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Sociela sociallsta 

« II marxismo nella coesistenza » 

quattro scritti di Gybrgy Lukacs 

Most re 

Un bilancio 
del presente 

La costante tensione a comprendere difficolta e ritardi dello sviluppo eco-
nomico e culturale k tin momento centrale delta riflessione del filosofo 

Sotto II titolo dt uno di 
essi, ll marxismo nella coe-
sistcnza, gll Editor) Kiunitl 
hanno reccnlemenle raccol-
to, nella collana «I I pun-
to », (1), quattro scritti del 
filosofo e critlco comunista 
unjjherese Gybrgy Lukacs. 
SI trstta di intervenll chc, 
pur soffermandosi su tnlunl 
aspettl dei probleml dl svi
luppo della letteratura nei 
paesl soclallsti e In quell) ca
pitalistic!, hanno essenzlal-
mente un contenuto politico 
immedlato, come, del resto, 
gran parte della protluzlone 
intellettuale di Lukacs, an
che quando 1'orizzonte entro 
11 quale egli si colloca e 
quello della cntlca lettera-
ria o dell'estf'tica. 

II momento centrale della 
rifessione dl Lukacs in que
st! artlcoll e interviste e una 
costante tensione per com
prendere le difflcolta e I ri
tardi dello fvlluppo eeono-
mico e cultuiale nel mondo 
sociallsta, al rine dl superar-
U in vista dr-tla realizzazio-
ne (come epll Intltola nnn 
del testi raccolti ncl volu-
metto) dl < nuovi modelli 
umani •. Per ottenere que-
sto risultato, e per andare 
cos! incontro alle eslficnxe 
e alle spinte che dnl Riova-
ni e da tante altre parti oggi 
premono, Lukacs ritiene in-
dispensablle un superamcn-
to dello stallnismo nella teo-
ria e nella prassi. Dal punto 
di vista teorico — e qui le 
posizlonl del filosofo unahe-
rese appalono particolar-
mente stimolantl — e anzi-
tutto necessarlo renders! 
conto di quanto Stalin si 
fosse allontanato dal marxi
smo e dalla sua metodnlogla 
polltica: I'uno e I'altra es
sential! per far vivere e agl-
re In tutto 11 loro potenziale 
rivoluzionarlo, le idee fon-
damentarl ohe sono alln ba
se d) "••:i lotta vlttorlnsa del 
proletariate 

Secondo Lukacs, Stalin 
opero un vero e proprio ro-
vesclamento negatlvo del 
metodo del marxismo: In 
luogo dl partlre dal prin
cipal, per procedere, attra-
verso una spregludicata e 
approfondita anallsi sclentl-
flca della realta, a grand! 
scelte strateglche, entro cul 
inquadrare I var! moment! 
tattlci e le decision! che ne 
scnturiscono volta a volta, 
Stalin avrebbe assunto la 
tattica come luogo dl riforU 
mento degll stessi prlnclpll 
teorici, nonehe della strate-
gia. In tal modo, con questa 
radlcalo subordinazlone del
la teorfa alia pratica Imme
diate, non solo si 6 arrestato 
ogni reale progresso del 
marxismo, ma st e condan-
nata la stessa society sovie-
tica ad uno sviluppo nnchl-
losato e deformato, le cui 
consequence non sono state 
ancora superate, n& in Unio-
ne Sovletlca, ne negll altri 
paesi socialist! europei. 

Cfo comportn — come os-
serva Bruno Sehacherl nella 
sua prefazione — una ten
sione permanente verso la 
elahnrazlone dl una nuova 
strategia a livello Interna
tionale; mentre, per quanto 
concerne la dinamlcn Inter
na del paesl soclallsti devo-
no essere viste come ele
ment) posltivi del qnadro 
tutte quelle misnre d! tra-
aformazione della gestione 
deU'erunomia che tendono a 
sottrarla al potore esterno 
o eentrallzzatn della huro-
erazlR. R' questa una delle 
Vie essenzlali dello sviluppo 
dl una democrazla sociallsta, 
In cul II clttadlno del nuovo 
Stato possa sentlrsl In ognl 
momento comparteclpe slno 
in fondo delle scelte deci
sive per se stcsso e per la 
collettlvlta. 

Sotto questo profilo, al dl 
lft di eventi che potrehbero 
apparlre come cuntrotenden-
ze, do6 come ritorn! al me-
todi dl direzione stalinlant, 
I.ukftcs guarda ;il presente 
delle society sorlaliste con 
un certo ottlmismo; ottlmi-
smo che dpriva in lul dalla 
consapevoiezza che, in ulti
ma anallsi, saranno le stes-
se esigenze dello sviluppo 
oconomico a porre come ne-
eessarla I'altcrnatlva di un 
decentramento e di una sbu-
rocrallzzazlone non solo del-
1'apparato prorlutlivo, ma dl 
tutte 1P IsflMmon) social!. 

