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Linguistica 

La «scienza pilota» 
nelle riviste di 

Martinet e Barthes 

Rassegna letteraria 

Debenedetti 

e la critica 

Mostre 

I prof eti impietriti 
Le pitture esposte a Roma da Guerreschi toccano un vertice del reali-
smo esistenziale — Volonta costruttiva contro un mondo informale 

l (i hnguistiqi e natn nel 1 lib's 
6 ediln ciullc Picsses Unucrsi 
taircs de t rance ed 6 diret 
11 da \ndr*> Martinet sefre 
t i no gcnetale 6 Georges Mou 
mn Sono usciti a tutt ora set 
le numeri I! pre/70 del nu 
rtjero e andalo aumentando 
da 12 r- Iti franchi Ognl nu 
mero cnntienc cinque o sei 
nrticoli tuth mediti (gh artl 
coli in inglese sono nprodolti 
in lingua * r ginale) pm di 
SCUSSIOJ i e recension! L inten 
/lone d fbi rivisla non 6 di 
render conto in modo impar 
/iale e universale dei pro 
grosst clelle vane scuole di 
linguistica europee e amerl 
cone la nvista ha jn otlica 
ben precisa che puo essere 
defmitn « fun7ionale > vale a 
dire grosso modo nella linea 
Saussure Troubel/koy Mar 
Unci Questo implicn che le 
riteichc tconche e metodolo 
c,ichc poggnno sull osscrva 
/lone di falu reali nel quadro 
di una o \arie lingue date 
intese come strumenli di co-
munica/ione e di espressione 
arlicnlnti in unita dislintive e 
in unit^ s gnificalne I punh 
di usla dello strutturalismo 
imencano post bloomfieldiano 
della grar itmtica gcnnrativa 
e trasforn aziomle delh lin 
guistica qtanli tatna non sono 
prcstntati che a nolo infor 
mativo 

T a m i s a si Indtri77a dun 
que in pn irita a un pubblico 
di specialist! che si suppone 
avere all base un accordo 
quinto al modo di concepire 
p di rondure le ricerche lin 
guislirhe Cid non tnglie che 
l) contenuto della rivtsla sia 
estremnmente vario nclla mi 
sura in cui gh a-ticoli portano 
sullr- lingue piu diverse csa 
minate in tutti i loro nspetti 
fonolog co morfologico sin 
tattico e lossicale tanto da! 
punto di vista sincromco 
quanlo d il puntr di vista d u 
cronico Ma pui clie nella \o 
r l eh degli nrgomentl tn t ta t i 
e nella dohmiti7inne dell og 
gelto propno dtlla disciplma 
e nell adcgua/ionc dclln tco-
ria e del metodi Ml oggctto che 
consisle in dcfinitiva il pre 
gio dclla tuista 

1anqages nata ncllOfifi edi 
IT dn laroussc c direlta ch 
Roland Birlhes J Dubois 
A J Gieinus B Potlier B 
Qunmih N Ruwct Sono 
usciti i tutt o n undcl nume 
n II piC7/o del mimero 6 dl 
15 rnnchi II successo che que 
sta rnista In anche fuon chl 
1 ambito degli specialist 6 ch 
attribuirc in bimm parte nil i 
pres( ntdzione Ogm numcioha 
un titolo p a esempio «1 o 
gica e linguistica » « I a gr im 
maticn g e n e n t h a s> «I mo* 
dclli u linguistica * h com 
posi/ionc del numero 6 iTfi 
data ad u o specnlist i che 
scuve una prcsenta/tcne citI 
problema seethe urn dccim 
di ailieoli sovenlc (,'*• pnbbh 
call In Amcrici icvisiotn le 
tiadu7iom c ptosenh nil I fine 
una buom bibliognfn tl let 
toie nan specialist-! ha I im 
piessione di aver acquistnto 
in un volume lidotlu 1 essen 
/laic dell infoitn<i7ioiie Questo 
b veio in akuni cusi pei 
esempio p f il numem tledi 
cito nlla fonolof la f.cnerali 
\ i ma non e piu vero in nl 
ti i per esempio il numet o 
dedicate a lh glossemilica e 
nil credilT ih Hjclmslev in DT 
nimirca 1 iscn il lellnie al 
loscuro p(r quanto nguaidi 
1 essen/iale del pcnsieio di 
Hjelmsle\ 

[„i mis t i che ngh mi/i hi 
avulo un unposta/ioiip hngui 
stttn malcnntica In cnnln 
buito in l n g i misuia alia di 
tulga/inne in rn incu d^lh 
g n m n n t i c i gtnciativa e tra 
sfoimn7ionilt di Noun Chom 
gky Ma stnndo agli uUimi 
dut numeii « Pi ilichc e lin 
gtngg gt tuali v a ciira di 
A J Greimis e « I a sociolm 
guistica » la bandiera dt tan 
nG|/es scmbri essere oggi IT 
into dlwipUmmtA In qunsta 
otlica la Icgitlimita dclla hn 
guistica orm ii generalmente 
consldciata sccondo 1 espies 
sione di I evi St auss la 
*scieii7n pit ta » di lulte It 
scieii7e mini e sembi i esse 
re data es en/nlmente d il 
conlributo Hie le iiceiche lin 
guistirhe possono appoitirc TI 
piogressi di nllie discipline 
qua!! h socn login h psicnln 
gin I antrop logi i 

