
l ' U n i t a / 9'ovedi 19 diccmbre 1968 PAG. 9 / cu l tu res 

Societd USA 

Trcidotto in itaiiano il rapporto americano sull'estate 1967 

I ragazzi proletari 
della rivolta negra 
I risulvati e il metodo della commissione d'inchiesta voluta da Johnson sono un esempio di 
come restablishment distorca il significato de lie lotte negre scoppiate in 150 citta americane 

11 rivoltoso tlpico dell'esta-
te 1967 e slalo un negro, ce-
libe, d) eta fra i 15 e I 24 
annl, nalo su) pos'.o, plu 
iilruito doi negrl non parte-
cipanli alle sommosse ma 
merio del • controrivoltosi» 
(cosl chlnmatl i volonlari 
negr) pacificatori); acllbito 
a lavori servili o inliml me-
.stieri non specializzali, spes-
so dlsoccupaln, ma coscicnte 
di meritare un lavoro ml-
gliore e di non pnterlo ot-
tenere non per colpa sua; 
orgoslioso della sua raz/a, 
f i tremamenle ostile verso i 
bianchi per rnotivi pi it eco
nomic! e social! che razziall 
e quasi altrettanlo ostile 
verso la media borghesia 
negra; politicamente meglio 
informalo doi negri non par-
tecipantl, linpegnato nelle 
lotte per I diritti civlll, ma 
estremamcnle diffidente del 
sistema e del capl politic). 

E' questo il profile che 
emerge Ja) rapporto della 
commissione nazionale di in-
chiesta istihiita da Johnson 
per indagaie sui disordini 
civlll sroppi itl in 150 eiltn e 
conclusisi con il tragico bi-
lancio di 8 i murti e 1897 
I'enti, in slragrande massio-
ran7a negri La traduzione 
itallana del rapporto (La rt-
volta negra, cfl. Su^nr, 10(i8, 
p. 312, L 2000), che presen-
ta una efflcace copertina ri-
produeente la bandiera sta-
tunitense rldlsegnata nel 
1001 da Mark Twain, con i 
tesrhi al posto delle 49 stel-
le, comprende solo le prime 
due parti dell'orlginale, e co-
sa accadde » e « perche ac
cadde », manca invece la 
terza, < cosa fare pcrche non 
accada plu ». Tuttavia il do-
cumento, per gli in&ospsUa-
bili sentiment! modoratl de-
gli autorl, rnpnresenta anche 
per il lettore Itaiiano un 
indlspensabile punlo di rl-
ferimenio per la conoscenza 
del prnblema e della sltua-
zione attuale. 

Malgrado il enrattcre di 
irregolarlta e I'assenza di 
uno schema unJco del vari 
dhordini, la commissione ha 
indivmuai< I'esistenza di 
uno svolgimento comune eo
sl riassumibile- aecumularsi 
del maicontento, Incldente 
che fa preclpitare la situn-
zione, scopplo della violcn-
za, tentatlvl di * paeificazio-
ne • (represslone poliziesca 
o mllltare, negoziati, persua-
sione) Se la causa immedla-
ta. la scintilla che fa da de-
tonatore e II pin delle volte 
11 enmportamento discrimi
n a t o r y della polizia, le cau

se prunarie vanno ricercate 
in «trecento anni di pregiu-
dizl razziall » e affondano 
le loro radicl in un groviglio 
di t fatti e cireostanze — so
cial!, economicl, politic! e 
psicologicl — che nascono 
dal tipo dl condizloni stori-
che in cui si svolgono i rap-
portl ira bianchi e negri In 
America • (p. 2 0 9 J . 

In una * scala di intenslta 
del malcontenlo » troviamo 
al primo posto 11 comporta-
mcnlo della polizia, le con
dition! dl dlsoccupazione e 
dl sfruttamento nel lavoro, 
la mlserabilita e l'alto costo 
degli alloggi; al secondo 
graclo: II sistema dl istruzio-
ne sia per quanto nguarda 
gli aspetti quantilalivi che 
qualitatlvi (ad esempio, la 
mancanza dell'insegnamento 
della storia nei negrl d'Ame-
rica e d'Africa), I servlzi rl-
crealivi e dl sv.igo, la man
canza dl rappresentanza ne
gra nella slrutlura politica 
dalla quale il « cittadino » 
negro si sente indifeso Di-
scriminazione nel lavoro, ne-
g)j alloggi, nell'istruzlone, 
nella politica e nella giustl-
zia sono le cause prime del
la rivolta, la cni violenza e 

accresciuta dal senso dl fru-
strazione e impotenza a mil-
tare tale stato dl cose. 

