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Narrativa 

Un romanzo francese 
sulla condizione operaia 

Le nuove 
prospettive 

di una 
vita vera 

Coronalo dal premio «Femina», il fibro di Claire 
Etcherelli viene presenlato ora in Iraduzione ifaliana 

II romanzo di Claire Et
cherelli Elisa o la uera vita 
k gia noto ai nostri lettori, 
ai quali fu presenlato, in 
una corrispondenza di Ma
ria A. Macciocchi da Parigi 
nel 1967, quando fu pubbli-
cato in Franeia e coronato 
dal premio « Femina ». Ora, 
perd, il libro viene presen
lato in traduzione italiana 
(cd. Feltrinelli, pp. 260, lire 
2000), e quindi reso acces
s i b l e anche al nostro pub-
blico. Questo avvenimento 
supcra, mi pare, i limiti di 
una segnalazione. Non solo 
perche si trat ta di un ro
manzo che ha come tema 
centrale la fabbrica con i 
suoi ritmi di sfruttamento 
infernale, e si presenta cosl 
come una lettura di tnteres-
sc immediato per molti no
stri lettori. C'e qualcosa di 
piu. Bruciando ogni residuo 
populista, la scrittrice fran
cese ha saputo riscoprire i 
legami e i conflitti che esi-
stono fra problema e proble-
ma, ad esempio fra la condi
zione femminile c i rapporti 
di classe, fra il formarsi di 
un'opinione « razzista », che 
puo corrodere pcrsino la co-
scienza operaia, e il possibi-
le formarsi di una coscienza 
di s6 nclla conoscenza del 
mondo. 

La misura di tutto cio non 
a caso viene dal pcrsonaggio 
di Elisa. Pe r anni essa c 
immcrsa in un'csistenza gri-
gia e piccolo-borghese, ac-
canto a una nonna d'altri 
tempi e a un fratello minore, 
Lucicn, sul quale sfoga la 
propria carica aflettiva. La 
donna evade a caso durante 
un viaggio a Parigi, dove 
inscgue questo fratello, un 
essere inquieto e dominate 
da una visione un po' lctte-
rar ia della sua funzione di 
« ribelle ». Pr ima di Irasmi-
grare, il ragazzo s'6 sposato, 
ha lasciato la moglic con una 
figlia cd ha inaugurato un 
legame tempestoso con una 
al tra donna. C'e abbastanza 
per fare indignare la vec-
chia morale, e invece Elisa 
sa gia, prima di partire, 
che tutta qucU'inquietudinc, 
in un ragazzo poco piii che 
ventenne, ha ben nitre ra-
dici. Politicamente essa con-
divide gia le idee del fra
tello (pur avendole perce-
pite di riflesso e da lonta-
no) contro la gucrra d'ln-
docina e, poi, contro la 
guerra d'Algeria-

A Parigi tut to cambia. 
Lucien 6 entrato in una fab
brica di automobili con l'in-
tcnto dice Iui, di « testimo-
n ia re» , vivcre dircttamente 
1* esperienza operaia per 
scrivere in seguito sulla sua 
realta. Invccc e preso dal-
l'ingranaggio in pochi mesi. 
Si batte fra i suoi compa-
gni: si sforza di aprire gli 
occhi di tutti sulla sporca 
guerra colonialista. Ma que-
sta sua azione gli procura 
il trasferimento da un re-
parto airal t ro , in lavori 
sempre piu Iogoranti. 

E* lui che trascma Elisa 
ncllo stesso ambiente. La 
ragazza 6 introdotta nella 
catena di montaggio a con-
trollare cd annotarc in ap
posite schedine i difetti 
delle macchinc che si sus-
seguono: lo specchietto rc-
trovisore che manca o il 
parasole strappato. Tutto 
questo con un ri tmo caleo-
lato al limite della rottura 
fra brevi soste in piedi c 
rapide corse lungo la cate
na mobile per accoglicre in 
tempo 1'altra macchina che 
avanza, mentre come forsen-
nati e sullo stesso ritmo, 
gli operai si aflannano a 
montarc pczzi, ad avvitare, 
a martcllarc. 