Ca/ner dc Ipiicolnait n \\i 
nel lO1)*) e F udss de Unfjuisti 
que applique e rntn nel \W2 
rn t r mihe It. n\islL sono tdi 
te di Didier dirette da B 
Quenndn d rptloic del Ctn 
tro d Studu del Vocabolario 
Franccst dt Besangon e pub 
blicate col c( nc oi so del CNRS 
Sono usciti a UiUora undid 
numeii dci Cahlers c cinqut 
ninreii dcf.1 nudes B pie/ 
70 (JLI numeio e di 15 fianchi 
{JC due inistc s! nccupano in 
priontn di piolliml dt lessiro-
grnfia \ lit I dire dl compi 
h/lone dci di/innan e d inno 
um misun drll appoilo delta 
slitisticn alle nterche !mgm 
stichc Si t n t l i di mis te 
npeite a tutte le scuole ma 
tendenti n limit \ c il pioprm 
oontenuto neila direzione in 

dicata dai d ic t t li 1 Caluer-* 
pubblicmo fia I altro nrer he 
scmantiche di dcn\ u\ >nc 
chnmskiana fe la trodu/i >ne 
dell arlicolo d J I Knt/ e 
J \ Todor g a pubbhcalf in 
inglese nel lift intitolato 
• Strultura di unn teonn SL 
mnntica ») e ricerche te>n 
the di strutlui /inne d(! Irs 
sico di tipo fun/ onale (ts mn 
analisi dtl tuttn personate di 
G Mo mm delh hsta d lie 
pnrolc f ranus attuali lie 
tksignano una ahita/unc 
n 6) Gh Fturtp* abbordann 
fra 1 aitio i problemi d Ih 
tradu/ione automalica e !el 
ta nornnli77a*'ione dei cim 
boli formali danno e->emp di 
apphca/ione delli teoric lin 
guistichc all insegnamenio del 
le lingue e propongono rieer 
che polivalenti condotte da 
neuropsicologi e da lin^uisti 
sui disturb! riel linguaggio 

Traiaux de linnmiUqur et 
de littdrntitre pubbhc iti dal 
Centro di T llologia e di I ettp-
ratura roman/e dellUnutrsi 
tn di Strasburgo naia nel 
1963 Sono usciti a tutt ora 
srtle numen ngni numero c 
dmso in due volutin v 1 «I in 
guistica e filologia » v 2 « I et 
teratura ! V una n u s h ea 
ra il pre7/o di ogm volume 

n r i e s ipeia akoita I 0 
fnuchi II v 1 che sot qui 
c nu.it s a tr itt i p irtunlar 
mente di \ommitic(i o cosi 
f icrndn r spnnde all es cen/a 
f '-itnuiitr ->ci t ih d u lingui 
si dr 11a n i \ i genera7inno d 
iffrontari i iioblemi hscnt i 

iisjluli dall i scuola di F'raga 
t \ d ihmr i le scartati dalla 
scuola nmencnm che da 
Bloomfielfl a I h r n s ha tnnsi 
d< rato ognt nferimei to al 
i irn^o » rnnie un poo at i mor 

| i IP Ollre i ( org s tnkn 
clirctt^re di I Centro e dclla 
i \ ista il collaborat >re pun 
cipale e Bernard Potlier che 
ha una ternnnolngn persnnale 
e un modo di concepire h hn 
^inslicn p soprnttuttn I annhii 
del contenuto semanlico oho 
tionf contn tanto dell insegm 
memo dt Martinet quanto di 
quello di Gusta\e Cuilliume 
di Hielmsle\ dclla lopiei f n 
jji allri rollahoraton regohn 
Ch Mutler spcdalisti rh st i 
tisti t e C MniMEt ^'ft 
n 11 \ 1 un arlicolo d Cose-
nu intitolato t Per una so 
m intica diacronica strutlu 
i ale t 

Hennette Walter 

Giovanna Madonia 

© Saggi 

La f unzione 
triestina 

Nc fi si puo dire che 11 ter 
mine dt « leLtcratura triesti
na » non nbbta acqulstalo 
col passare dcgli annl un 
contenuto prc( iso V ormai 
convm/ione diltusa che da es 
sa e arrlvato fino alia lettc 
ratura « na7lonale » uno elegit 
apportl piu feitlli II caso dl 
Svovo fe n qies*o punto II 
piu ovvlo Una sola reglone 
ha avuto foise altrettanta 1m 
portanva ed I una teglone 
ugualmente appaitata come la 
Sleilia posta il di fuon dd 
giro consueto delle legioni 
centrali e pre] otcnli come la 
Toseana e la Lombai clia e 
die pure alhne uno clopo 1 al 
tro numi come Verga e Ca 
puana Pirandello e Branca 
tl Quasimodo e Vittortni via 
fe tuttora dim lie stabilire 11 
rapporto fra quistl scnttorl 
e 11 terreno culturate della 
icgione tn cul mcquero Per 
ciaseuno dt esil e non k un 
caso il dtscors ) cambia Spes 
so quel iapp rto eome per 
inolti meiidioiali si nso va 
in un rifiulo o tn un di 
stacto Si slu ge ill atmosfe 
la dominata da ceti parnssl 
taii e hud ill la cui espies 
blone puo esseie 1 anticultura 
me dell on Scclta non cerlo 
1 lnquietudine /ltloiinlana rhe 
ora mette m ci si perslno I 
professorj delle in verslta 