In questo quariro anche ta 
vita della cultura potra ave-
re una rlpresa. e II mnnrlo 
sociallsta potra riactiulslre 
quella egemonla culturale (o 
per^lno artlstlca) che aveva 
#omlnciato a profilarsl su-

bito dopo la Rivoluzlone dl 
Otlohre. Anche a questo pro-
posito Liikac; cnnsidera co
me Indi/i largamoute poslti
vi i tentativi di taluni scrit-
tori sovietici ~ e in primo 
luogo di Soltsenitsyn — di 
rivivere critieamente U mo
mento dello stalinlsmo, qua
le passaggio necessario per 
costruire, attraverso questa 
profonda autocritica socia-
lo, i l t nuovo modello uma-
no » del socialismo. Ma Lu
kacs non nascondc — e non 
si nasconde — come un tale 
approfondimento critlco ope-
rato attraverso la letteratu
ra non potra non incontrare 
la rcsistenza conservatrice 
del burocrali, sempre pronti 
ad ohbletlare • che non bl-
sogna rimestare 11 passato ». 

Un bilancio — come si ve-
de — che Intravede possi
bility positive entro un quo-
dro nncura largamente bloc-
cato dal permancre di mo
di di compnrtamento legatl 
al passato: ma un bilancio 
sempre condolln dal punto 
di vista di un nulitnnle co

munista nvolu/ionano, U 
quale sa bene — sernndo 
una netta prcsa di pusi/ionc 
dl Lukacs slrsso — che • an 
che il peggmre socialismo e 
megllo del migliore capita 
lismo » K' proprio in quan
to muove da questo attrggia 
mento, che c « cnticn » e 
« di principin . insicme. che 
l'analisi di Lukacs appare, 
In tutta la sua estensionc e 
pcrsino nelle punte piu aguz 
ze della sua polemirn Idea-
le, come un contribute a 
quella discussion? su passa
to e presente del socialismo 
e del movimento operaio al 
la quale 6 meritn non ulti 
mo del comunisti Italian! di 
far sempre esplicilo riferi 
mento nel fuoco della loro 
dichlarata e coerente posl-
zlone antlcapitalista e an-
tlmperialista, 

Mario Spinelfa 

Aspetti attuali della piftura figurativa a Roma nelle opere 
dei giovani Tano Festa, Roberto Vaiano e Carlo Quattrucci 

Arte politica 
e colore lirico 
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Indlcazlonl slgnlllcnilve sul-
le idee e sulle riecrche pit-
torifhe attuali del Riovanl 
ri^urnnvi n Roma vnngono, In 
quesh Kiorni. dalle mostre dl 
f'nrlo Quniirucci (gallerla « II 
cnpitpllo«), di Robrrto Vuia-
nn (gallena « II gabblanon) 
e di Tano Fes'n (gallerla «Ar-
ro d'Alihort ") Le opero, lut-
tp recentl, snno natf; dn una 
situa?ione ctflla giovnnp pit-

tura che va (acendost tlplca. 
Dl (ronte alia vita contempo-
ranea e ai probleml nuovl chc 
ossfi pone, oggi moltl Rlovanl 
tendono \ una politiriia dpi 
loro fare artlsilco chp p tan 
to spontanea quanto vtnlen 
temente Jiccusatncp K. st dp 
ve aggiungfire, mentre danno 
egemonla al mnmento pnlm 
ro rivolu/lonanfi nlhitano 11 
nichilismo di qiinnlt, P nnn 

sono pochl, prpdlcano per 11 
presente I'lnutilita dell'arte 
c<.n mm i suol mcw.i cano-
st-nlvi e formatlvl del mon
do. Molti altri giovnnl, In-
vpce. tenrlono a concentrare 
ll loro senso rostruHivo In un 
forte linsnio doll'* sisienza, 
e ctO fanno non per sfugglre 
la vita rontomporama ma, In 
una simazione Infornialc del 
mnndo horyhftso. per salvnre 

(1) Gyrtrgy Lukacs 11 morn 
smo ne\\a coeti'temn Koii,\ 
Editon ftuiniti, I'JfiH. Pagg. 101! 
Lire -100. 

Da sinis'ia Quattrucci : « 
ge lo; Vaiano: « Cespuglio 

Malcolm X »,- Fesia: « Una variazione da Michelan-
e segnale sulla sabbia » 

Classici italiani 

Tutto Ruzante 
Se nell'amblio degli studl 

speclalistlcl I'aztone fnlzlata 
fin dal lontano 18!H da Emi-
Uo Lovarlni aveva cominciato, 
negl) annl pin vlcino a not. a 
dar qualche risultuio circa ta 
possibility che I'opera dl An-
gelo Beolco detto U Ruzante 
uscisse dal campo del «dia-
leltale» per assumere la sua 
glusts poslzione nella letiera-
tura dei Cinquecento e pur 
vero che un reale processo dl 
vitale recupero del Ruzanle 
ebbe inizio solo necll anni '50, 
per merlto dei Tentro deli'U-
niverslta di Padov.i, con Vav 
tiva collaborazione fra U regl-
sta De Bosio e Ludovico Zor-
zi. (E di quegli annl la rea-
Mzzazione della Mo^cheta, per 
ta quale Zorzl prepar6 f] te-
sto offrendo un saggio dl 
quell'esperirnento dl traduzio-
ne e adottamfinto per la sce-
na del «pavano» dl Ruzante, 
che doveva uifermarsi con 
successo anche in pro/e sce-
nlche successive). 