Eppure proprio in questo 
ambiente che annulla per-
sino i ricordi della calma 
casetta provinciate, Elisa ha 
1'impressionc di aver rag-
giunto la sua parcntesi di 
c vera vita » e, insieme, la 
disponibiiita ragionata a una 
vita diversa. Ccrto quel la-
voro d una prigione. For-
zando i ritmi dci gesti, ta-
gliando i tempi di quei rit
mi, gli csseri umani pcrdo-
no persino la voglia di ri-
bellarsi. E* come sc questo 
aspctto fosse ugualmente 
programmato nci piani pro-
duttivi: produrrc oggetti c 
distruggere csseri umani. La 
fabbrica diventa un mondo 
a parte, con gcrarchic che 
fanno da spartiacque e for-
mano frazioni contrastanti. 
La stcssa solidaricta ope
raia c minacciata da quel
le fronticre. Eppure qual
cosa di nuovo fermenta e 
puo affermarsi come 1'iden-
ttficazione di un nuovo fat-

to qualitativo nella coscien
za di chi lavora. 

Siamo nel 1957-'58, ossia 
nel periodo piu drammati-
co della gucrra d'Algeria. 
Elisa scoprc il razzismo di 
tanti franccsi inflltrato per
sino in fabbrica dove lavo-
rano molti operai arabi o 
algerini. Ed 6 uno di essi, 
Arezki, un militante del 
Fronte di liberazione, che 
le rivcla l'amore. Ma non e 
un amore libero, in un pae-
se che vanta tradizioni di 
liberta. I due sono coslretti 
a incontrarsi clandestina-
mente, a vergognarsi degli 
sguardi indiscreti che indu-
giano sulla « donna che va 
con 1'algerino». Elisa deve 
sopportare persino le sghi-
gnazzate delle compagne di 
lavoro, quando la rclazione 
viene conosciuta- A questo 
punto la donna tranquilla e 
timida insorge contro la 
maldiccnza che vorrebbe 
travolgerla. Ma il meccani-
smo scatla ugualmente. Ba-
sta una provocazione: Are
zki si lascia andare e ri-
sponde a tono quando of-
fendono la sua compagna. 
Immediatamente viene li-
cenziato e pochi giorni do
po, non avendo certificato 
di lavoro, viene prcso in 
una rctata dalla quale non 
tornera piu. 

Crolla tutto intorno a Eli
sa negli stessi giorni. Anche 
Lucien, che frattanto aveva 
contratto un male in fabbri
ca cd era stato ricoverato in 
clinica, muorc per un inci-
dente di moto, mentre sta 
per recarsi alia manifesta-
zione popotarc di protesfa 
contro il colpo di stato dei 
generali. * Quale forza c'e 
mancata? », si chiede alia fi
ne la protagonista. « Dov'e 
la falla che non ci ha per-
messo di dominare cid che 
c comodo chiamare il destt-
no? ». Ma Elisa 6 ora in gra-
do di compiere una scelta 
di fronte al passato ma an
che di fronte al proprio do-
lore e aH'inevitabile tor-
mento dei ricordi «troppo 
belli ». « Mi ritiro in me ma 
non vi viorro». 

E* un libro costruito con 
ammircvolc semplicita. Un 
maggior rilicvo e dato dalla 
scrittrice aU'esame iniziale 
deH'ambicnte di provincia 
con qualche indulgcnza ver
so l'analisi psicologica dei 
due personaggi centrali, Eli
sa c il fratello. Dopo 1'in-
gresso in fabbrica tutto e 
scritto come una cronaca 
vissuta, senza che si possa 
piu distingucre la fronticra 
che passa fra gli avvenimen-
ti « storici » e i fatti perso-
nali e privati. Ed e qui lo 
acccnto del libro, quello 
che la Etcherelli ha saputo 
moslrarci con chiarczza nel
la sua « rappresentazione ». 
La «vera vita » e nella qua
nta dei rapporti coercnti e 
umani che rivendicano gli 
opprcssi in una societa sot-
toposta allc leggi dcllo sfrut
tamento. Quella qualita di 
rapporti e la misura spesso 
drammatica delle liberta so-
ciali. II frazionismo, le la-
cerazioni, le violenze sono 
in ogni caso opera di chi 
domina ed esercita con cc-
cita il potcre che non gli 
spetfa. 