La prospettiva nella qua
le si pone la commissione e 
naturalmente « esterna i rl-
spetto al fenomeno: questo 
6 un « male», e qulndl si 
deve indagarlo scienliEicn-
mente o obiettivamente per 
Indicare i rimed! affinche 
non si ripela piu. Se ci si po
ne, invece, internamente al
ia strategia * rivoluziona-
na » del movlmento dl llbe-
ra/ione afro americano, e le-
cito porsi la domanda: che 
cosa significa « Testate cal-
da del '67 »? Jnnanzitutto 
esiia e la conferma della 
.svol ta » dl Watts del 1964 
— trentaquattro morti, cen-
tlnaia di fcriti, quattromlla 
arresti; per la prima volta 
compare la < boltiglla Molo-
tov » — che provocd un nuo-
vo stato d'animo nei gheltl 
e nelle comumia negre e se
gno il definitive ralllmento 
della strategia della lotta 
per i diritti civil! che ave-
va raggiunto la sua punta 
massima con la marcia su 
Washington di 250 mila per
sons. 

La consapevole77a della 
inutility della protcsta attra-
verso i normall canali poli-
tici o comunque non violcn-
ti si accnmpagn6 con una 
crescente presa di cn-jCien-
7a, soprattulto da parte del 
giovanl, dello slato di alie-
nazione a cui II sistema ame
ricano rondannava le mino-
ranze di colore. L'apporto 
degll studenti, in questo sen
so, fu determinante, sia in 
online alia tattlca che agli 
obiettivl da raggiungere. La 
prcs£r.7a cli una mlnoranza 
studentesca bianca, piccola 
ma fortemente politlcizzata 

Galbraith romanziere: 
un racconto sulla diplomazia americana 

A aessant annl, John Ken
neth Galbraith si e concesso 
un « cllvertlinento » narratlvo 
nella lunga attlvita di saggl-
sta e dlplomallco: questo 
K Trlonfo » oho reca come sot 
totltolo <( un romawo sulla 
diplomazia luudernu t, Gal
braith come t- nolo, tu con-
sigliere del prcsidente Kenne
dy per le quesUonl economl-
ohe e agrlcolc, ne (u anolie 
ambasciatoru m India Gon iB 
amininisira/ione Johnson rup-
pe molto pre-ito, sulla que-
stione del Vietnam, e port6 la 
rottura flno n battersl, duran
te la eampagnu eleiiorale per 
la « nomination » per la cor-
rente del senntore McCarthy. 

Ln saplda storia narratn da 
Galbraith ha il suo svolgl-
mento In un linmaginario pae-
se Intlnoamnr enno, ma 11 suo 
asse a Washington La storia 
o qiiesiu: un Iosco dlttatoro 
sosteniuo per decanni da 
Washington pcrche costltulsce 
nel piccuto paese II ualuardo 
contro tl comunismo, vlene 
finalmcnte rovebcimo da un 
colpo dl Stato. Dl (ronte ul 
faito nuovo, non previsto dal-
1'ambRsciatore americano coa-
cervo di inettitudlne, Washing
ton deve decldcre se dare do 
naro e appoxgio (prima de-
naro) at nuovl dlrtgentl, o ne-
gnrgli l'ono c 1'aUro deter-
miiuuidone la BconflitA. O'fe 11 

fatto che nel nuovo governo 
vJ sono due mlnlstrl « rossi H 
o meglio, che tnotti esper-
U del dipaitimento dl Stato do 
fmiscono tali, e WaslilnKton 
non puo correro 11 ilschlo dl 
contnbiure alia Instaurazlone 
a «due passl dal canale dl 
Panama» di un regime co 
munisia 
II piobleinu vlene svlsfierulo 