Trieste nel quadio i reglo 
nale» ha apeiio tutt altro dl 
scoiso A un ceito punto la 
cltta si fe trasformata tn un 

W4 
cen'ro di cuitura Io 6 an 
che oggl nonostante che tut 
tl 1 trlestini esprimano 1 o 
ro dubbl Lo prova del re 
sto tl be) volume che con 
dlllgente eura editorial*1 6 ap 
parso so to gh ausplcl oel 
(Clicolo della cuitura P delle 
artl della citta dl Trieste)) 
St liatta dl unantologla dl 
Scrtttort trialiitt del Novc 
cento pieparulu da un giuppo 
di noli sciiuji l O H Bian 
clil M Cecovinl M Praulinl 
B M net B Marin I l o 
deschim Nel) insleme sono ii 
p esentau oil c cinquantJ> fia 
poetl e niuatori e ^aggisll 
S\e\u Hi nt. S iba Capnn 
Gietti Mlchclsiatdicr Sluta 
pei Call J t. C lam Stuparlch 
Ruo0 I in i Call! Anlla Pit o 
ni Quarant ti C uno in Vo 
gheia Budigu Rosso c inn 
ti tltrt I» acult i e piece 
duta d i una pi ela/Ione di 
Cailo Bo inip isiala sulia OL 
eessih dl un i esitta valuta 
/lone eiltici per operate i n i 
piu viva e <ln linn a fusions 
del contiibiiiu tri( si no al 
di la Jalle motto imompnn 
slant e d i qu itelie i laid ita 
pohmlea 

Una vein e p i o p m opera 
ne l lopeiae InolLie 1 introdu 
zione ni Brunu \l uer Ripren 
denclo e amphinclo altri suol 
5iK(,i | rpeedintl lo sluclloso 
litilano In esef,uilo una va 
sta ik ){,m?i >i c an illli (in 
tutlo )HH pp ) paitendo I n n 
dis( ns J di u u l re L, i t rdo 
per approdaie a u \& serle di 

pi of ill ntssuntivl dedicatl al 
slngoli autori II punto dl par-
ten7a fe 11 penodo ditficile 
della gestuione e della forma 
/ one di q les a fun7ione trie 
stlni)) Isola a stacc ita d it 
1 Italia e dai m a ^ i o n centn 
Hitaliani la culuua dl Trie 
ste re«-i iva fino al termine 
dell Olio ento tn poslzlone drl 
butar a» o chiusa nelle angu 
ste frontlere rpt,lonall della 
< lettei iiura giuliana > II pas 
sagglo e evidenti.mente diffl 
cile da period / /a ie Mater 
con cautela suggerfsce sul 
piano dell Inlzlatlva Indlvldua 
1" ^h anni cella piinia narra 
tiva svc\ in i (ir ! uno Dl 18)0) 
quelli di Una vita e ell Sent-
lltd Per la forma? on3 di un 
grupi o poetlcamenle consape 
vole ci si avvicina lnvpce agll 
anni fra ll l'JOfl e 1 inizio del
la prima guenii mondiale E 
il penodo dei contatti con la 
m i s i i r o ien lun ( fa Voce» 
in cm sj toima quell nsse Pi 
rpn/e Ineste che nnche Bo 
ricorda gluslamente Pa 1 antl 
tesl operatlva contro li revi 
viscenza dissico bel ettrist 
ca e contro 1 ereditii degli 
estetlsmi r chiaro che la 
letteratura triestina p il suo 
retroterra culturale nanno 
s\olto attlvltft dl rinnovanien 
to anche perchfe si trovavano 
collocate a un crocevla Pa fe 
altrettanto chtaro che la di 
scussione sulla < lin„m » ha 
avuto e conserve oggi un s io 
lnteresse Ma penso che la 
< funzlone triestina » fu sopra 
tutto quella dl critic i all un 
mobilismo italiano al limit! 
di (rugalita anche lingiusiica 
In cul spesso la letteratura 
na7lona'e lende a rlnchluder 
si coine nel salotto buono 

Si poirebbe agglungere che 
it momento di fri/lone fra 
questa cuitura « dl frontlera > 
e la parte t i tardah della cul 
tura na/lonalt si mostro con 
plti for/a dopo il 192 nientre 
sull orl77onte europeo spun 
tav i I astro dl Svevo e I attl i 
vita poe lea di Saba gumgtvp | 
a uno dei suol culmini j 

