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S Saggi 

Una nuova opera di Gian Carlo Ferretti 

La letteratura 
del rif iuto 

Dalla divisione polemica fra «tradizione» e «avanguardia» a una 
nuova ipotesi di unita culturale nelForizzonte delta lotta di classe 

Dal neo-realismo narrat i -
vo agli esperimenti delle 
avanguardie , dagli sbanda-
menti dcgli ult imi anni al-
le contostazioni s tudente-
sche il dibat t i to let terario 
e divcntato in Italia un 
campo aper to a conflitti e 
conlroversie a volte solo ac-
cademiche o tendenziose ma 
collcgabili spesso alia vita 
del nostro paese, agli scon-
tr i fra sviluppo c sottosvi-
luppo, alle lotte di classe 
sempre piu aspre che ne de-
rivano. Su questi temi apre 
il discorso Gian Carlo Fer
re t t i in un libro — Lettera
tura del rifiuto, ed. Mursia, 
pp. 318, L. 2.800 — che cer-
ca di verificare le possibili 
Ipotesi di soluzione impo-
standole suH'analisi di que-
sto prolungato e drammati-
co confronto fra « vecchio » 
e c nuovo ». L'esame si svi* 

luppn in un arco vnsto di 
esperienze: da Vittorini e 
Pavese a Calvino e Sereni; 
da Pasolini, Hoversi c For-
tini ai protagonisti del grup
po '03 — Sanguineti, Baril-
li, Pagliarani, Guglielmi —, 
e cioe tutti coloro che han-
no partecipato alle battaglie 
degli « anni sessanta ». 

E ' una crisi ormai bloc-
cata queila che at t raversa 
oggi la le t tera tura? Spes
so ai nostri lettori abbiamo 
indicato e descri t to lo stato 
di « disagio dello scri t tore ». 
Fer re t t i individua questo 
« blocco» nel rifiuto reci-
proco di tendenze opposte. 
Esso pud risolversi in rifiu
to assoluto, quindi .nell'im-
potenza, nell ' inutil i ta delta 
le t te ra tura . A tale conclu-
sione si arriva nel libro do 
po un'analisi motivata che 
risale, qua e la, alle origini 

Fotografia 

Aperta a Roma la "Bottega dell'immagine» 

La f amiglia 
italiana 

Nonostante il lavoro degll 
storici e degli appassionatl ri-
cercatori, senza dubbio c'e in 
Italia un « vuoto culturale» 
di cui 6 vlttima il vasto e va-
rlo mondo della fotografia — 
come scrlvono Piero Berendo 
Gardin, Enrico Pasquini, Bru
no Rossi Mori e Wladimiro 
Settlmelli nella a presentazio-
n e » che hanno stilato per la 
inaugurazione della « Bottega 
deU'immagine n aperta recente-
mente a Roma in via S. Ste-
fano del Cacco. 

La «Bottega» si propone 
un preciso compito storico-cul-
turale: fondare, a vari livelli, 
le basi sclentiflche per una 
«let tura » deU'immagine foto-
grafica. La /amiglia italiana in 
cento anni di fotografia — la 
mostra organizzata dal CIFE 
(centro informazioni Ferra-
nia), dal « Diaframma », dalla 
Biblioteca del Comune di Se-
sto S. Giovanni, e dall'Istitu-
to di Etnologia e Antropolo-
gia Culturale dell'Universita di 
Perugia — ha inaugurato la 
« Bottega deU'immagine », che 
gia pxosegue la sua attivita 
con una seconda mostra de-
dicata a Un uomo da salvare. 

Piu di cinquantamila lmma-
gini fotografiche, un vero pa-
trimonlo iconografico tuttora 
in gran parte disperso, sono 

state esplorate sistematicamen-
te da Ando Gilardi. Marcanto-
nlo Muzi Falconi, e Tullio Sep-
pilli, che hanno curato natural-
mente anche l'organlco dise-
gno espositivo del materiale, 
aiutati in questo da un ag-
guerrito gruppo di collabora-
tori. Un'impresa non lieve, qlie-
sta. di raccolta e selezione di 
uno straordinario numero di 
fotografie, delle quali soltanto 
circa duecento sono state scel-
te per la mostra. Si tratta di 
un « campionamento » di im-
magini classificate secondo 
un'ipotesi di archiviazione. 

Questa ipotesi (che non esau-
risce certo tutto il problema 
della organizzazione antropo-
logica deH'immagina fotografi-
ca) ci sembra, per il momen
to, semplice e nello stesso tem
po abbastanza funzionale: so
no stati individuati dei • te
nd » concernenti 1'istituto fa-
miliare italiano. Ciascuno dei 
temi (il rituale matnmoniale, 
II tempo libero, II lavoro. L'e-
migrazione. La disgregazione e 
il rituale funebre. La fotogra
fia ricordo, L'immagine fami-
llare nella propaganda bellica 
e political ha offerto mate
riale per dei pannelli organiz-
zati a forma di • tabulato • nel 
quale si intersecano due para-

metn : 1 « periodi cronologici » 
(1867-1899; 1900-1921; 1922-1947; 
1948-1967 disposti in fasce oriz-
zonluli) e le a classi sociali a 
(classi dominant!; ceti medi; 
proletanato urbano; proleta-
riato rurale disposte in fasce 
verticali) cui le immagini fa-
miliari si rileriscono. 