In una serle inflnlta dl In-
coniil e ilunlonl, mentre al
le solleciiazionl che vengono 
dal « giovanl » dell'nmbasclato 
trs*\ nel paese e che chledo-
no un rapido rlconosclmento 
del nuovo governo, si con-
rrappone la politica dl « vt» 
glle attesa » del capoccloni del 
dipartimento dl Stato, secon
do i quail « e meglio perseve 
IIUP npU'prroi'p che attlrare la 
attpn/lone sullo steiso cam 
blando niodo dl aglren Avvie-
nc che 11 nuovo governo vie 
ne rovesclaio da un colpo dl 
mano mllltare e cho alia pre-
sldeniM dl Puerto Santos sia 
Installato il Hgllo dell'ex dlt
tatoro Solu/.lone che rlempio 
dl glusto oigogllo 1 sostenltorl 
della politica dl Immobillsmo 

Al nuovo governo Washing
ton non leslnu alutl in sold! 
e arrnl. l"utto qulndl sBmbm 
tllure alia porfezlono- «un 
paese dl meno a cui pensa-
r« » sontenzta 11 SBgretarlo Go-
nerale Pexmanente del Di

partimento dl blato. Ma il 
gludlzio si rivela Incsplicablt-
inente az^ardato, dopo tanta 
« vigile aliesu » Infaui 11 gio-
vane prenldente, tresco d\ Inn 
ghl stud) nej<ll Slates, assolu-
tamente Innocuo secondo 11 
pnrere di Wabhington, assume 
lpeiboliLuniente lu staiuro del 
giu^tizieie SI dlsta del mill 
tarl, dibtribulsce gratis al con-
tadim quelle terre che suo 
padie aveva depredato, ncu 
nosce tutti 1 paesi soclalisti, 
Clna e Cuba cumprese; isti-
tulsce !a millzla popolaie AL-
tua, In una parola, con trre 
prensibll) argomenlozlonl al
io sblgotLto ma non per que
sto tlluminato ambasclatore, 
quello che Washington piu 
temeva: una « rlvoluzione » so-
cialistu 

II rumim^a 6 svolto con un 
rUmo pluno, senza ambi/ionl 
dl scrlltuia e tutto e solo 
nelle cose che vuol dire. E 
qumdl colpisce molto dura-
mente Personaggl come 1'inet-
to ambiusclatore (un suo mes 
saggio cllr.ilo e degno dl un 
racconto dl Murk Twain) o 
come il potente Segretarlo Ge
nerate Permanente del Dlparti 
mento dl Stato, sono la esem-
plare rappresentazione del 
mall che. Galbraith vuole col-
plre- Ja diplomazia e la buro-
orazla washlngtoniane. 

Luciano Caccl6 

o agguernia, d ie si batteva 
non per i negri wn per se 
stcssn a fimtco rfei negri, nc-
celerft il passagglo da una 
lotta fino ad allora condotta 
all'interno del sistema per 
ottenere la spartizione del 
privilegl ad una lotta fron-
tale contro un sistema di op-
pressione e di sfruttamento 
dentro e fuorl 11 piese. 

Nel 1965 lo SNCC e 11 
CORK vollarono definitlva-
mente le spalle alia « gran-
de socicta » americana e al 
« modo di vlvere della clas-
se media », sostlluendo il 
traguardo dell'intogra/ione 
con I'ohiottivo del Patere Ne
gro che csprimeva < piu uno 
stato d'animo che un pro 
gramma — la disillusione o 
I'aliensziono prodotta dal-
I'Amenca dei bianchi e 11 
senso di indlpendenza, 1'or-
goglio di ra7za, il rispetlo 
verso se stessi o In cosciema 
negra* <p 257) — e che aspl-
rava all.! gestione e al con-
trollo poliiici ed economic! 
da parte della comunita, al-
1'lnsegna del < fare da s6 » 
e del superarnento dell'apa-
tla e della rassegnazione. 
L'auloconsiderazione e i'or-
goglio di razza emergono 
dalle risposle date da alcunl 
rivoltosi alia commissione: 
« Mi scntivo nrgoglioso dl 
essero un negro Ml sentivo 
cittadino di prima catego-
rla Non ml vergognavo af-
fatlo della mia razza e per 
quello che avevo fatto » (p 
165) All'incirca la meta del 
rivoltosi intervistatl ha di-
chiarato che < non valeva la 
pena dl combattere per la 
nazlone In caso dl una nuo-
va guerra mondlole i perche 
« — se I negri avesscro van-

& 

taggi pari al bianchi, allora 
ne varrebbe In pena; ...— io 
non sono un vero cittadino, 
o allora perche dovrei com
battere; . — mlo marito e 
tomato dal Vietnam e non e 
cambiato nulla, (p. 168-169). 