Ludovlco Zorzl si e orma) 
affermato come 1) maggiore 
studioso dl Ruzante: scompar-
so U Lovarlni prima dl por-
tare a compimento 1'edlziona 
crltlca deli'opern del Beolco 
cul da annl attendava, da lul 
si attends ora una sistema-
zlone sctentlfica dei testl ru-
zantlanl. L'edlzlone crltlca dl 
Ruzante 6 lnfettl In prepara-
zlonB presso Einaudl. In tan to, 

ancora Einaudl ha pubblica-
to (1) una prezlosa antlcipa-
zlone del lungo e attento la-
voro dello Zorzi; tutto il tea-
tro dl Ruzante (La Pastorale, 
la Bella, I due a dialoghi» 
Portamento di Ruzante one 
tsra vegnu de campo e 3Uo-
ra, La Moscheta. 1) Dialogo fa-
cellsstmo, La Fiorina, L'Anco-
nltana. La Piovana, La faced-
ria), segulto dal testl extra
vagant! (le Orazloni, le Let-
tere, le Canzont e tl Sonetto). 
I testl sono corredatl dl tra-
duzione ttallana a tronte, dl 
dldascalle dl scena per la rap-
presentuzione, dl un rlcco e 
prezloso apparato dl note, dl 
una nota al testl e dl due 
utllisslmi Indici del noml con-
tenutl nel testl e nelle note. 

La partlcolare formazlone 
dello Zorzi, e in special mo 
do le sperlmentazlonl seem-
che Indicate e una conoscen-
za eccezionule de) llnguaggio 
ruzantlano (studiato appunto 
come « llngxiaggio» — o dia-
letto « reinventato » — e non 
come mera espresslone dialed 
tale> gll hanno consent)to dl 
fornlre uno strumento dl la-
voro indispensabile sia al
io studioso dl storm lattera-
ria sio al reatiz^atore dl spet-
tacoli. (La traduzlone Italia-
na a tronte del tsstl pavanl 
rlsulta, Iniatti, al 01 la dal 
dubbl es press I dalio Zorzi, 
che avrebbe praferlto fornire 
un giassano, coma prometie 
di fare per la futura edlzlone 
orltlca, un lunzlonale strumen
to di lavoro sin per U let' 
tore che per I'lnlerprete) MB 
6 evidente che la slcure7./.a 
con ta quale si muovono u 
(llologo e I'esperto conoscito-
re del pavano ruzantlano non 
snrobbe sufhclente d) per se 
a torniro quel llvullo alto nei 
rlstiltutl general) dell'opera-
zlone. se lo Zorzl non avesso 
la uupacitfi e ) mezzi per esplo-
rure a londo II mondo ruzan
tlano nel mondo del gran 
secolo; — un esplorazione che 
supers 1 Ilmltl della ricflrca 

i lettororla In senso stretto, 
1 per oi/rontare con Impegno 

lo studio della « societa n nel
la quale si muovono t perso-
naggl «contadinl » del Beol
co; flno a penetrare per la 
prima volta lo ragionl essen
zlali dell'azione di Alvise Cor-
naro, 1'amlco e protettore del 
Beolco, e svlluppare In modi 
dl rigorosa storlcltfi 1 rlflessl 
sull'opera ruzantiana del so-
dallzio fra U gentlluomo a r i -
(ormatore» e 11 Ruzante. 

Cosl, la pretazione che lo 
Zorzl premette alia sua edi 
zlone del teatro ruzantlano 
costituisce un capitolo impor-
tante di stona del Cinquecen
to, In una zona ancora gene-
ralmente poco conosciuta del 
gran secolo: 11 Rlnascimento 

Commedla dell'Arte come ma-
nifestazione piuttosto dl eva-
sione dai reall probleml della 
societii del tempo, cho non dl 
reale opposlzione alia lettera
tura « illustre » (« testlmonlan-
za », in altri termini, « dl una 
Insanablle crfsl ideologlca»), 
e la conclusive deflnlzione del 
teatro ruzantlano come «cal-
co negntivo)) dl «una certa 
Idea del Rlnascimento, elabo-
rata sotto i'influsso del do-
cadentismo, che permeb lar-
ghi strati della cultura Italia-
na ed europea fra la fine del-
I'Ottocento e I prlml decen-
n) del nostro secolo ». II nrea-
lismo i) del teatro dell'autore-
attore Rii7ante trova Insom-

Saggi 

veneto, lnteso al dl fuon dei 
vecchi schemi scolastlcl del 
palriarchismo Illustre, e rlgo-
rosamente proposto nol colle-
gamentl con quell'lnteressante 
realta che e 11 Quattrocento 
nella letteratura veneta. 

E' sulla base dl tale Impo-
stazlone stonco-culturale che 
la flgura dol Ruzante puO ma-
nifrstarsi viva e vltaJe, tratta 
fuon da ognl piatta proposta 
di unlvocitB, e da un'lrreale 
unlta dl sviluppo della sua 
tspirazione; con raccordl qua
si sempre esatti o glustlflca-
tl al contesto plu generaie del 
aecolo. 