Come abbiamo accennato, 
questa ipotesi d'archiviazione 
c abbastanza funzionale, par-
ticolarmente quando si voglio-
no operare collazioni d'imma-
gini tipiche atte a rivelare 
a a n a l o g i e n « contrasti » 
« correlazioni» «evoluzioni»: 
estremamente interessante per 
esempio, il passaggio, nel pe-
riodo 1947-1967, dalla rappre-
sentazione tradizionale del fe-
nomeno della «emigrazione D 
presso il «pxoletariato urba
no B, al rispecchiamento dram-
ma tico realistico, in forma di 
cronaca, dello stesso fenome-
no presso il « proletariato ru
rale ». Ancora oscura ci appa-
re invece non — come pensa 
Seppilli in una nota autocn-
tica — la struttura a meccanl-
ca » del tabulato chiusa e con 
dizionata dai due parametri 
(l'ipotesi d'archiviazione), ben-
si la ragione profonda della 
singola a tipizzazione» (i cri-
ten metodologici interni del
l's opzionen), e quel momen-
to dialettico risolutivo e • ri-
velatore » che dal momento 
a analitico» risale verso la 
a smtesi » dei a significati » 
astrattt. In altre parole: se da 
un lato l'osservatore e chiama-
to a operare, attraverso le col
lazioni suddette, una sintesi 
culturale del fenomeno, dal-
l'altro questa sua sintesi ap-

pare quasi gia anticipata o sug-
gerita nella tipizzazione scien-
tifica gia portata a termine 
a a priori » dai curator! della 
mostra. L'osservatore, cioe, do-
vra fidarsi ciecamente (e il ca-
so di dirlo) delta «sensibili
ty » scientifica degli operatori 
culturali che offrono il loro 
a model lo • per cui una sin
gola tmmagine camplone si po
ne come optimum tra duecen
to immagini presunte atipiche. 

Se il limite della Mostra c 
la mancata esposizione di una, 
per cosi dire, radiografia del 
campionamento, c'e tuttavia, 
ancora una volta. da sottolinea-
re come La famiglia italiana 
in cento anni dt fotografia 
costituisca una fonte inesauri-
bile, stimolante, di sollecita-
zioni culturali, rinnovando il 
prodigio dell'espressivita inso-
stituibile deU'immagine foto-
grafica. 

Roberto Alemanno 

Notizie 
• AIU COMMF.DIA « La 
t tor la dl Her lo ldo •, c h e 11 
romanz lere e draramaiurno 
Utr iano F a l v l o T o m l t u ha 
r l c a v a t o dal la popoUr i s s lma 
opera narra l iva dl Glul lo 
Cesare Croce. * ded lca io 
U s e c o n d o v o l n m r l l o del la 
co l lana « Teatro-coplon l • a 
cura de l lo < S taMle » del 
F r l u l t - V e n e i i a Oiul la e con 
U ilRla d r l l e d i l o r e Del 
B l a n c o . 

L* pnhbllcazlODe torn-
p r e n d e , o l tre al tes to del 
l a v o r o t ea tra l e , u n l n l r o d j -
l l o n e dl T o m l z z a , a n n o t a -
s lon l del rec i f ta Giovanni 
Po l l , b o x i e t t l del la *crna e 
dl a l cun l cos turn I e lahorat l 
da MUcha S t a n d e l l a e »p-
punt i del c o m p o i l l o r e Irle-
( l i n o Glu l lo Viozzl , che ha 
arr l cch i io lo i p e l t a c o l o con 
le f u e rnui iche or lr lna l l . 

U v n l n m e l l o , che fa i e -
Kuito a q u e l l o sul • P i c c o 
lo F.yolf » dl Ibsen , e d l i o 
r e r e n t e m e n t e , e*ce in c o l n -
c ldenza con I'andala In s c e -
%A del la • S lor la dl n e r t o l -
4 o » all '* A u d i t o r i u m » dl 

Trieste e In al lre c l t la del 
la r e d o n e , rinno u n ' a p n U u -
dita i n l f p u n u aH'Aqinla. 

• NOVITA I.IIlRAKli; : 
Franc Uarhlerl: « Uopo 
Franco • ( I .oncancs l , pa-
gine 180. lire 1000): Lucia
no Darca: • II mcccan i smo 
unlco - (F.ditorl Riunitl . pa-
Klne 13fi. lire S«0>; Pier Car
lo Ma*lnl: < S torU deull 
anarrhlc l Italian! da n a k u -
nln a Malalesfa » (Rizzoll . 
pp. iM, l ire 4000); A u ( u s l n 
Fra«%lneti: • Tre hcs trmmte 
UKuall e d l s l i n l e • (Feltr i -
nelli . pp. 110, lire 18001; Ml-
chal l . I l i k u n l n : « S l a l o e 
anarch la . e altrl scritt l > 
(Fr l tr lne l l l . pp. 280. lire 
3000); n t a n c a r l o Ferrett i : 
c I-a le t teratura del rtfluto • 
(Morula, pp. 318, lire Z8V0); 
I ro Majc l lo: • Dell affi l ia-
z ione llleiclitlma c della le-
Klttimazione • (Zanlche l l l , 
pp. 318. lire 5400); Ferra-
resso: • Sport e record » 
(Sansonl , pp. ]2I, lire 1000); 
L a u r e n c e T h o m p s o n : « 1910: 
I.nndra lirucla », pp. 240, 
lire 2300. 

e alia crisi del neo-reali
smo, r ipcrcor re il successi-
vp formarsi di una rigida di
visione (« dicotomia tradi-
zione-avanguardia », secon
do Ferre t t i , la quale a sua 
volta produce una « dicoto 
mia unita-frantuinazionc •) 
e, anche, le iinee composi 
te e i limit) di una « pro 
posta altcrnativa ». In que-
st 'ul t ima, volendo superare 
quel blocco e quelle divisio 
ni, si potrebbcro far con-
fluire esperienze e posizioni 
crit iche di scrittori di va-
ria provenienza: alcuni col
laborator! della rivista « Of-
c ina» , come Pasolini, Vol-
poni, Roversi, accanto a 
Vittorini, Pavese, Calvino, 
Sereni, Giudici e altri , ini-
pegnati in esperienze e pro-
blemi che comportano una 
critica e una autocritica 
drammatica nel rapporto at-
tuale fra let teratura e real-
ta in movimento. 