Moscolando confusamente 
il separatismo di Garvey, la 
concezione panafricana di 
Du Hois e 1'ldeologia della 
solldarieta e del «fare da 
se . d! B. T. Washington la 
commissione credo di poter 
affermare che la novitn del 
Potere Negm nguarda piu 
la forma che In sostanza 
(« vino vecchio in bottiglie 
nuove »). In realta, se lo slo
gan non u nuovissimo, ma e 
coerente a una secolare an-
sia di rlscatU) e dl libera-
zlonc, esso assume un signi
ficato radlcatmente nuovo 
nell'attuaie conte'sto segnato 
dalla consapevolP7/a del fal-
limento della strategia dei 
diritti clvili in cui si era 
riposta fiducla Per oui, alio 
stato attuale, appartiene plu 
al regno dei dcskleri e del
le speranze fdcll'e.sfauh.she-
ment statunitense) I'affer-
mazlone che • la protcsta ne
gra mira piu all'inserimento 
del negri nella socielu ameri
cano sulla base di una ple
na uguagHanza che a una so-
stanzfale trasformazlone del
le isllluzioni americane... 
La protesta negra, nella 
maggior parte dei casi, ave
va le proprie radicl nei valo-
ri fondamentall della socleta 
americana e non mirava al
ia loro dlstmzlonc ma alia 
loro plena realizv.fl7.lone > 
(p. 263). 

SI pu6 esserc d'accordo 
che « Testate '67 i non fu 
una Insurrezione vera e pro
pria ne una cosplrazlone ma 
un'esplosione spontanea e 
mancante dl qualslasl forma 
dl coordinamenlo {le stesse 
dimension! del fenomeno 
del « cecchinagglo » rlsulta-
no una montatura glornall-
stiea e pollzlesca) Kssa, 
tuttavia. hn segnnto la « tem-
peratura » dei glictll e ha ra-
dlcnliiz.ato e politiclzxato 
grandl masse attraverso la 
portedpa7lone e I'eserclzlo 
della violenza contro 1 sim-
boll delta sneieta americana 
bianca, rautorita e la pro
priety, la polizin e I negozl e 
le case Non a caso, durante 
lo agltazlonl segulte aires* 
sasslnlo dl Luther King, S. 
Carmlehnel lnvlt6 I mllltantl 
negrl a non esporsl inuttl-
mente a) massnero fin quan-
do non fossero stati orgnniz-
zati ed artnatl. 

Fernando Rotondo 

Mostre 

f ^ Prima «personale» di Fieschi a Milano 

Pale d'altar e 
e pitture civili 

Un misticismo esistenziale senza acquiescenze, teso a esplorar© 
la condizione umana - Un linguaggio pittorico libero e dram-

matico - Violenza ed erotismo - L'eredita del decadentismo 

Gianneito Fieschi: Santa Lucia (1968) 

Gi.mnotto Fieschi ha tenuto 
la MI.I prima mostra perso 
nale iinhincse ^lla Gallena :i2: 
unn moatra che !ia sutciUto 
un l.irgo intf-resso sia per la 
flgura particolarmente rappro 
sentativa ddl'artista. che per 
!o specifioo valore dolle ojwre 
osposte Fieschi ini'atti e uno 
dei prolagomsti pin vivi della 
ii?r/a geuera7ionc arti^tici del 
9(W e la sua oper.i, intonsa 

mcnle olaborata fuori dei grup 
pi di tendonzfl. e senz'altro un 
pun'n sicuro di nferimenlo tra 
le espcneti7e figurative piu 
avanzato di questi ultimi anni 

Di fronte alle opore di Fie 
schi. la prima tentaziono cn-
tica e qu lla d'interpretarlc in 
cliia\e mistico-rcligiosa Non 
MJIO perche molte dolle sue 
tele ci ripropongono temi bi-
bhci o evang.lici. ma |>erch6 
la densa e struggente sostanza 
della loro ispirazione sombra 
ncoiulurd di colpo ai proble 