Michele Rago 

Notizie 
% ALl /ACCADEMIA Nazlo-
nalr drl Linrrl. Roma, v l i 
drlla Farnrslna e via della 
l.ungara 230. si tvolgerA un 
conscgno sot tenia: « II tea
tro classico i lal iano nrl 
'JOO •. nelle Klnrnaip tra II 
nove r II (tndirt fehhraln. 
Nella tedula Inauxurale (9 
febhralo) , F.Unre Paratore 
p»tlera i u « Nuove prospet-
l lve snll'influsso del teairn 
rlasslco nel 'iOO »; nella pri
ma seduta, S'alalino Sape-
rno parlera sulla t Tradi i lo-
ne novellUtira nel leatro 
rnmleo del '500» ed Kmtllo 
I l l s ' sul • D r a m m i pastora
le ». Nelle $edule surcessKe 
parleranno Or»»lo Co»ta %u 
• | l Principe o della Corn-
media >. I.uifcl Ronga »ul 
« Teatrn r l a n l r o e la aatrlta 
del mrlodramma *, Giuseppe 
Fiocco sul « Teatro di A l \ l -
*e Cornaro », Gabrlele na ld l -
nl su « Trs(ro c l . m l c o Ha-
liann r teatro eli<atiett |jnn •, 
I'edrrlco DORIIO sul < Teatro 
In latino nel '500 ». A l e j a n 
dro Itonronl su • Prolojchl 
plaul;nl e proloRhl terrn-
?i.ini nelle commedle del 
'iilO '. Kttore Honora fulla 
« T e o i l a del leatro n u l l 
scrlttorl del '500 • e Maria 
I.uUa Altierl HUel *u • l . ln-
KuaKKlo romlro nel tealro 
del ' 500 . . 

Linguistica 

Un saggio di Paolo Valesio 

Grammatica 
retorica 

e folklore 
verbale 

In Strutture dell'allitterazio-
nc (grammatica, retorica e 
folklore verbale, presentazlo 
ne di L. Heilmann, Zanlchel-
11, Bologna, 19C7, pp. 7-436) 
Puolo Valesio precisa subi-
to che il suo non e uno stu
dio di critica stilistlca, bensl 
dl linguistica: se infuttl al 
critico interessa lo scarto dal
la norma (le innovazioni indi
vidual!), al giovane studioso 
bolognese preme chiarire in-
nanzi tutto la struttura di 
questa norma, ovvero la ricer-
ca, attraverso le realizzazioni 
individuali, del tratU genera
li della struttura linguistica. 

Bisogna awertire che l'Au-
tore non elude questa sua in-
tenzione programmatica, tan-
to e vero che le conclusion! 
cui giunge sono di natura es-
senzialmente linguistica, an
che se poi ogni dato potra 
essere suscettibile di ulterio-
ri interpretazioni. Egli si av-
vale di una vasta mole di ma
ter iale emplrico <da testi let-
terari ad espressloni dol fol
klore verbale) e perviene al
ia formulazlone della teoria 
attraverso l'analisi del suddet-
to materiale, collocandosi, co
sl operando. nell'ambito di 
quello che potremmo deflni-
re come metodo induttivo lin-
guistico; il che non implica 
una professione di fede ad 
una determinata scuola, ma so
lo la scelta dl una metodo. 
logia operativa che prevede 
come punto di partenza 1'esa-
me di fatti storicamente rea-
lizzati. 

II lavoro si configura, sin 
dalle prime pagine, come una 
vasta dimensione dialettica al-
l'interno della quale vengono 
discuss! ed approfonditi non 
soltanto 1 problemi relativi al-
rallitterazione, ma anche al-
cune fond' mental! proposizio-
ni della linguistica generate 
contemporanea. 