Ricavando quanto e pos-
sibile da un simile esatne 
panoramico, Ferret t i conclu
de su una esigenza di di-
seriminantc fondamentale. 
Nel vivere una profonda ri-
voluzione in cui 1c classi 
cercano la propria misura 
storica, la le t teratura non 
puo e non devc restare 
estranea o chiusa nell 'alibi 
dei propri esperimenti di la-
boratorio. La discriminante, 
a questo punlo, non pu6 che 
essere « politica »: il « se
gno politico » dell 'opera. II 
che non esclude la valuta-
zione suH'interna coerenza 
del fatto artistieo. Piii che 
al tro l'ipotesi r iprende una 
Iinea sulla quale sempre 
piu oggi si sofTerma la ri-
flessione e il dibatt i to let
terar io: l 'esperienza conte-
nuta nei saggi di Walter 
Benjamin, vissuta con la lu-
cida consapevolezza di una 
possibile soluzione r ispetto 
all 'apocalisse della crisi. 

L' impianto metodologico 
che Fer re t t i ha dato al suo 
libro si vale, quindi, degli 
s t rument i che il marxismo, 
nella sua teorizzazione, pud 
fornire anche alia critica 
let teraria . Ma senza preclu
sion! o limiti ideologici. 
Fer re t t i par te piuttosto dal 
principio fondamentale del-
l'autoverifica del proprio di
scorso. In questo modo egli 
si misura con le esperienze 
di una le t tera tura che, per 
strade diverse, si rifa ugual-
mente a ipotesi derivate dal 
marxismo. Non sempre i 
singoli giudizi t roveranno 
d'accordo il lettore, specie 
quando si valutano certi 
aspetti esistenziali o neo-ro-
mantici di narrator i e poeti 
come Pasolini, Volponi o 
Roversi. Qui l'ipotesi meto-
dologica appena formulata 
incontra i suoi scogli. Ci 
pare, cioe, che in essa ri-
maiiga una istanza * risorgi-
mentale », la stessa che fa 
da limite estremo, e da li
mite riduttivo, a molte vi-
cende Ict terarie, culturali e 
persino politiche italiane 
del secondo dopoguerra, dal 
« Politecnico» al neo-pro-
vincialismo che oggi vor-
rebbe sfuggire alia sua stes
sa arretratezza con un'in-
digestione di «cu l tu ra eu-
ropea >. 

Detto cio, bisogna sottoli-
neare che il libro e ricco 
di problemi e di proposte, 
s t imolante per quello che 
ricscc a dirci neU'insieme, 
ma anche negli scorci, nei 
r i t rat t i critici, nelle valuta-
zioni singolc, nelle polemi-
che (ad es. quclla con Asor 
Rosa sulla categorizzazione 
del populismo della reccnte 
storia le t terar ia i ta l iana) . II 
perno di questa indaginc e 
dato. in ult ima analisi, dal-
1'individuazione delTattivita 
di Vittorini nelle sue fasi 
successive, nei vari momen-
ti di • rapporto politico * 
con la storia italiana vissu
ta dall'autore di Conversa
zione in SieiHa sotto il fa-
scismo, nel post-fascismo, 
nella svolta nco capitalisti-
ca, con visibilissime incer-
tczzr e contraddizioni mo-
mentanee, ma secondo una 
intima e prccisa motivazio-
nc di rivolta contro le im-
posizioni d'ogni genere. An
che di frontc a Pasolini, a 
Volponi, a Giudici. nell'ana-
lisi dei testi, si ri trova co-
s tan temente un approccio si-
curo e una formulazione con-
vincente di giudizio. 

Nella sua prima opera — 
Letteratura f ideologia, Edi-
tori Riuniti. 1964 —, Ferret
ti aveva dato una prova sc-
ria di qualita critica. Qui, in 
un arco di interessi piu va
sto, egli dimostra di avere 
colto la problematica fonda
mentale in cui si muove la 
le t teratura odierna in una 
fasc di passaggio da una 
tradizione espressivo-stilisti-
ca verso le ipotesi di nuova 
totalita o nuova unita cultu
rale che colgano il significa-
to e la ncccssita della lot
ta di classe. 

Michele Rago 

A 73 anni 

E morto 
lo 

scrit tore 
Giovanni 
Comisso 

THEV1SO. 21 
Lo scrit tore Giovanni Comis

s o 6 morto questa notte nell'ospe-
dale Ca' Focel lo di Trevlso. Ave
va 73 anni. 

Comisso avert-a avuto un p n m o 
a t t a c c o di troenbosi cerebrale 
verso la fine di febbraio del lo 
scor.so anno ed era rimasto 
purahzzato al bracc io ed ai la 
g.itnba sinistra. Si era voluto 
tuttavia curare nella sua villa 
di via Avogadro al ia periferia 
di Treviso . ma il 23 se t tembre 
sc»rso aveva avuto un secondo 
a t tacco del m a l e . In segui to a 
cio . e .segiKTitlo a n c h e il consi-
gl io <!egli amic i . avova dec i so 
di farsi riccn'erare in ospedale . 
Il 4 ottobre e r a entrato in c o m a . 
m a poi s i e r a ripreso e a v e v a 
al ternato. sk io a questa notte. 
periodi di lucidita ad altri di 
perdita di co sc i eoza . 