E oggl? Ha conservato la 
letteratura triestina questa sua 
carica? Dlrel che dal 1945 a 
oggi non s jno mancate le pro 
poste interessanti e questa 
antologn re ne off re una ric 
ca documenta/ione Rlmane 
um \itilita nel quadro na 
aiouale in e ii l tticstlnt so 
no ormii nisciiU la steisn 
cosa non puo diisl nd esem 
pio dl molte legioni rnendio 
nalt oggl anche piu escluse 
dopo la fiammita leoreall 
sta P ire ia « funzlone trie 
stinn tiuiane legata a ui 
perlodo di s\ilu].po della bor 
ghesla inliana piuttosto che a 
un fi nomeno di linnovamen 
to piu profindo ehe si t a 
duca in rivolu/ione della no 
s i n cuitura Se uni crisi c e 
occ rip chlirirne le cause 
ror^c i tn stint > hanno su 
perilo I eompless della lin 
<;ii n che pciehe in Itali \ 
moltl \eeclimmi vanno i i i m 
p i n n d o Mi devonu rieost 
t UM 11 I > o lun/ionc di stl 
molo o tl tonUriddi/ one dil 
1)1 a < g£< esba si e lndub 
hi inutile ltlenuali rella rnu 
lata collocizione dPlli e i th e 
in un quadio slonco divet 
so L un i situa7ione che oia 
andiebtie chianti c<nsderui 
do lilt uiiente non oolo i 
bilaiu i del [ issi t) in i an 
che le dif icoltu prescn I 

Michele Rago 

Tra Giacomo Debenedetti a 
la eritica (militant? o pc».a 
fleni ca) itallana I conti so 
n > ancora aperil I \ fredde/ 
/a dtllo iiorictsmo noi con 
fronti di uno dpi piu acuti 
Itttorl della letteratura dl crl 
si e 1 ammirn7lone deforman 
ip fe llmitativa) per la sua 

bella prosa cnilca > oer o 
incanto della sun scrittura e 
l olei,an7fl delh s ia na^ina 
sono ancora in pran parte da 
sm iltire E un discorso cr t co 
he tolga Debenedetti cialla po 

ii/ione {emarginnzlone) di ge 
male eeoentrico (nel senso let 
terale) e che lnserisca la sua 
opera nel vivo dl un dibat 
tito aduale fe taro ippenn 
avvlato 
c h mediti pos uml che si 

sono \onuti puhbllcando negli 
ililmi due anni dalle rivisre 
il Gtacmno Dibmtdettt edlto 
da Saggiatnre pj. hB lire 
1100) per onorare quello che 
fu ll suo direttore iappro-sen 
tano tutti delle occasionl non 
prow isoi ie Nel volume del 
Saggiatore aecanto ad alcunt 
ispetti dellattivta piu umtle 
per si d re di Debenedetti 
(] lef t/i ni e nsvilti ( „mdi 
/i ccliton ill a t->o inteinoi 
e r \ n iio un LS ia to d il 

Cnrs MI! ronnn/o lenuto 
nell f nn t rndr nu ) 1 )l ' I a 
i)li unueisua di Rim i c I 
j,rand< u leresse rtuie ) 

Cunplpta la riceolta (oltie 
ad ina biblngr ifn ssen/ia 
U ) im sene di scit t i su De 
benedetti per !i vonla iiullo 
sto disr^ mil (spessa in parti 
c >lar< troppo direttamenie le 
gati all occasione della scorn 
]arsa piu neerologi t mfe o 
tost rnonnnze di stima e di 
affnto che ven contnbiiti en 
tict) Ti I i piu interessanti 
si poss >no segnalaie quelli di 
Baldaccl Ferrata Pampaloni 
Ped ilia Sangiuneti 

Si nsoni ripnbblici acerPsciu 
ia la riccolte de(,h studl dt 
V llorlo Santoli sin Cantl po 
prlarl Italian! (pp 2S3 lire 
•JltJiD Allitvo di Michele Bar 
bi I Si moll proscgue in quel 
metodo filologico critico dl 
cul il Barbl fu fonda'ore 

Dal canto suo Nistri Lischi 
nf,Riungo un nuovo titolo a 
quella iicerca sulla cul'ura a 
sul a storia pisana che fe una 
del c caratteristiche peculiar! 
della casa 1 Lamenli storlci 
phmi del Tre Quattrocento 
n cura dl Giorgio Varanini 
(pp 126 con XX tflVOle fuo 
rl asto) 

Ur nuovo poeta fe pieaonta 
to ei t Quaderni di Differen 
/e dell editore Argalia (pa 
glnn 72 lire 700) Silvano Cec 
car nt Taugemiale e altre dt 
rtz ml Sono \ersi da ati tia 
il UCi e it 1%7 di un au 
tort, nato m 1 1931 La rappie 
sentazlone dl un mondo fran 
tuniito e di un uomo ridotto 
a moto oggetto otteiuta con 
una struttura assolut imente 
« ajierta » del componimento 
e dei ver»o suggorisce peral 
tro tenacemente una possibi 
llta di seelta opciativa di re 
cupero critico di u m es rema 
possibility dl gludl/io (sotto 
lineato quasi in contrasto con 
quplia struttura da una con 
sapevole e costiuita eloquen 
za) r s t e r l m e n n interessante 
e gla maturo dunque 

Dl Massimo Onllandi critl 
co e scrlttore esce un poe 
metto del 1962 hi ll giro di 
Francia (Selascia pp 75 Hie 
BOO) con piefazione dl C tor 
gio Barberi Gquarottl il qua 
ie sotlohnea f a ! altro il si 
gnificato c"i questa esperienza 
sul piano del linguaggio e 
dell < inven7ione » poetica 

g c f. 