In questa llnea dl rlcerca, 
cl sembra partlcolarmente ap-
prezzablle 11 dfscorso sulla 

ma, nel lavoro dello Zorzl, una 
riprova rigorosarnenie scien
tific^ 

II volume einaudlano (che 
tra I'altro pubbllca per la pri
ma volta La Bet\a secondo 
un manoscritto del Museo 
Correr, gia segnalato dal Ix> 
varlnl. ma mat utlllzzato da-
gli edi tori) e Illustrate da 
nove tavolo a color! e da un 
rltratto del Ruzante. 

Adriano Seroni 

Alchimia 
degli estremi 

(J) RUZANTE, aTeni roo. 
Prlmn edlzlone compleln Teslo, 
traduzlone a fronte c note a cu-
rn dl Ludovlco Zorzl. Torino, 
Einaudl, pagg. 1672. 

U saggio d) F'crruccio Mosi-
ni: Alchimia deiili estremi 
(Studi su Jean Paul e Nietz
sche, Parma, Studium Par-
mense, 19fifi. pp. 1U9) pu6 con-
siderarsi come una veriflca 
del signiflcato del nichihsmo 
europeo, < il piu inquietanle di 
tutti gli ospiti » ;Niet7Sche>; 
un tentativo cioe di seguire, 
di cogliere, di interprctare 
momenti e temi essenziali del
la parabola nichilistica della 
cultura europea, inserendoii e 
comprendendoli in una pro-
spettiva ermeneutica unitaria, 
da cui possano acquisire il lo
ro rilievo e la loro tensione. 

L'espprimpnto iitnite della 
€ morte di Dio » vicne riguar-
dato ed assunto come il cen
tra. i) motivo conduttore della 
esperienza nichilistica. H Ma-
sini compie una disamina ed 
una esplicaziono rigorosa e 
suggcstiva su due testi Ton-
damentali della storia del ni-
chilismo: I'uno U discorso del 
Cristo morto di Jean Paul 
(pseudonimo di Friedrich Rl-
chter). e una rtllegaria fanta 
stico poetica, di anticipante, 
sebbene in un onzzonte teolo-
gico. il lema nichilistico della 
«morte di Diot; I'altro, il 
Discorso del \ol\e uomo dalla 
opera La Gaia Scienza di 
Nietzsche, che si situa al cul-
mine dell'esperienza nichili
stica. 

Attraverso un'analisi stilisli-
co-idcologica di questi testi 
viene apcrto 1'orizzonte, la 
prospetliva, in cut va collocate 
e compreso i'esperimento-Iimi-

Notizie 
lor l si v niicria a I'l-

rc i i ic, la prima rassogna 
blennale d'anc e letteratura 
d'oggl protuossn dai l ' Asso-
claiione pro vl ncl ale (J eg II 
anlg lnnl 

La rassngim e cosl Hit ila da 
una moEtra, a] ( P a r t e r r e * 
dl Ban Oallo. cul snno hw l -
tai l Zb nn ls t l , G do due Slor-
nnie dl dl l tai t l io npeno 
U T I , ncl pornerlgglo, sul
la scarlH dl una reltiztuna 
dl Gllln Durfles — che ha 
fntto II puiiiu sulla si tuiulo-
ue nelle nr i ! Ilgurntlvc — e 
per lu t ia In glornata dl oggl 
stilln hue dl una rclnzlonc 
dl LtimlH-rtu PlginiUl. che 
(urn II punii) dclln slumzio-
ne teltcrarln; nmheduo I 
convegul si svulgernunu uel-
ta sala til Luoa Giordano In 
f*nlii77i> Wcilicl Itlecardl. 

Uui'bta Inl7)n(lva. gi i lndl , 
a.ssurnr un purtlcnlare valu-
re In un (iimncuti) come 
rtuello aituaic CDiitrnsscgrni-
lo dal I" spuiprt* plii am pi a 
esltfun/.i, avvLTtlta dal puli-
ulico, dl una verlllpa delle 
coudlzlunl in out versa la 
cuiiura italiana. 

(Jut'Stl Kll artist) cho han
no aderlto a < Slluaztono 
'68 • e II comllAln Interdl-
fclnl lnarc 

Art is t ) : Qctullo Alvtunl, 
Franco Angell, Itodolfo A r l -
co. Urotn*rto nigt iardl . Ago-
•t luo UouAluml, Mario Cc~ 

rol l , Gin mil Colombo, Lu
ciano Fiil iru, Itlccanlu Ouar-
oert, Jannls Kutwiellls, (vll* 
SPO Maitlaccl, Aldo Moi ldl-
no, Mnurlzlo Nannuccl, Ugo 
Nespnli). Luciano Orl, Glu-
Uo Pnullnl, Panlu tfrheggt, 
Gianni Emlllo 8lmi>nciU. 