r/n della grazia e della proite 
stirwi7ione, al dramma della 
morU1 e dolln rosurrevione dei 
corpi. a I penghoso confhllo 
fr.i il bene e il male. Tutta
via, conversando con lui, ci si 
nccorge che insieme coi mo 
tivi mistici, affiornno volentie 
n anche le sollocitazionl del 
grand* decadentismo tcttera-
no europeo. dl Haudelaire so
prattulto: < La pnere en 
pleuns s'exhale des ordures >. 
Cosl ci si accorge che anche 
il misticismo. che indubbia-
mente sta alia base dei suoi 
modi creativi. pu6 esserc visto 
in maniera di versa, insepiira-
hilc non *-olo d.illa carne. ma 
dnche dalla storia: un mi.su-
nsmo esisLenziale, immanente, 
che rimanda continuamonte al-
ruomo, dove la nozione del 
licne e do) male si confonde 
con la negazione o 1'afferma-
zione del valori umnni dontro 
i conflm tcrrostri. Un mtstici-

Riviste 

Nuova poesia 
francese 

Le Figaro IMUralre del 9-
15 dicembre 196H affronta con 
1'artlcolo di Robert Kanters 
(«Y a-t-il deux pofisios?»), 
una delle questionl piu dlbat-
tute della critlca letteiarla 
francese. prendendo ntto della 
recente pubbhcazione di due 
raccolte antotogiche dl poesia 
rontrmporanea (Marc Alyn: 
La nouvelle pottle /rancaise • 
Jenn Lolsy: Un certain cholx 
de poemei, 1015 19H5), redatte 
con criterl opposti 

L'antologia di Jean Lolsy 
« dlfende una concezione tra-
dlzlonale della poesia e si dl
fende a sun volta contro il 
ronran dei Uriel e contro I'er-
metismo trlonfantc » qulndl vl 
sono compresi solo 1 poeti 
ccnternpoianel che rispeltan'. 
ngorosamenLe : canonl del
la prosodia classica, con il rl-

schio che l'uniformith della 
metnea scada a unlfoimita, dl 
contenuti. Mu^giore consldo-
razione merlta, sneondo Ro 
bert Kanters, Tantologin dl 
Marc Alyn che, pur nor. tra-
scurando metrica e ritmo, con 
sidpra soprattulto «11 posto 
che la parola ha netl'iiomo, e 
i'uomo ncll'esistenza». Non 
poesia come fonna quindl, ma 

fioetica come intuizlone onto 
ogica dell'esistenza. E dl fron

te ai llmitl presentl anche In 
questa seconds raccolta, la 
concluslone del Kanters e, co 
m'era prevodlbile. una media-
zlone- n l'intuizione metafislca 
b necessarla ma non sufficleri-
te, blsogna aggiungere l'intui
zione dell'ordlne delle parole 
all'intul/.ione dell'ordlne del 
sensl». 

ma. r. 

L'unita 
della sinistra 

Arte e comunicazione 
Sul libro di U. Kco. « La slnii-

tura assente», interviene nel 
n. 10 di * pTobleml > C. Maltese 
coo un discorto assai ngoroso 
anclie se timitalo alle pDgine 
in cui Eco Iratta delie arLi fi
gurative. 

Maltese trova debole c cleluso-
no il libro di Eco per II fatto 
cho In esso e I fenomenl delln 
couiiinicazione » sono analizzati 
t non come process) storicl e 
dialcUiri quali es3i s«io. ma 
come struttiire meccamche o 
come sene immobih di elcmen-
ti d.i deaenvere > Fra 1'altro. 
Maltese obbietta ad Eco che 
* '1 fare artistico non e mai 
una seniplice trasmissione dl 
mformazioui. ma nnchc e ao-
pratlutto una prodiiziOHe d in 
forma/ioni ». a, anche, che 4 so 
steoere che il contenuto inror-
mativo del messaggio estetico 

e la sua stessa lormu, senza 
aggiungere che deve essere 
anche nltro che la forma stes
sa sia capace dl veicolare, equl-
vale a buttar fuori dal campo 
dei messaggi il messaggio este
tico stesso ». La disinvolturo con 
cui. in sede metedologica, Kco 
identifies < cui turn > e < feno 
mem di cotnimlcnzione >, fa rl 
levare a Maltese che ,1 diseor-
so di Rco aembra pnl < uno 
show cuiluralc » che * un con 
tribute scientifico ». 