Settimanali 

Un inedito 
di Turgheniev 

Le Ilguro Lllltralre del 16 
n dieembie pubbhea una no 
vel i Inediti di Ivan lurgbc 
niei ritiovfita UPRII aichivi di 
fiimiglia di Pauline Viardot 
1 u sc iittoie nisso la detto 
duett imente tn francese alia 
celebre e in ante net lH8i po 
(hi mesl prima di monrc 
pt tchfe la milattia non gli 
porrnetteva piu di scnvere La 
fortunosa s >])( ta di questo 
inedito consideraio perduto 
da) blografi di I irgheniev ac 
quista significato anche per 
che quest anno ncorre l cen 
toclnquaniesimo annivcsarlo 
della nascita dd si mde seriL 
tore russo 

Sempre vivo e 1 mteiesse su 
scitato dalla leeenre rislampa 
integrate dl Americana di Etlo 
Viiu lini onsi letata come un 
v°ro caso leiicrji o i 

La blera letteraria (n 61 
I» dicembre) ntenlene su 
questo tenia con una conver 
saiione (< Cjuando si amava 
1 Ameiica ) di Valentino Bom 
pi nu On ste Del Uu jno e 
Cmudio t.orller die contri 
bnisee validameite alia cuno 
s(en/a dei problem! cultural! 
e politlci ehe s >no alia ba&o 
dl un i antolog a ecce/lonale 
come quilla dt Vlttorini 

Viilentinu Born] mn! espone 
le (cliffuolta) ediiorlaii che 
il volume mcontro Oreate Del 
fi i nu inttrviene tome (tot 
tore di i llora > testimonial) 
d d( 11 insosti ulbile tuimo 
ne di aiertuiu cho il libro 
rl IJL nt 11 ora buia e ronfu 
sa > del fascismo Claudlo Gor 
IILI In q nillia dl studioso dl 
letciatura ameiicana so toll 
nc i I impoitanza let orarla del 
li ruvolta vlttonniana come 

j n n o i a m nuovo della lette 
i itu a et ntempoianea » e co 
me pi mi i m ii it izione crlti 
ca dtl « elaisiei i americanl 

ma. i. 

Giuseppe Guerreschi a Profela », 1968 

Ieri a Tel Aviv 

E morto Max Brod 
Romatiziere e saggista, nolo soprattutto per la sua di-
scussa biografia di Kafka - Viveva in Palestine) dal 1939 

Max Brod sci ill >ic e s it, 
gista 6 mono ici i ill ospc-
chlc dt Tel \\i\ [jei un all ic 
co eaidi ico \ \ e \ a Ottanta 
quattro anni I i l indato in 
Palestm i nel 1(JJ0 St no \ i 
con Itu un il io giande \cc 
cluo uno dcgli ullimt cui k 
^cneia/ioni gi n mi e g u i 
nissime (ILVOIO moito A hu 
m pai ticol u si d o e la 
•: seopeita > di I i in/ K fk i 
11 pubbhc i/i ne delle optic 
dell uitoie di Amuua cl< II i 
V(fcim< rfast d( 1 Proeesso 
Molto di<-euss i e sempic piu 
disculibile ipput tutt IV i la 
mlcrpK ta/i me che Biod del 
te di T n 1/ K ifk i e dclla su i 
opci i Non si c out mi tl il 
\c io sc si ifTcimi che Hind 
atliibui all imico gt in pit to 
dell i piopt a ttUologia I i re 
visiont dell tnteipu L i/ionc di 
Biod e in cot so da tempo 
e non miiieano sludi iignost 
di biogiafi c saggtsli piu gin 
vim che hanno ro\escialo il 
discotso si Kafka che Biod 
ebbe u (,1 nde n» nlo di eo 
minci ne 

I n un uumo di pi >f Hid i 
tcligiosil i I pioblemi dell i 
ichgiosit i c dclla leligione 
s mo ill i b isc di lulla la sua 
opci i No i i m p o i k n m i 
\a te n \diti s iggi sul p î . i 
nt simo sul cnsti in sun ) t 
sutl ebtaist to (he usci inn i 
ml 1*121 pei unit ieci IK il 
tilo ondu to i e di lutta lope 
i t Cm IK i 10m in/i cht co 
minci tin i USCIK nt 1 I 111 
(line i s rc tn quel! in to) ( 
die tun it uno conclusioi c u 1 
grand* ciclo sloueo Kampf 
um die Wdirhed (t l o t h [xi 
la \ c i t h ») p quindi >n hi)i i 
come fUubeut pritictpp d<sili 
cbrei c Gal lei tn piigtana 
si f i clu no I intc nto ill tnU i 
pi elate 11 stoti i sccot d > tl 
suo piofonlo opinio lehg is i 
Sai I questo il piestito piu di 
stusso (he egli fai \ a I itl t 
i bite pi ighesc seiiltort (n 
me K ifka dt lingua tuksf i 
Ma\ Bi id malm a c fi I I H ( 
IKII tmbic ile ledeso |it iglu 
se nel cl in i culturale <k i tl 
clin ink i npeto austro un,, t 
t LO \iuli pfji si tolbc i n 
quell isol i compirsa a su t 

alt I in II i piu vasta laol i del 
I tmpt io ehe nella seen id t 
mtlii deli Otto ento \ule.i\ t 
il U imonLo nientre il in 11 > 
c lpitahslico e le lottt di li 
b(i t/innc (hi popoli oppn i 
si n t fo t /1 \ mo Gli st i nt 11 
todesco pi igbesi futono i pt i 
mi ad aweitii quanto foil! 