II bisogno di v e d e r e e di co-
n a i c e r e uomini e paesi a v e v a 
portato Giovanni ComLsso, Rn 
dal la prima giovinez.za. a cor-
r i re il mondo in iun^o e :n 
largo. II mest iere <ii j ; ionial ist i . 
<|iiando ancora si.onificava viag-
g iare e riferire in forme be l le 
e colori te . era s ta to perci6 il 
suo mest iere . Era stato hi urtta 
I'Europa. in As ia , in Africa per 
conto di numero3i g iomal i . e 
Torse nei suoi articoli piu c h e 
nei suoi romanzi . ave\ 'a censer-
vato il gusto de l bel lo scr ivere 
che il stio rioorMMCiuto maestro . 
O'Aimunzio (con D'Annunzio. 
Comisso era s t a t o anche a Fiu-
m e ) . gli aveva tra i»nes !50. Ma 
sot to la bella frasC e'era il c ver-
ghiano » ComLsso. lo scrittore at-
tento a l le cose , agli uomini e ai 
loro sontimitit i . 

Era nato ne l 1895. Quando 
a v e v a trcnt'anni. lytbblicd il « » 
primo libra. H porio delVamore. 
Tre anni dopo. pubblico Gente 
rfi mare. Nel 1933 detto al le s tam-
pe Storia di un patrimonio c poi . 
nel '36 e nel '37. I due compa-
oni. L'ifaliano crrante per I'Ua-
lia c. nel '42. Un inoanno d'amo-
re. Capriceio e illusione e Gio-
rentu che muorc videro la luce 
nel '47 e nel "49. II romanzo 
Un patto attraversa la strada e 
il sagg io Mio so<'aIt;io con De 
Finis sono dei "5-1. 

Da tempo v iveva nella s j a cit-
ta nata!c. Treviso . 

Mostre 

Palermo: le arti visive a « Revort 2 » 

Occasione perduta 
per r avanguardia 

Presentando, in « Collage 8 », 
gli espositori di Revort 2, la 
mostra d'avanguardia aperta 
nel quadro delle manifestazio-
ni, in prevalenza di « musica 
nuova », della « Sesta settima-
na internazionale di Palermo », 
Gillo Dorfles fra 1'altro scri-
ve: « ...E' un panorama abba
stanza vario per permettere... 
di renderci conto che le arti 
di oggi non possono che tro-
varsi in una fase di momenta-
nea attesa... e dove occorre, 
soprattutto, meditare sull'im-
portanza di trovare al linguag-
gio visuale quelle qualita in-
tersoggettive — e non solo 
auto-esaltative — senza le qua
li 1'opera non pu6 efficacemen-
te sussistere e proliferare ». 

L'ipotesi critica di una fase 
di momentanea attesa e ragio-
nevole alio stato attuale delle 
esperienze visive d'avanguar-

I dia purche ci decidessimo un 
po' tutti, alfine, a interrogare 
i mezzi circa gli scopi e co-
si, almeno, a razionalizzare le 
azioni intellettuah. Una pri
ma azione da non fare, infat-
ti, era queila di mettere in 
cantiere una mostra com'e 
questa ordinata nelle sale del
la Galleria d'Arte Moderna. Di-
sertata da alcuni degli artisti 
invitatl, la mostra e assai po-
co rappresentativa, a livello 
delle opere e delle idee criti
che di quel che cerca l'avan-
guardia plastica dopo le espe
rienze nel gusto «pop» e 
« op » (« arte povera » e « azio
ne povera », a spettacoli » ed 
« arte dl ambiente », a stili mi
nor' », a strutture primarie» 
e « minime n. arte cinetica e 
film, materiali e segnali, e c c ) . 
Gli ambienti della galleria e 
1'allestimento stesso (e soltan
to una mia impressione oppu-
re un segno rivelatore che la 
mostra sia stata a mollata» 
dagli stessi critici ordinatori?) 
sono quanto di peggio si puo 
immaginare per le opere e 
gli oggetti di Alfano, Battaglia, 
Bonalumi, Carbone, Cecchini, 
Canzoneri, Fioroni. Lecci, Lo-
renzetti, Manno, Paolini, Par-
miggiani, Hum, Scheggi, Sime-
ti, Tolve, Toroni, Vema e Vol-
pinl. Si fanno notare diserzio-
ni di invitati come Kounellis e 
Bignardi. 

- Bisogna dire, poi. che il set-
tarismo cieco e alquanto ozio-
so delle scelte, mentre squa-

lifica la mostra di fronte al
ia reale situazione dell'arte 
italiana, rende un pessimo ser-
vizio anche alia piu ristretta 
ipotesi d'avanguardia e aiuta 
lo scatenarsi (a Palermo e al-
trove) di negazioni di tipo 
conservatore e reazionario. La 
idea di avanguardia, del resto, 
e oggt cosl dilatata che una 
larga e serena verlfica s'impo-

ne, proprio interrogando i mez
zi circa gli scopi e i significa-
ti. Non la chiusura di clan o 
di gusto ma un vero incontro-
scontro e il terreno buono per 
una rassegna delle ricerche vi-
i.ve attuah. individual e di 
gruppo. In conclusione un'oc-
casione perduta, e malamente, 
per tentare una rassegna non 
tradizionale, una rassegna in 
ambiente aperto alia natura e 
alia strada che realizzasse il 
confronto fra diverse forze ar-
tistiche e l'incontro, magari 
sperimentale, con la realta di 
classe della citta e col po-
polo di Palermo. Insomma 
una mostra-pilota, coraggiosa 
mente proiettata alia verifica 
sociale, in un momento di 
vita e di cultura che esige 
tanta immaginazione ma an
che tanta responsabilita di 
idee e di opere, gli organiz-
zatori di Palermo, che pure 
con una politica culturale di 
vertice qualcosa tentano per 
l'arte attuale, non dovrebbero 
lasciarla cadere. Cosl com'e 
andata e ben poco lasciare la 
Sicilia col ricordo umiliante 

che un film « sotterraneo n del
lo americano Markopoulos, 
a The Illiac Passion », messo 
nel cartellone delle manifesta-
zioni, per paterno intervento 
censorio a tutela della mora
le sessuale, sia stato proietta-
to di nascosto, con cento pic-
cole bugie e tanti inviti a vo
ce (sempre present! natural-
mente I poliziotti i quali ora-
mai sono al limite della li
bera docenza in problemi del-
1'avanguardia). Cosl com'e an
data e ben poco esser venu-
ti via col ricordo degli incon-
tri dei musicisti Nono e Evan-
gelisti con student! e operai. 
Cosa salvaredella mostra? Car
lo Alfano con le sue costruzioni 
seriali di luce proiettata nel 
buio; Canzoneri con i suoi ef-
fetti di luce dentro la mate
ria plastica trasparente; op-
pure Giosetta Fioroni con i 