In aperture delln nvtsta, al 
legge un utile snggio dl Vilto-
rio Lanleman, die lintla di 
certl svisamenti e superfeta 
zioni degli studiosi di antropo-
logia culturale. portali n pnvi 
legiare nel lavoro di ncerca la 
fnse tconca a quelle dellu ve 
nfica, la < filosofia > alia < fi-

lologia >. Un suo discorso, noi 
Lnnteman avatua su una n-
cerca relativo < all'attcggia-
mcnlo nuovo riiincantnto dplle 
nuovo generazioni occidctilnh 
del dopoguerra nei confronli 
del Terzo Mondo>; da cm de-
nvnno mclodi dl comfwrtnmen-
to (la non violerua) e nuove in-
dicflytoni di valon (Vietnam, 
ecc). Cid significa che < I Occi 
dwite non pu6 esscre piu consl 
deralo come unico centre di cui 

I tura ed unico elnrgitore di valo-
n Ne il Terzo Mondo pud es 
sere ccosidernto piu soltanto 
come recettore di cullura e vn-
lori> 

Fra gli altri Interventi, e da 
segnfliare quello particolarmen
te polemico dl G Petronio che 
contesla rantologin di Contml. 

a.l.t. 

Notizie 

* IV ACCdDCMIA NAZIO-
NAI.E DI SAN LUCA h« 
i-lp(U) accfldemlrl nn/lonnll 
Franco OciltlMnl, FrHtlco Al-
Ijlnl. Snlvmorc Cnronlo Uo-
ticrtl, Ulrcanlo Mora mil e 
Mario Rliliilfl. Nello Bieiisc 
oleflunl jono slat I alt res I 
ulcttl occpidfinlcl conlipon-
clfittl U.imctiico rnniftiorc, 
Umhcrio l.lllonl, Carlo Mat-
linll Lmlllo None, Allgl 
hassu, accndpinlcl honrnip-
rltl Cliflrlci Do Tolnay, Olo-
vannl Inclsa Delln lloccliei-
(a Hlcc.irdo Pacini e Mau-
ro Prlllccloll; acoailrnilcl 
c ul tarl Kenlliiftntlo Cnsta-
gtHill c Uodolfo Pallucclilnl 

Nel corso deir ammonia 
gene-mle sono stntl uomlnn-
ll I n L> 11 r c, per II tilennln 
nr.'i-iino nrmidenic rtell'Ac-
c act em In nazlonalo dl Ban 
Luca II prof. Ml no MnCcarl 
c vice (iri'Sldenic II profoi-
50re Giuvaniil Mu/lo. 

0 SI i:1 (NAUGUItATA \ 
1 mr.N'zr,, nella splcndlcla 
[.u^Rla ttucellal, un.i inosim 
storlcn della ensn edllrlcn 
Sansoiil. 

l,lnl7lallvn. clio costhul-
S( i' un ilcnlllcfltlvi) otnagglo 
riplla olllft ill FlrertTe alia 
vecclilu ca.su cillLflca. si ar-
ticola in tre monicntl cro-
nologlcl dlstlntl: II prlmo, 
olie va dalla da in <H (ondii-
/lone (1873) al I9JZ: H se
condo, clio cupre II pcrlndo 
frn I) I'JIZ o 11 19-111 c I'tit-
tlmo die arrlva lino at no-
sirl glornl. 

0 I.A SEGRETEltlA DKL 
P R E M I O LKTTI.UAtUO 
• RAPAIXO-l'KOVK • ren-
de nolo che II icrmlne per 
In prcsenl^7loup delle ope-
ro conci>;rcntl t sinto pro-

riiK'Un nl 11 UP M lull ii lilltU 
Conic gU limn, I daiillo-

scrlitl dovranno porventrc 
In dlrcl coplc peril-lumen-
ic li'Rgtlilli, I togli dovrnn-
no essere perfeit.inientt! cu-
cltl ira loro i.c cople do
vranno eiicro Invlatc Alln 
Senroierla del I'rernlfl. pres-
sn II PnlHZzo CniilliliAlo dl 
lUpallo. 

Confermata la Glurla cho 
lorft coil comiioila; Mftrln 
llelloncl, Lulgl nnldnccl, 
Giorgio Harhcrl Ranaroltl, 
Marco Pont, Qlnllano Mn-
naeorrta, Waller Manro, Ni
no I'ainmbo, Srrglo 1'amns-
so, Carlo Sftllnarl, Mario 
Sansnnc, LuiRl Sllorl. 

I,(i pror lam ("tone ufllcla 
le dell opern vlnccntc e l.i 
prenilailimc nvranno limn" 
a lUpallo noll.i prlmaver.i 
1U69. 