fosse ID !<_ contesc nizioinli 
che dilnnia\ano 1 nnjKro a 
sbmgico «a senti c — ha 
scntlo I duard Goldsluckei — 
che l i loro isolctta sla\a co 
nnnenndo \ igietolusi sotto 
I uilo dt i tempi numi » 

Mi c, II avviene 11 divan 
ci/ione Biod 6 atLi ilto de 
flnitivamente dal pioblcma re 
ligioso Kafk t pui ion essen 
do indiffcicntc a (|uesto pio 
blcnn \iene at t ia th d ilh ii 
\ohi7ionc soctale Un yo\ i 
ne studioso di Kafk i Klaus 
Wag tibach h i s a tto che il 
piu iniportantp tcnlatuo di o 
vast nc eompiuto da Knfka 
«fu piobtbilmcntc il dcciso 
passigf,ia il soei ilis no di 
hit (ompiulo nil eta di sedici 
anni pi<.s i{,gio cht non sat i' 
put i inullato net K to dell i 
\ita (ad un t>oitali tin o w n 
mente molto pcrsomlc un so 

ctahsnto di immodtata solid i 
nefi ptemarxtsla pei cosi 
dire)* La biogiafla di Kifka 
scrilta da Biod non mette in 
luce il sociahsmo di Kafka 
ma tende tnvece ad attr 
buue a Kafkn la problemnti 
ca t chgiosti e mistica dcllo 
stesso Brod I a parola pm 
ptecisa sul lappoito tra Kaf 
ka e la nvoluzione sociale 
1 ha delta Goldstucki i Kaf 
ka pi esc in considera7ionc la 
ipotesi che un iuo avwcinn 
inento alia chsso ojjei na |» 
lessc alleviaic il peso della 
au i gi \vosa csisten/fl ma n m 
onsidcio il ptolet imlo come 
una ohssc uvnlu/lon inn ben 
si come Ii c/tmp pm >,«// 
\e\\{P7> II ptimo biogt ifo di 
Kalka cotitinin a poitaisi d e 
tio il suo deslino nossuao 
pitta mil p n l i i t di Itu sci 
r\ suseiliie 11 c,i indo fij.u 
i a dell amico 

Notizie 

0 ECCO L ELENCO DELLh 
OPERE piu vendule no! cor 
so dclla sQltimnm t numorl 
tra parenlosi Ind cino II p*> 
slo clio le stesso oporo occu 
povono nclla clnsslflca del 
1 ultimo noll i lnrlo 
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pl l i ta su d i l l raccolfl presso 
lo libreno Inlerni i lonolc Dl 

Stofano (Genova) I ltcniB 
lion o Helios (Torino), In 
Icn "tale Cnvour (Mlla 
no) Colullo (Verona), Gol 
donl (Vencila) Inlernaiio-
mle Seeber (Firenio) Un! 
vorsihs (Trieste) Cappelli 
(Bologna) Modcrnlsslma e 
Gremese (Roma), Minerva 
(Nnpoll) Li lerza (Bar!) 
Cocco (Cagllarl) Salvalore 
Fauslo Fiaccovlo (Palermo) 

Q OPERE a POSTUME » Dl 
FONTANA - Sono osposlo 
i l h Marlborough del 16 dl 
combre alcune opere dl Fon 
lana die possono essere do 
finite « postume » Si 1 rati a 
idfnl l i di una cartolln dl In 
clslonl sel In lulto cho Fon 
l a m ha escgullo poco prima 
dell i sua Improvvlsa sconi 
pirsa per le cdlzionl n Marl 
borough 2RC • 

Conlcmpornnoamcntr a que 
s t i c i r lc l la sono esposle nl 
pubblico Analoghe cortellc dl 
Albcrlo Burr! Giuseppe Ca 
pogrossl Plelro Consagrn, 
Gcn ld Lang Arnaldo Porno 
doro Glno Scirpa e Giuscp 
pc Sin lonnio 

l a \!ta li prcso un ritmo 
lncil7antc f duiissimo che vn 
f icendo un imptacabile selezio 
ne 6 posstblle cho pittura e 
critica non reggano a lunge 
tale ritmo 

Per epirvata itit,ione oggl tor 
ni pre7tc s i la bmche ninltna 
lnquietudine d ideo vuol che 
tenda a ilfitformnro ma fuorl 
del ststcml del potcre di clas 
so in noccssltfl Luttu cantem 
poranea del dare forma artist! 
ci e vuol che tench a negarc 
sempre in notne di unn vera 
fun?ione soc aie tale necessi 
la nella piesento condi7lone 
dclla society del consuml (si 
iiensi e pohi/lont rftdicall co 
me quelle dell « arte povera a 
e delh t azloi e povera ») 

Pei questa rtessa lagione 
torna ogej inutile e fuoivian 
te un inloivento entice come 
quello premisso da Giovanni 
restori alia mostrn di Glusep 
pe Guertesohl (gallerla «II 
fante di spade ») 