Dobbiamo anzi dire che la 
Impostazione dello studio del-
rallitterazione dipende in gran 
parte dalla risoluzione di quel 
problemi piu generali. SI ve-
da. ad esempio, come viene 
affrontato il rapporto lingua 
comune-lingua letteraria: ne 
risulta un rapporto dinamico 
(alleggerito da pregiudizi 
pseudoestetici e gerarchizzan-
ti) che consente a Valesio di 
considerare rallitterazione in 
una nuova dimensione; cioe 
come fenomeno letterario, ma 
anche come manifestazione 
concreta ed attiva della lin
gua comune. Ed e su questa 
base che potranno essere esa-
minate le frequenti allittera-
ziont del proverb! popolari co
me quelle dei contest! pubbli-
citari. 

AU'intemo di una piu sotti-
le e complessa polariUt. si 
dovranno invece intendere la 
sezione che considera rallit
terazione in relazione alle 
strutture metriche (cap. 2) e 
il seguente capitolo 3, in cui 
si presenta il delicato pro
blema di delimitare il cam-
po dell'allitterazione rispetto 
a quello, non sempre ben de-
finibile, delle figure retoriche 
limitrofc, con la connessa dif-
ficolta di evitare una formu-
lazione rigida che separi in-
conciltabilmente i vari domini. 

I termini della problemati
cs impostazione teorica sono 
dunque i seguenti: partendo 
dalle conseguenze che deriva-
no dal rapporto dialettico fra 
sovrastruttura retorica e strut
tura grammatical, si tratta 
di pervenire ad una formu-
lazione del rapporti struttura-
li tra rallitterazione e le fi
gure retoriche ad essa vicine, 
per concludere con la chiari-
ficazione psicologica ed onro-
genetica entro cui rallittera
zione viene a coHocarsi. 

L*operazione, difficile e sot-
tile. ci porta a volte al limi
te della tensione intellettuale. 
ma Valesio. saldamentc anco-
rato alia visione linguistica 
del problema. la risolve con 
quella padronanza di strumen-
ti e di cogni2ioni di cui, qui 
come altrovc, dirnostra di sa-
per fare uso perspicace e per-
sonale. 

In effetti le precisazioni teo-
riche. di cui abbiamo dato 
qualche cenno, non restano 
enunciazioni astratte perch^ 
l'Autore mette alia prova la 
disponibiiita pratica delle sue 
conclusion! (vixii i capitoli 5 
e 6: L'alltttcrazione nclla lin
gua comune e l.'allitterazionc 
nclla Ungua Icltcrana). con-
statando. per quosta via, 1'esi. 
stenza di tre articolazioni di

verse: rallitterazione come ish-
tuzione del folklore verbale, 
come struttura della lingua 
comune e come struttura (op. 
positiva alle altre due* della 
lingua letteraria. E' quesful-
t<ma os.servaz:one che gmstj. 
fica il titolo del libro rispet
to ad un piii prevedibile 
• struttura dell'alhterazione ». 

La seconda parte della trat-
tazioue, che definiremmo dl 
rcrifica opcratira, conceme lo 
esame di tre testi letterari ap-
partenenti alio stesso perio
do storico-culturale: The ri
me of ancient mariner e Ku-
b'.a Khan di S.T. Coleridge e 
Adanais di P.B. Schelley, c si 
conclude con un'appendice di 
sintagmi allitteranti della lin
gua italiana e delta lingua in-
glese. A questo proposito gio-
va ricordare che Valesio av-
verte come neccssaria, per in-
dagini dl questo genere. una 
vasta comparazione tipologi-

ca (ci promette lnfatti un 
prossimo lavoro condotto com-
parativamente su diverse lin-
gue), ma per II momento si 
e limituto, come implicitamen-
te abbiamo gia accennato, ad 
un esame relativo all'inglese 
e all'italiano. Di questa circo-
stanza egli si avvale anche 
per un esame contrastivo dei 
due sistemi, formulando cosl, 
anche se di sfuggita, osserva-
zioni di notevole Interesse, co
me ad esempio la constata-
zione che il potemtale lingui
stica oggettivo per costruire 
strutture allitteranti e presso-
ch6 identico nelle due Ha
gue (pag. 346) . 