Schede 

II ghetto negro 
In un volumetto di 50 pagi-

ne, pubblicato di recente da 
Samona e Savelli, / / ghetto 
negro, Robert Vernon tenta di 
analizzare alcune questioni re
lative alia lotta dei nazionali-
sti negri in America dandoci 
un quadro abbastanza preci
so delle due forme principa-
li integrazione e separazione, 
nelle quali si esprimono gli 
sforzi dei cosiddetti a colou
red » per affermare la loro 
presenza negli Statl Uniti. Di-
ciamo subito che il libro non 
si consiglia a chi ha una cer-
ta dimestichezza col dramma-
tico problema del razzismo 
americano e delle strategic che 
ad esso si contrappongono; e 
questo non perche Vernon 
10 affront I superficialmente o 
da una angolazione sbagliata. 
11 limite e un altro e ci pa
re da attribuirsi all'editore ita
liano che lo ha pubblicato, a 
oltre quattro anni dalla sua 
prima uscita. senza preoccu-
parsi di farlo precedere da 
una introduzione. 

Ne risulta quindi, per chl lo 
legga oggi, una visione estre
mamente parziale della lotta 
dei negri americani; vi si par-
la ad esempio dei Black Mu
slims, tra i quali ancora mili-
tava Malcolm X, come della 
formazione piu avanzata e co-
sciente espressa dalla popola-
zione negra mentre non si fa 
nessun accenno al Black Po
wer, almeno come esso si con-
figura nella elaborazione di 
Carmichael e di Hamilton. 

Potrebbe quindi apparire un 
testo inutile; non lo e nella 
misura in cui le principali 
denunce compiute dal Vernon 
nei confronti della societa 
bianca colpevole della umi
liante condizione cui sono co-
stretti i negri dei ghetti sono 
rimaste, a distanza di anni, 
assoluiamente valide. E non 
lo e. ancora, per il sostanzia-
le rigetto della utopia integra-
zionalista di cui vengono do-
cumentati gli equivoci e le 
debolezze. 

S. Z. 

suoi metallici flash sulla stra
da sempre esaltanti istanti ful-
minei di un lirismo della vi
ta urbana che questa solita-
ria artista sa fissare in uno 
stupore neometafisico; o an
cora Gianni-Ruffi venuto qui 
con un artigianale divertimen
to plastico di burlesca monu-
mentalita, un Anete, tanto 
« pop» quanto antico tosca-
no, che e restato per6 inuti-
lizzato a Palermo; e, infine, 
il dipinto, uno dei rari qui, 
di Emillano Tolve: una pare-
te mimetica (nello stile della 
pittura militare) sfondata a 
strappo e folgore dal maggio 
'68. Semmai. ricordi piu so-
stanziosi e duraturi restano 
della u musica nuova » (Nono, 
Evangelisti, Denisov, Kagel, 
Castaldi, Clementi, Guaccero) 
della quale abbastanza male 
hanno detto i critici musicali 
perche dalla mia posizione di 
« non addetto ai lavori» pos-
sa dire il po' di bene che pen-
so davvero ci sia. E, soprat
tutto, il ricordo felicissimo di 
quel gusto politico, magari 
acerbo gracile e caotico, del 
dibattito e dell'assemblea che 
ha messo in crisi tanti con
cern ma ha anche stabilito 
un clima intellettuale un po' 
vivo e interessante. Non si e 
trattato di vera contestazione 
ma di queila riscoperta giova-
nile dell'assemblea che, anche 
qui, e riuscita a dare sangue 
a opere esangui con la me-
ravigliosa tortura intellettua
le delle tante domande, accu
se. istanze, negazioni, affer-
mazioni. Un clima, dico per 
semplificare, che e stato fat
to da due posizioni-poli. Quei
la, agghiacciante, cosl condi-
zionata da un tipo di solitudi-
ne di vertice in Germania Oc-
cidentale. quale ha definito il 
musicista Mauricio Kagel af-
fermando che il musicista pub 
e deve soltanto far musica per
che non c'e oggi possibilita di 
colloquio ne con gli studenti 
ne cor gli operai, questi sol
tanto ansiosi di diventare bor-
ghesi. 

E 1'altra, che rifletteva una 
posizione diffusa fra i movi-
menti rivoluzionari, di uno 
studente. salito al microrono 
nella stessa serata poco avan-
ti il concerto di Gelmetti, il 
quale definendo di 61ite bor-
ghese l'avanguardia negava 
violentemente che ci fosse la 
benche minima cosa di quel 
che aveva sentito in musica 
e visto in arte, che avesse 
interesse per la classe operaia 
e per la rivoluzione. A Kagel 
mi sembra che abbia risposto 
esattamente Luigi Nono affer-
mando che non solo con ope
rai e studenti si pu6 parlare 
ma che da questo dialogo 
dipende l'esito positivo di mol
te esperienze della a musica 
nuova ». Quanto all'altra posi
zione, cosi negativa verso la 
avanguardia da rifiutare la dl-
scussione, vorrei osservare che 
la classe operaia e la rivolu
zione nanno tutto da perdere 
dal pauperismo culturale, viep-
piii se teorizzato come via, e 
hanno, invece, tutto da guada-
gnare in un processo cultura
le che metta nelle loro mani 
il piu ampio ventaglio di mez
zi conoscitivi e formativi. II 
discorso da fare, a mio giu
dizio. non e contro l'avanguar
dia ma dentro l'avanguardia 
e dentro tutte le esperienze 
plastiche attuali. Non c'e ar
tista o punto di vista cultural-
men te onesto e vero che pos-
sa oggi tentare di occultare 
dietro il paravento della crisi 
dell'avanguardia una crisi che 
e piu generale e profonda. E 
non credo che la delega, e ba-
sta, al momento politico ri-
voluzionario fara fare un so
lo passo avanti all'arte oltre 
la crisi. 