L entusiasmo critico 6 ben 
giustificoto dal fatto che Ie 
pltturo esposto a Roma (in 
partieolare RUiallo dl Der 
trand / ustell del 66 becon 
do profela ferzo profita Te 
hta Terzo rltratto if ignota 
e Grandt parsonagglo t Ute del 
nfi) tappresentino uno del ver 
tlci poLtict attuali del rialtsmo 
esislon?iale in r uropa 

Ci mette fuori strada lme 
ce ia prosenta/ione del pitto-
re eome a piedicatoie laico e 

iivolu?ionarto di tipo jncoponl 
co » il quale volto le spalle nl 
la vita e alle slot tura social!, 
si fa nnacorota In grotta e si 
eimenta in abito medtoevale 
in un braccio di ferro con la 
morte trtdandoci contro la 
pubbllca obbligatorleta dl un 
nosttu esime moinlc 

I se fosse poi vero — come 
precisa il Testorl ehe cotan 
ta predica vien gridata dalla 
tribuna Intcllettuale di C|Ualla 
che fu la « Nuovo. Oggettlvl 
tan tedesca allori II volgere 
in prodirhe lnusabtli al tempo 
nostro proprlo quelli rlvolu^lo 
naria enargia anatliica dei te 
deschi sarebbe un bel «tra 
dimento al chierlco » da parte 
dl Guerreschi 

In vcrlta Cueneschi o scm 
pre stalo e tuttora tipicamen 
te il contrarlo dell lntolle^unle 
predlcalore 1 utto il suo 
iavoro di artista n mo 
menti assal soiltario 6 la du 
rissima ma slstematlcn costni 
ziono dl una pittura eon una 
tecnica e un metodo one fos 
se 11 piu esatta possibile al fi 
ne dl dare formi artistica a 
una realth che non consente 
piu ne 11 pressapoco «loman 
tico » nk il piofeta cho dal suo 
veillce sputa p red I che oo un 
significnto pximario hanno 
questo pitture ultime di Guer 
reschi direi con 1 ovldenza pla 
stica folgorante di un barsa 
glio o dl un tabellone dl auto 
strada e propno quollo che 
In questa nostra Europa d fi 
nito ed era ora1 11 tempo dei 
profeti e del t improvero rivol-
to nlh vita dl non andare co 
me i pjofeti vorrebbero E c e 
di piu « dlcono » le pltturo di 
Guerreschi i profotl stanno 
tome cenci sulle poltrone o co 
me cenci dl marioneLta pendo 
no apposl di umano hanno 
solo le toste dlpinte come fram 
menti dl antiche statue dl una 
religions Ion tana o quasi In 
compxenslbile M0778 teste 
umana e leonine della scultura 

romanlcn curopea che ll tern 
po ha sbrlclolato inchombll 
mente come pane fresco Nello 
spazio del quadro non c e al-
tra figura dlpinta che tenda 
1 orecchio a slllabe di parole 
ormni dlventate ciotloll nelle 
bocche dl niarmo 

Porcbo allora la predica co
si funorea e rlnunciaiarlu del 
Testori? Perch6 lo sorittore 
sente il tempo inquleto cho vl 
vlamo e 1 accelerazlono tragi co 
di esso Ma e il suo 1 vec 
cbio fl ito ietterario della 
tradizlone italiana cosl nman 
te del teatro della moite, del 
le sonantl entiate e uscito d) 
scena detle spettacolarl sliua 
zfom crotche inagarl dl scon 
fitta inn sempre a gloria ie 
torlca Jellaroe che crolll 11 
mondo nessuno o nulla caccla 
no via dal centro del palcosee 
nico 

Ma venlamo alle pittura dl 
Guerreschi il quale non 6 usci 
to di scena c non ha alcuna 
Idea orolta della plttuia Vor 
remmo con un immaglno ba 
nalo rendere 1 idea della for 
7a di ptovocazione vlsiva del 
le pitture ultime di Guerre 
schl L ovldenza plaslica — 
lo abbiamo accennnto — 6 
quella del borsagllo o del la 
bolione cho ti viono Incontro 
sull autostrada Di irimo ac 
chlto Q dlciamolo cosl a pie 
na \eloclla nolla dlre^lono unl 
ca di maicla I tmpatto vlsl 
vo fe una conferma sgnrgliin 
to e tieneLlca (plttorlcamento 
(top» c ( pop») dclla diie 
zione glusta del passagglo In 
un mondo coloratisslmo Un 
lstante dopo poro si prova 
la sensn/lonc violenla o ango 
sclosa cho 1 immngino boisa 
guo l immiiglne tabellone d) 
Guerreschi ha Instnunto nei no 
stri pensloii un preciso sagnn 
In di allarmc che tiguarda 
ptoprio ia giustQ7/a dolia di 
r<7lono dl niarcia VLICOIO del 
segiiate e quel nucleo fieddo 
rrt7ionale rappresentato dal 
fiammenlo umano o di "tatua 
cho ocrupa II euorn dello spa 
zio deli Immngino o ehe 6 di 

