pubblica nelle sue collezlo 
ni tascabili con la picsen 
tnzione dì Roman Ja 
kobson 

Accanto agli scritti or 

mai classici di SklovskiJ e 
Ejchenbaum la antologia 
contiene saggi Importanti 
ma sinoi a sconosciuti di 
Bilk Ivnjnnov Propp 
Vintigradov e dello stesso 
Jakobson Do queste pagi 
ne il lavoro rigoroso dol 
formalisti e restituito alla 
sui» vivezza nnllaccadonil 
co 
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