CfjiumlssluriD Inicnl lsclpl l -
nare: I.ticlann Ancnsclil, 
Unihro Apullonlo, Nnnnl 
f la l rs i r ln l , llpnaio l la r i l l l , 
AI her to l ioatl i). Guldo l)a-
vlco lloiiino, A ni on lo IIue-
no. Oermano C'elani. Glnm-
plpro Clunl, F;HIS|O Curl, 
Giorgio tic (Vlnrcl)ls. Itnhcno 
dl Mnrco. Gll lo Uorflcs, Urn-
liprio Leo. Marco Fort l , 
Paolo Fossail, Alfri 'do Giu
l iani, Giu llano Grnmlgna, 
Angeto Gugllclml, Francesco 
LconetrL Glorglci Mnngancl-
II , Lara Vlnca Maul ti l , F i l l -
l>crlo Mcnna, [Imilpln Pal.iz-
zoll, Liimhi-rlo Plgnottl. Gio
vanni Prpvl iai l . Valeria Kl -
va. Ferrucclu ftossl-Lnndl, 
Alilo lltissl, Ktloanfn Saiignl-
n»ll , Mario splnplla. Aldo 
Tngllaf i ' rr l , Gtflnn) Tol l 

« liL'CO LE.LENCU UKU.E 
OPKUK PIU" VI'-NUUTK ucl 
CIITHO della setilmnnfl (I Hu
meri Ira pnreriiesl ludlrano 
II pnsio che le <lpsse up ere 
occopavanu ncllo elasslflca 
dell ' i i l i imo not l / larto). 
1) Knwaliata: KOTO, III n o -

zc-U (2) 

ei Uoasanl: L'AIKONE, Mou-
dadorl (1) 

J) Sllonci L 'AVVRNTUHA 
IJI UN POVF.KO Cl t l -
BTIANO, Moiidadorl (4) 

4) Mart: IL MAGO VV1Z, 
Mondadnrl (3) 

3) llcvflauqua: 1/ OCCHIO 
t l b l OATTO. ltl7zoll (5) 

SagglsUcfl e pneila: 
1) Mi inianel l lOurvaso; L ' l -

TALIA DKLLA CON* 
TIIOR1PORMA. RIzioll 

2) Crram; I I , UBTECT1VB 
UKLL' ARCI1EOLOGIA. 
Elnnudl 

3) LA I1IHE1IA CflNCOR-
DATA, Mondadurl 

4) Lnplanclie-i 'outails: EN-
C1CLOPKC1A I I E L L A 
PSICANAI.ISI. I j * tena 

5) Smith; I L UlSOItGlMKN-
TO 1TALIANO, Laier ia 
(2) 

La elasslflca e siata coin-
pllain su datl rncculll pres
so le Lthrrrte Inlcrnazlona-
II HI Strfnno (Genova)', In-
lerua7)imalp Mcllas (Tor i
no); InipriM/lonalc CAVour 
(Ml lnno l ; L'niullo (Verona); 
(InKlont (Venezla); Inierna-
tlonale Sreber (Plrenic): 
II tit vers 11 as (Trieste): Cap-
pelll (Uolopna): Mnderntssl-
mn o Grpmesc ( i toraa): MI-
nrrva (Nopoll); Latcrza 
(Hart); Cocco (Cngliarl); 
Salvaiorc Famto Flaccovlo 
(Palermo). 

te del nicliihsmo. I..a caduta, 
la dissolu?ione. la vanilicazio-
ne del cosmo dei valori, dei 
fini, degli schemi di orienta-
mento. su cui la mctafhica 
classica e cristinna avevano 
edilicnto p fond;ito In com-
prensione dell'Uomo e del 
Mondo. Dio era concepito in 
questa metafisica come il 
« sommo Ente », la causa del-
I'ordinamento cosmico. 

La prospetliva nichilistica ed 
anticristiana (antimetaflsica) 
di un cosmo svuotato di ogni 
senso, di cgni finalitd. di ogni 

risposta al < perch6 >. vicne 
elaborata, radicalizzata c por
ta ta al suo compimento ed 
autosuperamenlo da Nietz
sche. 

Nella sua < filosolln deli'e-
sperimento * si altua quel tra-
passo dalla negazione incondt-
zionata di tutti i valori e del 
pin alti principi dcll'ordina-
mento cosmico alia riaffcrma-
zione gioiosa, la quale si at-
tua come rovesciametito, tra-
sformazione di tutti i valori 
neH'oltica dionisiaca deH'cter-
no ritorno. 

1*1 movimcnto cstatico-tragi 
co di questa lllosofln viene 
compreso cd ahbraccialo dal 
Masini in una inlerprelazione 
globale e sintetica, espressa 
in una suggcstiva formula. 
< alchimia degli Estremi s: la 
negazionp incondizional.i, M ro-
vesciamento di un eslremo nel 
suo opposto. 

Noti puo qui venire preci
se to e '-volto il senso, In por-
tata slonco filosoflca. dl talc 
interprctazinne. clip pone i! 
Nietzsche in una concottha di-
scorde con la (llosolla della 
mediazionr dialettioa di lie
ge): nonclie le implica/inni 
numcrose e feoonde che I'au-
toi-e nc ha tratle nella flssa-
zione od arlicolazione dei di-
versi momenti teorici e lirico-
poetici della fllosnfln di Nietz
sche- le quali segnnno ere 
diamo una svolla impnrtante 
deuli studi di Nietzsche in Ita
lia Le intrrpretazioni nietz-
srhiane di Pink, f.fiwitl). Ri
ser. Jaspers Heidegger con 
cui I'nulore si misurn criticn 
men1?, cn^tllulsrono nc pre 
ziost' 'ormine di ennfronto per 
intPtidrre I'oriirinnlita dell'ln 
terp pln/ionp di questo nostro 
studioso. 