Probleim del socmlismo («. £! 
seitenibre 19G8) e ancorn una 
volta presentc nolle vlccndc na-
zicnab e Ifiternaiionah con un 
interessante cd articolalo nu-
nieio. Lo a pre Villono Eoa con 
un vahdo tentativo di trarre 
dall'lntervenio del paesi del pat
io di Varsa\ia m Cecoslovncchia 
tuit.i una scne di conseguenze 
per In sinistra itnliana che ha 
oggi il duplice compile dl com-
baltere poslzlonl slaliniste o so-
cialdemocr.itlcho nello atesso 
tempo, nella piena consaiwvo-
Iczza che gh avvenimenll dal 
J9G8 hanno fntto maturnre la 
csigenza di spmgere In avantl 
lobleltlvo delle lotte senza mi-
tologio terzaforziste aperte o 
mnschernte In questo senso la 
socinldemocrazia non va tanto 
comhatuiln come partllo quanto 
come cnlegorln stonco-ldcologica 
del moviniento operalo, contrap-
ponendole una nuova unitA a si
nistra, maturala dagh stessi 
processi soeiali. Sergio De Snntis 
fomisce alcune delucidaiioni sul
la nntura e sulle rnglonl dell'at-
teggiatncnlo dl Fidel Castro sul
la queatlonc cecoslovaccn. In 
altra parte della rlvlsta vlene 
riportato un Inedito dl Che Gue
vara sulla (Tallica e strategia 
della rivohuiono latinoamenca-
na ». scritto nel 1962 e puhhllca-
to per il primo annlversarlo del
la sua morlo. Segue un saggio 
di J.M. Vincent (gin pubblicato 
su Let Temps Modems) dedi
cate* al m.nggio francese, intcr-
pretalo ncn come fatto eplsodl-
co e in una certa misura (orlul-
to ma alia luce dei rappoitl di 
classe esistcntl nel paese ma 
uon per questo irascurando i fat-
ton sotfget'ivi intesi come capa 
cita, nvelatasi inaufficienta nella 
sinistra fiancc.se, di promuo 
veie, da parte delle foize po-
litiche, Ic contraddi/ioni del 
sistema sociale, ncavnndone 
esiti posilivl. L'artlcolo di Ta 
gliamcchi sulla coeslstenza, an 
cho se equilibrato ed esteso. non 
sembra per6 cogliere a fondo la 
radice del problem! Imltati, che 
riaultano cosl soslaniialmcnte 
elusi. Molto sUmolanle 6 la re 
plica di Michele Salvall e Pao
lo Santl al cntlo di Monopolv 
Capital, non tanto porchc ae ne 
no^sa accellnro la gonernle 1m 
postazione quanto porch6 si pro
pone una letturn dl MarT che 
tlene conto di risultati significa 
tivi delln piu recente anallsi 
economic.! (SrafTa, Garcgnnni 
ecc.) e soclologica coi quali oc 
corre fnrc 1 conll. bin pure am 
pianicnte dissontendo 

bmo pnvo di acquiescenze. tie-
ciso ad esplornrc la nostra 
condizione con amara « i eroi-
ca cnergia. con intivplda pio-
ift Per Fieschi, irtM)mma, U 
c divino t. al di la d'ognl oscu-
ra traversia, d'ogrtl a«onia « 
cndula, e la g randma d^-- ' 
I'uomo 