pinto In bi inco e ncro con stl 
le totogrifio allucinante da 
Jnt,nuno ottlco 

I tdei di spazio eiio ha Guer 
reschi 6 quella dl uno spa/Io 
apLito o sen7a piu centiallta 
erolca doll a?lono umana ol 
senihia abbaslanza chiatn la 
motafoia pittoilcn di un ii 
tua/ijne informale del modo 
dl vita borgheso che pure ha 
un suo tiplco splendoro mecea 
nfco o tecnologlco In questo 
spazio la preseii7a umnnlsttcn 
e dlpinta come una contraddl 
?lono nettlssima como un sns 
so formo nell acqua r>he ha 
rotto Cosl se Inuiili appa ono 
1 profotl nssai tiplche appaio 
no le presen7e umano dl Her 
trand Russell del gio\ane 
H beat» (che e una scukura 
d! Pere7) o doll Ignota del rl 
tratto ciie hn un energla bar 
barica quasi nrmata si dlrob 
be dl scultura nogra senufo 
o baul6 In Grande persona^ 
glo megllo che In ogni a ' t ia 
pittura qui esposta 6 figura 
ra lfmpoten7a contemporanon 
di prafoti e predlcntorl su 
una dondolo da glardlno In 
uno spazio coloratisslmo dl 

gubbln sta seduta una inisie 
riosa figura costrulta dl cen 
ci sormontail da una t Jsta di 
leono romanlco protende un 
nvimbracelo con la mano che 
stringe una pietra nel gesto 
di una marionetta cho mimi 11 
gesto dl S Geiolamo nel de 
serto Senza iclazlone una le 
sta dl statua 6 11 presso ma 
lontanissima cosa fia le co 
se su una setglola quasi a 
soitolineaie 1 Inutllita doll In 
contro fra convitatl di pietra 

Tutto cid 6 fluiuato con una 
macchlna pitlorlca dl un esat 
tezza Impiesslonanle I Imma 
gine dlpinta pptrobbe reggere 
II confronto con la perfeziono 
dl un prodotto Industrials Do 
po aver sottollncnto fortemen 
to che una pittura cos) co 
struttiva si rifl ita coshnto 
mente dl colJaborare al tipo dl 
costru7ione che attua ii siste 
ma borgliese si dove dire che 
ii potenzialo analitlco e critl 
co di questa macchlna pltlori 
ca non 6 ancora sfruttato np 
pieno da Guerreschi In qua! 
clio pittura (non cosl nei dl 
segnl qui espostl e nelle acq m 
rortl dl questo periodo) la 
macclilna pittorlca forse p t r 
essere impognata in una « di 
fesa» esistenziale anzlche al 

attacco sociale rivela una 
lentezza dl moLo nel confron 
ti della vita d oggl Gome pi 
tpre fortomonto Intcllettuale 
Guerreschi nnche so arrive n 
moditaro sul oranlo e sull os 
so delle cose ha un segrcto 
terroro di cl6 che non e co 
struttivo e che non parteolpa 
della continUlla dolla viUi 
Kicoidlamo ad esornplo alcu 
ni suol rkralti bolllsslmi del 
figli una tragedin famili i 
re veniva trasformata con la 
pittura per una -htneita 
dell uomo in una impress eo 
strutlUa innttaccabile dalla 
morte e dall nngoscla DIotro 
11 reatismo freddo di Guorro-
schi co la piu autentica enei 
gla costruttiva della genera 
7lohe artistica itallana del do 
poguorra Unenorgla ohe si 
esaspera fino alio stile plelrl 
ficanta delle pitture ullime 
quando Guonaschl aento ntm 
11 fiato dolla morte come sorl 
vo il Testori ma la prosslo 
ne terrlbile d una sltuaziono 
Informale dolla vita borghese 
Di tipo costruttlvo sono a cu 
ne schematl7zazlonl madoratn 
mente cublste dello pltturo e 
cosl alcune clliizloni graflcho 
dal dlsegni per Oiiarnica di 
Pirasso o dalle < gito In cam 
pagnaw di Leger La sttli^za 
zione fotograrica — Guerreschi 
la usa da anni con vera of 
ficncla — di alcuno parti del 
le pltturo e rlconduclbile alio 
oggettivismo cilttco dl un Dix 
e dl un HearLfleld alia funzio 
nc naturals psicologlca d Ernst 
e dl i^agrltto ail otticn dolla 
v'ta uibana di un Hamilton, 
dl un Rosenqulst dl un Kla 
sen 

Non c e dubblo che il m o 
\enlo dei quadri ultiml dl 
Guerreschi sin rortomente ostl 
sionziale 11 piltoro 6 riiuci 
to a convalidaro la veiidlclta 
di tale mo\enlc a rendoro tat 
till _onio sassi certl angosola 
tl pensieii ripostl certo inquio 
tudtnt ed csilazloni di questl 
noslri gloml E riuscito an 
corn una volta ad ossoro esat 
to attaecandosl con onorgta 
formtdabiio a cl6 che ha co 
stnilto e di corto non solo 
per lul come uomo pittore 
Restn aperto un gro^so nior 
rogativo (per tutti non per 11 
pittore solo) q icl ehe si rte 
see a costruire comunque va 
sahato come un monumento 
dello possibilith costrutiive 
umano In un mondo ostuo op 
pine \ i rimesso inlinurtmeiUo 
In gt ico n fl iss i n ilk nn 

cho dunohtoit (in quanto por 
t i altit tagtoni dl costiu/io 
no) della vita? 

Dario MicacchI 
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