Luigi Messina 

II sen li men to di un altro mo
do di esistere e per renderlo 
disponlhlle per una situazlo 
ni; soriale nllrn. Carlo Quat
trucci ha espostn una serlo 
dl quadrl tiioliiia « Black 
Power i). Le llgure di Car-
michael, Drown, Luther King. 
Malcolm X, Casslus Clay do-
minano le immaginl. La con-
creipz?a (islca delle figure tra-
passa in cmhlerna con una 
pit mm come « bruciata » sul
la luce e sulPombra del Clash 
0 dnl fotogramma La perdl-
ta dl colore vole come sotto 
1 men turn vKivn del In neces
sity, per tutii, di stare all'es-
senziale. Lo «zoom» piUo-
nco su) volto o sul partlco
lare dolla bocca e. come un 
tentativo di mettere in evl-
dnnzn una certa parola nel 
fnisLuono dl troppe nitre pa
role 1,'evidenza dell'immaKl 
nc 6 di ttpo « pop » con qual
che suggpstivo inserto slm-
bolistn: come nei quadri dl 
trngicn intonazione noiturnn 
dove .Mil enmmmo nvoluzio-
nnrlo dei leaders neri si le 
vano paurose plnnte cariche 
dl bocche e occhi che ncor 
dnno certi par'icolarl mlste-
riosi di Odilon Redon. Un 
limite nituale di questa pit-
turn pnllticn 6, fnrse, In rn-
ratleriz'/azione esasperata sul
la Rslcita e su alcunt parti-
rolari anntomicl, almeno in 
quei quadri che piu alTidano 
!a drnmmaiicita alia soini-
glianza e alia nconoscibllita. 

Delln cancunirnzione sul II-
rlsmo deU'esistenzn da parte 
dl altri giovani. test.monia, ln-
vece, I'intensita del colore 
delle immaginl medlterrnnee 
dl Roberto Vniano, soprattut-
to I'armonla aspra che egli 
ha trovnto fra II glallo e 1'nz-
znrro al massimo splendore 
mendlano delln luce. La vl-
sione del paesaggio e sem
pre molto ravvicinnta (in qua
si all'immersione nella luce 
della nalura che nel quadro 
e resfl con uno spazio di co
lore non prospettico, con for
me luminose quali potrehhe 
disegnare anche II sole sulle 
nostre palpebre clmise. Un 
colore cosi ha dlciro il co-
lure franrcse faiive e il co 
lore tedesco-rnssti degli ar-
Listi del « Pome » e del .< Ca-
vniicre azzurro»; torse an
che il colore, pih esistenzlale 
e a iioi vicino, della naiura di 
un De Stael e dl un Suther
land Ma e, innanzi tutto II 
colore di un spniimcnto co 
siruttivo della vlia che 6 tor-
te, amoroso, costante, felice 
di espandersl anche In un 
mondo molto ostlle. 

C'6, e vero, fragilita In que
sto colore lirico, e quanto piu 
II piuore si abbandona alia 
«veduta», alia glornata a 
all'ora di sole che lo contoria 
prowisoriamente nel suo mo
do dl sentire In vim. Mentre 
e la quallta intellettuale che 
accende davvero 11 colore e 
dft energia llrica all'immagl-
ne giallo-azzurra, che ci con
vince lirlcamente della neces
sity di un sentlmento lirico 
contemporaneo della vita. Pre 
zioso, da questo punto di vi
sta II colore delle vnriazloni 
sui t rami », sul it giardini », 
sulla « vegetazione » e 11 colo
re — segnale ben piu Eorle 
del segnali pubbiicltarl del
le mercl — dl un ouadro co 
me ((Cespuglio e segnale sul
la snbbla ». 

Per a'trn via 6 ancora la 
quahta intellettuale del liri-
smo, in chinve d'ironia, che 
sostiene il colore (dl nuovo 
il glallo o I'azzurrn') delle va 
riazlonl frn « pop » e a mein 
fisiche i), che Tano Pesin di-
pinRe dall'Aurora di Michelan
gelo Tante ne ha dlpinte ora-
mai dl queste vanazioni II 
pittore, che alcsine ultime sono 
gifi un ramo sccco di un lirt-
smo pure autenUeo. Ma II suo 
Michelangelo, trattnto e otfer-
to pittoricamente al consu
me come la Coca Cola; la 
sua Aurora, vista e dipinia 

' come npporlo itallnno aII'nme-
ricnnlsmo delln societa dol 
consumi, e In quanto tale 
con sot tile ironin smontnto 
come un mito piccolo bor-
ghnse Mtanicoerolico: mostra-
no una durabililh e un'ener 
gia lirlche che vnnnn oltre 
gll oggett) e i consumi Ml 
scmhra di poter dire, alme 
no per I quadri meno laccnll e 
stnndardizznli con In sagome 
rnntnsma dell*Aurorn. che Pe 
sta con la sua Ironia, con 
tutto il suo cinlsmo, (inlsce 
per attaccarsi alln mnllnconia 
dl certe figure mlchelanglole-
sche, nll'pnerfTin incaiennla dl 
esse come a un passaporto 
europeo attrnverso I'nmerlca-
nismo dei consumi Ritorna 
da un sogglorno n New York 
II nostro pittore: 11 suo si-
lemto pfttorfco sull'Amertcn 
e sintomatico ma, con I tem
pi che corrono, puo nnche es
sere amblguo 