Pnrlando di se, Fieschi si 
definisce volentferi « un pUto-
re di ehie.se e di mimicipl >. 
XtyW cio^ sente di essere un 
artista clie o[>era dentro il 
vivo di « un'ldea genorale ». « ' 
non importa so in que^tn itiot 
eili trsscina i llmiti inelutla-
bill del sotfgoUivlamo cnnlem-
porancq. II senso di un dlscor-
su nperto sui grandi temi del 
nostro lempo. temi universal! 
d'inlcrease. specie nelle sue 
vasle compcAizionl. were pate 
d'altare o vere piUure civlll, 
p di prima evldenz.a: dal tern* 
della violenza contro I'uomo 
(Crodflsslone di Vado Llgure) 
al tema del potere (I Dlado-
chi), dal tema della verita 
(Dall'oUo del suo pottbolo An
tonio Lorenzo Lavoisier dlmo-
stra e oroclama VindlHruttibl-
KM della mnferlfl) al tema del-
I'Eros (Pasi'/oc) E direl che 
e proprio la cosclenza dl que-
ate idee general! a sollevare 
''Immaginazione dl Fieschi ol-
tre il frammentlsmo. In una 
prospettiva esaltante, earica di 
pathos, restltuendo ai valori 
figuratlvl la loro funzlone. La 
senslbilita plastica si ritrova 
in la) modo ad aglrvs dentro 
larghe slntesl, rlsvegliata a 
quel tono « sublime > d! cui or* 
maj sembrviva cl« fws« anda-
to smarrlto 11 signlAcato. E* 
questa la raglone per cui Fie
schi si trova a suo agio sulle 
tele dl ampia dimensions, dove 
!l suo drammatlco ingegno sj 
oispioga senza Iniblzioni for
mal!, dove i misteriosi tramlU 
delle sue emozion! si ri*olvono 
in vibrant* Hnguaggto eapres-
slvo, In una materia palpi-
t-ante. fosforescenle, In varia 
o rafflnata tessitura, dentro 
spazi Improwlsamente spalan-
cati come asaorbenli voragini 
n te.si o sospesi in silenzi gre-
mili di segni, dl simboli, di 
emblem!. 

Ma quale 6 la genesi della 
forma nella poetica di Fie
schi'' Una cosa si pud dire con 
cerlez«i: l.i sua forma non e 
mai precostituita. non e mai 
un a priori atillstlco. E' una 
forma che sorgo dalla sostan
za vivente dell'idea-emozione 
e non pud easere altro ehc una 
forma non cristallizzaU. una 
forma che vive dejitro una clr-
colazione di energie. una for
ma qiundi. in quanto vivente. 
disponibile al mulamentb, al 
dlvenire e al dlssolversl, al 
neomporsi e al |X*rirc per ri-
nascere diversa. Non ptift dun-
quo essere univoca la forma, 
mn complcasa, preja nel flut-
to lucrezlano che colnvolge 
ogni esscre, ognl renllA atti-
va otl fncrte: la forma come 
traslato d^ll'tncMsante compe-
notrarsi dei fenomem natural! 
e umani, bagltori del loro at-
triti. simuiacro cangiante .del
le loro comml&Uoni Cosl lo 
< atlle ». il «linguaggio t ces-
sflno dl essere entita asbratte 
per riontrare nella dtmensio-
ne vilale deU'espressiotie. 

E' chiaro che Fieschi aoco-
glle tuttavia tutti quel confortl 
dl culturn che I'eaperlenza pas-
sata e presents dcll'arte gli 
offre Chi ha acritlo di lui ha 
mosso In luce una serie di 
component! che conflulscono o 
banno confluito nel suo lavoro: 
Kllmt. Egon Schlele, Mlro. Io 
aggiungerei Redon o Moreau, 
Ma Fieschi stosso rlcorda: i SQ 
poi vo!esi!mo rlandare tra le 
operc magistral! a scoprirvi 
mle nscendenze, prime si por-
rebbero a no! le opere dl Lu-
oaa Cranach II Veccliio e quel
le dl Rembrandt» 

La moitra mflsnese. nella 
qunlita delle opere esposte, ri-
mane fedole a quostl valnri 
genernll e particolarl Solita-
rio e singolare nella sua espe-
rionza, teio problcmnlicamen* 
te fra tradlzione e modernllA, 
Fieschi. proprio por la llberta 
lolaln da offni piccolo, nngu-
ito schema formalo. sia d! nfl-
lura tecnologica che d! natura 
viscerale, ha potuto svolgere 
un'azlone d'urto e dl antlclpa-
ztone nelVaren delle artl flau-
ralive d'oggi Ma gift quesM 
inti delln *un fl7lone enersiea 
c Isolnta sono staU sufdclen-
tomente •s-Mtnllnenli. aoprnltul-
to le sue anticliMzion! sull'in 
formale sull'nrle Odileltualo e 
pop Pio gluslo mi sembra 
ouinrll indicare la capncitA <li 
Fieschi d1 far c^nvivere pot̂  
hcainontc no\ qu.idm le tv>n 
trndduiom doH'o î.stcnz-T In tin 
conlcslo d- corisnpovolezza. di 
reliKio^o stnicltmo. di cure 
Mson,inze. dl ardorc e vigon» 

Mario Oe Michelli 
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