Dario Micacchi 

In vetrina a Parigi 

Le riviste e il «maggio» 
COMMUNICATIONS n. 12, 

uscito in dicembre, ha per te-
ma: Maggio 196S. IM prcsa del
la parola. II movimento stu-
dentesco di maggio, che aveva 
assunto un atteggiamento mol-
to polemico nei confronti del
la sociologia, e qui esamina-
to al microscopic da parte di 
van sociologi. da Edgar Mo-
nn a Roland Barthes, in una 
serie di articoli interessanti 
almeno dal punto dt vista del-

! linformazione. I saggi miglio-
n sono quelli di Olivier Burge-
lin. La nascita del potcre stu-
dentesco. che rifensce una se
rie di dati concreti e precis! 
sulla situazione universitana e 
sul susseguirsi degli avveni-
menti; di Robert Estivals, L\rt-
I'aianguardia artisttca alia ri
voluzione di maggio. in cui si 
esaminano alcuni movimenti 
ideologici e artistici che, se
condo l'autore, hanno in qual-
che modo preparato il terre-
no alia rivolta; e cioe il let-
trismo, lTnternazionale Situa-
zionista e ilmovimento niocine-
si di « Opposizione artistica » 
che fa capo a Suzanne Ber
nard e Claude Laloum. Infine 
Llnguistica e riroluzjone di 
J. Dubois e J. Sumpf, e un 
dibattito sullo stesso argomen-
to svoltosi alia facolta di 
Nanterre. 

CRITIQUE di ottobre si 
apre con un sapgio di Butor 
cor> °abe;ais, dal titolo La fa

me e la scte. che studia il rap
porto tra 1'opera di Rabelais e 
i'ambiente culturale e ideologi-
co in cut venne diffusa e a 
cui era destinaia; attraverso 
la storia delle condanne. cen
sure e « autocensurc » a cui 
Gargantua e Pantagruel furono 
sottoposti. risulta chiaro che 
le buffonerie gigantesche era-
no l'unico travestimento con-
cesso al pensiero rehgioso e 
politico di Rabelais. Nello stes
so numero: Psychose el pa-
rente (ruiscita dell'antipsichm-
tna) di Pierre Fedida, e Gal-
bratth e d sistcma industria-
!e americano di Michel Lut-
falla. Alcune pagme di Staro-
binski su Montaigne e di J-P. 
Benoist su Marcuse sono da se-
gnalare in Critique di novem-
bre; e ancora. negli altri nu-
meri del secondo semestre del 
'68. gh scntti di Pleynet su 
LVnis Roche e di J-P. Altai su 
Rene Daumal (n. 253); di J. 
Guglielmi su Ponge (n. 2o4) e 
di Gilles Deleuze su Le schizo-

TEL QUEL di autunno e de-
dicato a la semiologie aujourd-
hut en URSS. e presenta al
cuni studi sovietici di semio-
logia preceduti da un breve 
panorama a cura di Julia Kri-
steva. A un'analisi dl un testo 

di Chlehnikov conriotta da V.V. 
Ivanov seguono I testi degli 
interventi a un congresso te-
nuto a Tartu in Estonia nel 
maggio del "68, raccolti sotto 

il titolo di // numero nella 
cultura. Nello stesso numero 
della rivista, Formalisti e futu-
rtsti di Zvetan Todorov e // 
testo di Rimbaud di J-L. Bau-
dry. u numero d'estate era so
prattutto interessante per una 
dichiarazione in sette punti in-
titolata La Rivoluzione qui e 
ora. e per l'annunciata costi-
tuzione di un Gruppo di stu
di teorici. 

• • * 
LES LETTRES XOUVEL-

les di settembre ottobre pre-

I senta un »cs»o \*i ^ciin \_yiir-s-
neaux. Virere in maggio ... 
scntto come prefazione a un 
libro sug'.i awenimenti di mag
gio che uscira da Einaudi. Par-
tendo dai limiti abbastanza n-
stretti di una testimonianza 
person2le. il discorso di Ches-
neaux propone tuttavia una 
chiara interpretazione politica. 
Con questo articolo ed un al
tro di Roger Dadoun, seguiti 
da a'runi documenti sull'occu-
pazione della Soci^t^ des Gens 
des Lettres e alia creazione 
della Unione degli Scrittori, 
Ises Lettres Xouvelles hanno 
dato, tra le molte rivista fran-
cesi che si sono occupate del-

l'argomento, il contributo forse 
piii vahdo. 

» « • 
EUROPE di ottobre ha come 

tema: Le roman par les TO-
manciers, e raccoglie le rispo-
ste dl 51 scrittori a varie do

mande raggruppate in tre grup-
pi fondamentali: la concczione 
del romanzo, i personaggi e la 
trama. la scnttura. L'idea era 
buona e il numero e stato 
preparato con molta cura, ma 
i risultati sono forse un po' 
mferion a quanto a si sa-
rebbe potuto aspettare. Non 
tutti gli intervistati sono riu-
sciti a prescindere da un cer
to autobiografismo, altri han
no risposto parzialmente e va-
gamente. o solo in funzione 
polemica; ma. soprattutto, il 
^anorama che vipne fnon da 
questi testi e abbastanza tra
dizionale. anche se tutti o 

quasi gli intervistati hanno cre-
duto di dover fare i conti con 
le correnti piii recenti della 
narrativa francese, dal a nou-
veau roman» in avanti. Una 
segnalazione particolare men-
tano le risposte di Jean-Pier
re Faye e di Jean Thibau-
deau. due del gruppo di Tel 

Quel, ''he riassumono con chia-

avanti da anni sulla rivista. 
Tra I numeri piii recenti di 

Europe ncordiano anche quel
li dedicati rispettivamente a 
Zola e a Vallees, che hanno 
evitato felicemente j rischi del
la eelebrazione in cui questi 
due scrittori di solito incor-

rono, fomendo invece contribu-
ti critici ad altissimo livello. 