Quest I « michclnnKloll » so
no quadri abbnstnnza euro 
pel (e Italiani per un non so 
che dl melaflslcol per tl li-
rtsmo tessulo d'ironia e di 
mnllnconia Restn 11 dubbio 
se un li rlsmo cosl, per la 
vnstltn e In qunlith de! con-
fill II dl ctasse nel mondo, 
possa ancorn nutrlre altre 
immaginl figurative In chinve 
d'lronln; e se. Invece, non 
sin oggl necessarlo immotte-
rp II senso lirico dnll'psl.stenrn 
nel flussn dl una vita fhe, in 
onnl dove, si vunle cambin-
re. e earn bin Insomnia, se non 
sin il momento glusto, di dl-
plngore II colore della vita 
cho aimhln. 

Dario MicaccM 

Una 
s tupenda 
Marlene 

Tempo di bilanci e consun-
Livi anche sulle riviste folo 
grafiche mterriazinriali. Con lo 
avvieinarsi del l!)(i!) hanno fat 
to la loro rnmparsd nelle od, 
cole o nelle librerie gli « iin 
nual » di (AS f.Viwifrn clip pro 
senl.i il lavoro dei fotogrnfi di 
lutlo il mondo. nel IHliH. e 
quello di Popular Photonra 
phfi americana. 

V S Camera ha dedicato al 
cune pngine agli assnssmati 
del lillift: Robert Kennedy e 
Martin l.ulher King. Uichard 
Davis ha folografato con \i\ 
consuela bravura nlcune liolle 
raga/.ze in costume da bagno. 
nude o nel corso di sfilate di 
rnnda Da segnalare una stu 
penda fologrnfia di M.irlivie 
Dielnch scatlatn dn »mldv 
McDowall nel corso di nn re 
citol, nlcum ntrnlti di Knrsh 
e un pain di folografie prove 
moult da nlcune ageiwie so-
vietiche Molto pagino snno 
dedicale a Edward Sleichen. 
il realizzalorp della famosa 
moslra La fmniglia dell'uomo 
e alle sue folografie. Duncan. 
il nolo fotournfo di guerra 
nmericano. pubbllca alcune 
foto dal Vietnam, ma non sono 
davvero nienlp di straordina 
rio. Altre foto Ulustrann IP lol 
te studenlesclie nel mondn, la 
morte del «Che * Guevara 
I'a&snssimo. da parte del go 
nerale sud-viplnannta Loan. 
di un partigiano calturalo a 
Saigon n una scrie di esperi-
menu scientifici L'lt.ilia e 
rappresenlnla con una foto-
gral'ia s|jortiva tutt'allro che 
bella Un numero. insomnia. 
questo di US Camera non cer 
to stranrriinario 

L'annual di Popular e inve
ce, senz'altro. di livello no-
tevolmento superiore. Nella 
parte iniziale raccoglie una se-
rie di fologrnfie molto belle, 
sulle nmnifeslazioni pacifiste 
nogli USA olLre ad una serie 
molto ampia di <claborazioni» 
fotograficiie sia in bianco e 
uero come a colori. L'unico 
fotografo italiano rnpprescn-
tato in modo docente 6 Mi
chelangelo Giuliani che 6 nu-
scito a vendere le sue foto, 
ormai viste e riviste, anche 
in America. Con una sola Folo 
£ piosenlc nnche Krank Fran 
zi che ha ben altro stile. Mol 
te pagine sono dedicate a 
Lewis W Hine, il folografo 
soctologo che denuncid la pia-
ga del lavoro mmorile ncgh 
USA, all'inizio del secolo. 

Anche su Popular il Vietnam 
ha largo sp^7io. con una serie 
di belle e tenibih immaginl di 
divL'i-si fotogrnfi Un sannual* 
di bimn livello insnmma. que 
slo di Popular Photography 

W . S. 
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Schede 

La 
«grande» 