Edda Cantoni 

Rai-Tv 

Controcanale 
NAZISM0 IERI K 0GG1 - Con 
il servizio di Giorgio Bocca e 
Manuelli sul «Caso Peiper» 
(Vex uffic'iale delle SS respon-
sabile, tra I'allro. della strage 
di Boies) Cordialmente ha af 
frontato un problema scottante 
da un punto di vista relativa-
mente nuovo (per la TV). Con-
tinuare a perseguire i criminali 
nazisti a 25 anni dalla fine del
la guerra mentre nel mondo 
vengono perpetrate atrocitd 
non certo meno lerribili di 
quelle commesse dal regime 
hitleriano, non pud diventare 
una sorta di alibi, una mani-
festazione di «antifascismo da 
solaio *'! Questo e stato. piu o 
meno, I'interrogativo provocato 
riamenle posto da Bocca Le 
risposte sono state abbastanza 
interessanti, a vari livelli: da 
quelle di Nuto Revelli. a queila 
del aiornalisla che inve da pa-
recchi anni ad Amburgo. a quel 
le della Momigliano. di Sangui
neti. di Fortini. dello stesso 
Bocca. Soprattutto interessanti 
ci sono sembrate alcune consi-
derazioni sull'atmosfera che 
esiste oggi nella Germania oc-
cidentale, e, ancor di piu, agli 
accenni alle atrocitd dei nostri 
tempi (Sanoumeti ne ha elenca-
te alcune: Vietnam, Indonesia, 
Bolivia). 

Tuttavia. it servizio non 6 
sfuggito del tutto a una cer-
ta ambiauitd di tmpostazio-
ne. La contrapposizione piu giu 
sta. infatti. e queila che vede 
schierati da una parte coloro 
che vogliono dtmenticare il na-
zismo di ieri per non ricono-
scere nemmeno il <nazismo» di 
oggi, e dall'alira coloro che ri-
fiutano Vuno e 1'altro. indivi-
duandone la malrice comune e 
battendosi in coerenza con que
sta visione per perseguire i na
zisti di ieri e per battere quelli 
di oggi. In questo senso, d ser
vizio avrebbe acquistato un 

mordente ben maggiore se aves
se approfondito il discorso «ti 
questo rapporto tra il passato 
e il presente e se avesse insi-
stito con precisione sul < nazi-
smo» contemporaneo. Ma. i 
chiaro, su questa china il di
scorso sarebbe divenuto molto 
t pericoloso »: e quindi lo ti e 
tralasc'tato. Oltre tutto, sarebbe 
stato necessario, lungo questa 
linea, analizzare assai meglio 
non solo quel che del passato 
sopravvive in Germania e altro-
ve, ma soprattutto in che misu
ra e in che modo H passato si 
e sviluppato e trasformato. con-
servando la medesima sostanza 
(in altre parole, quanto < nazi 
smo » esiste nella violenza quo-
tidiana e nella repressione in-
site in alcune societa che si 
chiamano c democratiche »?). 
Forse, un discorso simile sareb
be comunque etnerso se Bocca 
e Manuelli avessero posto la 
questione direttamente dinanzi 
ai giovani anziche consultare 
soltanto i presunti * rappresen 
tanti > adulti dei giovani e I 
t padri putativi » delta conte
stazione. Sarebb? ora di smet-
terla di chiedere a destra e a 
manca che cosa pensano i gio 
vani e invece di andare, assai 
viu semplicemente. alia fonte. 

Purtroppo, Cordialmente co
me del resto lo stesso TV 7. 
e un seltimanale < vario», 
che tratta araomenti diuersi 
ncali stessi modi finendo per 
mettere tutti gli argomenli 
sullo stesso piano e per ri-
durre ogni cosa al rango di 
x fenomeno ». E' avvenuto co
st anche in questo numero: 9 
anche un problema corns 
quello di Talana. che poteva 
dar luogo a un discorso inte
ressante, si £ confuso con la 
faccenda dei vincitori al Ca
sino di Sanremo. 

g. c 

Programmi 

Tele visione 1* 
12.30 SAPERE 

« II bambino nel l 'eta de l la scuola >, a cura dl Assunto Qun-
drlo (7a puntata) 

13,00 UOMINI E MACCHINE DEL CIELO 
Turlsmo con l e al l dl Carlo Boncianl 

13,30 TELEGIORNALE 

17.00 GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA T V DEI RAGAZZI 
« La sca le t ta », spet taco lo organizzato dal Centro sa lrs iaco 
g lovani le dl Pad ova 

18.45 OPINIONI A CONFRONTO 

19,15 S A P E R E 
« Storia del la tecnica >, a cura dl G. B . Zorzoll (3a puntata) 

19.45 TELEGIORNALE SPORT. Not lz le del lavoro. Cronache Ita
l iane. Oggi al Parlanienlo 

30.30 TELEGIORNALE 

21.00 COMUNISMI D E L DISSENSO 
2. - ( J u g o s l a v i a : perche di versa », a cura dl Ginn N'ehiolo; 
regia di Giul lano Tomei . l.'IncldrMa si accentra siasr-ra sull.i 
s i tuaz ione at tuale del la Jugoslavia e. in particolare. sul-
I'auingestione. attraverso — sembra — le esperienze ill un 
operaio e dl una commessa . Per questa via . la descriziune. 
se non 1'analisl, della realta dovrehbe risultare piu enn-
creta e precisa di quanto fosse nella prima puntata. 