g u e r r a 
La traduziune deU'opern ai 

B H i.iridell lltirl su « La an 
ma guerra muwttate » (Ri/.zo 
II, lUfiU. pp ti'15, L 4SU0) fa 
conoscere in Italia un lavoro 
che costnuisre un punto ob 
blignto di nlenmento per tut' 
u gli studlosi della prima 
guerra mondiale SI iraita, pe 
r6, di un'opera che fu pubbii 
cala nel 11)30 e che arriva per 
cio in ttnlia con un notovole 
nlardo. Kssn puo ancora es 
aere utile per quel lettorl che 
abbiano delln «grande guer
ra » un'immngine tradizionale 
e nsiretia e che la conslde 
rlno come In guerra di Capo 
relto, del Piave e di Vlltono 
Veneto: nelTopera del Liddell 
flart, iniatti, in ncostruzione 
pur essendo assnl ampia, tie 
ne conto soprattutto del fron 
ll piii important!, quello Fran 
cese e quello russo, sicche gh 
awenimenti appalono nal lo 
ro reale peso, perlomeno 
quellt europei (I'lnteresse e 
volto pressoch6 esclusivamen 
te aU'Europn e le dimenslo 
ni ruondinli delln guerra sono 
piuttosto sfocate). Tratiando 
si dl un lavoro di data non 
recente snrebbe siata oppor 
tuna un'introdnzione. per col 
locario critieamente nel qua 
dro decll studi sull'nrgomen 
to, e snrebbe stnto pot neces 
sarlo un nggiornnrtiento delin 
blbliogrnfla. Inoltre, occorre 
considorare che I'altenzione 
del Liddel) Hnrl si «olge 
escluslvnmpnte ngli nvvem 
menti mill tan, senzn tcnere 
in nessun conto li peso che 
su dl ess) fu esercitato dai 
front! intern!, dalle tensioni 
che si svllupparono non solo 
In Russia, ma in tutti I pnesi 
colnvolti nol conflitto, e quo 
stn llmltazione rendo meno 
comprensibill gll stessi fattl 
bollici e, soprnttntto, I'esiio fi
nale delln guerra. 

a. I. 

Collaiui « Monnifini'» 
CARLO MAURI 
A N T A R T I D E 
SplriKlidamcnic illuslralo, 
con rotogiiilic a colon c in 
hianco c nero, e il frutlo dcl-
I'vilnni.i -.pcdi/ionc il Carlo 
Maun al Polo Svul. 
pp. 171) I.. 7.800 

Collmm « Saggi Zuiu'rlwlli» 
E. G A G U A R D O 
L ' A U T O M A Z I O N E 
D E L L I N T E L L I G E N Z A 
ncl mondo dei ccrvclli clel-
tronici. 
pp. 156 L. 1.700 

P. VALESIO 
S T R U T T U R E DELLA 
A L L I T T E R A Z I O N E 
grammalica, relonca c fol
klore vcrbalc. 
pp. 416 L. -1.000 

I. AS IMOV 
B R E V E S T O R I A 
DELLA C H I M I C A 
iniioduzione alle idee dells 
chimica 
pp. 216 L. 2.000 

M. CECCARELLI 
U N A B E T U L L A 
PER LA P I O 
appunii per inscgnarc la fisic* 
(o per lenlarc di dimcnli-
carla) 
pp. 148 L. 1.600 

Collaiia « Lclllire stonclie» 

GLI I N G L E S I 
IN I N D I A 
a cura di Martin D. Lewis 
Quali sono siali i risullati 
di due sccoli di dominazionc 
bnlannica in India? 
pp. 208 L. 1.000 

LA R I V O L U Z I O N E 
A M E R I C A N A 
a cura di Nicola Matleuoci 
Uno discussione sulle origini 
c la nalura della rivolu?ione 
da cui nacqucro gli Stati 
Unili d'Anicnca. 
pp. 136 L. 700 

IL N A Z I S M O 
a cura di Enzo Collolti 
Carallcrislichc, ideologic, a-
spetli polilici ed economici, 
radici interne ed inlcmazio-
nali del fcnonicno nazisla. 
pp. 170 L. 900 

Collmm « Scienza per i gio
vani » 

K. M. SWEZEY 
E S P E R I M E N T I 
PER U N A N N O 
76 divcrtenli cspcrimcnii che 
ofl'rono ai ragazzi le risposlc 
ad alcuni fra i piu atluali pro
blem) della scienza. 
pp. 136 L. 2.500 

E. UBELL - A . STRONG 
IL M O N D O 
DELLE FORZE 
Le piu unportanli leggi della 
meccariica spicgatc ai ragazzi 

j in modo divcricnlc. 
I pp. 64 L. 1.800 

Raccolte di articoli del 
« Scientific American » 

I L ' E V O L U Z I O N E E 
LA S P E C I E U M A N A 
10 articoli di notissmti bio-
logi, sui piu discussi proble-

I mi dell'evoluzione dcll'uoma 
pp. 128 L. 2.600 

| Dizionari 
1 M. M A N Z O N I 

D I Z I O N A R I O 
D l G E O L O G I A 
il primo dizionnrio italiano 
di gcologia; 2700 voci col 
corrispondente inglcse c ap-
pendice di riferimento in* 
glcsc-italiano. 
pp. 248 L. 4.500 

G. RAGAZZ IN I 
D I Z I O N A R I O 
I N G L E S E - I T A L I A N O 
I T A L I A N O - I N G L E S E 
Oltre 100.000 voci, i piCi ro-
ccnti ncologismi, o una ric-
chissinia frascologia nc fan-
no un dizionario moderno e 
complcto 
pp. 1896 L. 7.400 

Scriilori lalini 

S A N T ' A G O S T I N O 

j LE C O N F E S S I O N ) 
(esto latino, con tiaduzion« 
in italiano a fronte, di uno 
dei classici piii noti della cul
tura occidcnlalc. 
pp. 1052 L. 9.800 
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