22,00 MERCOLEDI' SPORT 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2# 

19,00 SAPERE 

Corso dl Inglcse 

21,00 TELEGIORNALE 

21.15 I DASILISCHI 
Film - Regia dl U n a Wertmul lcr; In terpre t s Antonio P e -
iruzzl. S te lano Satta Florrs, Flora Carabella. Presentazioae 
ill Fernaldu Dl Giammatteo . La W e n m u l l e r giro ques to 
ti lm c inque anni la: fu la sua opera prima E', q u e s i o . 
un quadre i to di co s tume: vi si desrr lve I'amhlrntc di un 
paescttu della Hasillcaia. con un occhio particolare ai g io 
vani « vl leltoni > del luogo. La descrlz lone e s o m m e s s a e 
• nclina al bozzetto. pur s e con qna lche nota amara. Gia 
a dis tanza di c inque anni , tut tavia , quest 'opera apparlra 
probabl lmente Invecchiata , perche * priva asso lu iamente 
dl quei la carira dl rabbla che, oggl . sembra comlnciare a 
serpegglare an Che nel le opere del g iovani reglstl Italimnl. 

22.35 UN TRIESTINO AI.LA GUERRA 
Documentar io di Alberto Caldana. dedicato al ia figura del lo 
scrittore s c i p i o Slataper- Attraverso tes t lmonianze diret te 
e sopral luoghl . Caldana — che altre vo l te ci ha dato r ico-
struzioni s tnriche dl particolare vigore, come la piu recente 
su Caporetto — rienstruisce la vita e II camminn inte l le t 
tuale del lo scrit tore tri est J no morto nel la prima guerra 
mondiale . 

Radio 
N'AZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8; 
10: 12: 13: 15: 17; 20; 23 

S.50 Per sola orchestra 
7.10 Musica stop 
7^7 Pari e disparl 
8.30 Le canzoni del mat t lno 
9.0S Colonna mnslcale 

10.05 La Radio per le Scnole 
10.35 Le ore del la musica 
11.04 I .a nostra sa lute 
11.30 Una voce per vol 
12.05 Contrappunto 
I2J6 I.etiere aperte 
12.53 Ciorno per g i o m o 
17.15 Radiohappening 
14.00 Trasmissioni regionall 
11.45 Zibaldone i tal iano 
15.15 Pa rat a dl success! 
16.00 • Bim, bum. bam -
16.30 Folklore In sa lot to 
17.10 Per vol giovani 
19.13 II n i r i n n Oerardo 
19.30 Luna-park 
20.15 II pretendente 
21.50 Concerto s infonico 

SECONDO 

GIORNALE RVOIO: ore 6.30; 
7.30; 8.30; 9.30: 10.30; 
11.30; 12.15; 13J0: 11.30; 
15.30; 16 JO; 17.30; 18,30; 
19.30: 22; 24 

6.00 Svegl iat i e canta 
7.43 ni l iardino a t empo di m u 

s ica 
8.18 Pari e disparl 
8.40 Le nostre orchestre dl 

mnsira leggera 
9.40 Interlndlo 

I(100 Grandl speranze 
10.17 Caldo e (reddo 
10.40 Chlamate Roma 3131 
12.20 Trasmissionl regionall 
13.00 Al vostro serviz io 
13.35 RaiTaella con II mlrrofo-

s s a tracGtii 
14.00 J u k e - b o x 
14.45 Discht In vetr ina 
15.45 Motlvl srelt l per vol 
15,15 Rassegna dl giovani r s e -

cntorl 

16.10 Concorso I ' N C I A per 
canzonl nuove 

1635 La guerra del le nota 
17.13 Pomerldiana 
17.35 c l a s s e unlca 
18.00 Aper l t lvo In musica 
18.20 Non tn t lo ma di tuttn 
18.55 Sul nostri mereat l 
19.00 Scrlvete le parole 
19.23 s i o n o 
19.50 Pnnto e v lrgola 
20.01 I magnif ic i tre. Presenta 

P. Vl l laggio 
20.45 Concorso I ' N C I A p«r 

canzonl nuove 
21.00 Italia che lavora 
21.10 II mondo del l 'opera 
22.10 Radael la con II mlcrofo-

no a trarnlla 
22.10 Novi ta discograf lche a m e . 

rirane 
23.00 Cronache del Mezzoglorno 

TERZO 
3,25 I . ingnaggio e s t n m n r a «M 

romanzi 
9 J 0 F. Liszt 

10.00 Mnsirhe operist lche 
10.30 A. S. Flore - H. Eccle» -

A. Salieri 
11.05 F. Bloch 
11.50 I. Albeniz 
12.05 I.' informatore etnomnal-

co log ico 
12,20 Strnment l : II vlotino 
12.55 Concerto s infonico 
15.00 n «iTTi'tar.a 
15.30 C Dehuss ) - C. Saint-

S a m 
1S.30 Muslche Italiane d'oggt 
17.00 I.e opinion! degll altri 
17.10 I peltrt. Conversazione dt 

N. Avogadro 
17.20 Corso dl l ingua tedetca 
17.45 G F Haendei 
18 00 Not lz le del Terzo 
18.30 Musica leggera 
18.45 Piccolo p ' sneta 
19.15 Concerto dl ognl sera> 
20,30 La riscoperta della elvl lta 

medi tcrranea 
21.00 CelehrazlonI rosslnlane 
22.00 II Glornale del T a n o 
22,30 II romanzo poll*ie«e9 
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