Sia nella chlarificazione del
la propria disposizione tdco-
logicoscientifica, sia nell'accu-
rata analisi pratica, Valesio 
si dirnostra preciso e prepa-
rato su tutti i temi della lin
guistica moderna e riscatta 
inoltre l'acqulsita conoscenza 
di studiosi quali Bloomfield, 
Sapir, Chomsky, Jakobson ed 
altri, con un contributo ori
ginate e innovatore per molti 
versi, ancor piii apprezzabile 
quando si consideri l'esigui-
tft della bibliografia relativa 
agl! stud! compiuti sulla lin
gua italiana: O. Densusianu, 
1895; B.L. Taylor, 1900; C. Sal-
vloni, 1905. 

Strutture dell'allitteraztone 
non si presenta come momen
to risolutivo, bensl come in 
dagine problematica, come sti-
molo concreto ed attuale che 
addita le vaste prospettive 
aperte alle future indagini sul-
1'argomento, sia attraverso me 
todi che agiscano in ambito 
interdisciplinare, sia come luo 
go di pertinenze esclusivamen 
te linguistiche. 

Sergio Scalise 

Mostre 

Guttuso: Inferno - Canto XXVI I I (Semlnatori di scismi), a sinistra. Inferno • Canto I I I (Caronle), 

Esposfi a Roma i disegni per la « Divina Commedia » 

II «che fare» di 
Renato Guttuso 

© 

Non c'e nella Commedia, un 
accenno di Dante CIH; preveda 
1'illustrazione graiica. Eppure, 
dopo la Hibbia. nell'arte del-
rOccidente e ancora il libro 
che piu sollecit.i non tanto 
I'ilJustrazione. della quale sono 
andati pcrduti gusto e fun
zione sociale. quanto la fan
tasia visionaria di artisti i 
quali. vivendo in una situa-
zioiK' « informale > del mondo 
borgbese, sono affascinati dal
la sterminata gcometria dan-
tesca dell'espcrienza e dci 
sentimenti umani. E l'lnferno 
daccapo prcvale, come gia 
negli illustratori antichi. op 
pure colora potentcmente col 
suo riverbero il Purgatorio e 

Riviste 

«Capire 1'Italia 
sociologicamente » 

Qn'occasione mancata lo sfor-
zo che Ferrarottl viene com-
piendo, sulle pagine della Cri
tica Sociologica per o Capire 
sociologicamente l'ltalia; capi
re per trasformarla a. II pro-
getto e ambizioso e, nonostan-
te una lucida messa a fuoco 
della crisi della cultura ita
liana che « non riesce piii a 
garantirsi un proprio contat-
to con la societa italiana, col 
suoi modi e con il suo ritmo 
dl sviluppoa, Ferrarotti non 
sembra essere in possesso de
gli strumenti per colmare que
sto vuoto. 

Di maggiore interesse inve
ce la parte in cui sottopone 
a una critica severa una cer-
ta soclologia che tende a va-
lersi, neU'analisi della societa 
italiana, di categorie sorte in 
altri contesti storici, quale la 

categona di «societa indu
s t r i a l ». «11 rischio e che — 
mette in guardia Ferrarottl — 
usando tali categorie come ca
tegorie a portata universale 
non si faccia altro che proiet-
tare su realta storiche deter
minate processi e modi di svi-
luppo sociale che si sono re-
gistrati in altre situazionl e 
che si sovrappongono " impe-
rialisticamente" alle espe-
rienze locali effettive ». Un av-
vertimento da non sottovalu-
tare dal momento che « e in-
sufficiente e fuorviante par-
lare del passaggio dal mondo 
contadino alia societa indu
s t r i a l se non si descriva e 
non si spieghi come awiene 
tale passaggio nei different! 
contesti storici determinati e 

perche swiene come awiene ». 

II caso Springer 
11 « caso Springer ». oggetto 

sin dalla scorsa primarera del
la cronaca politica per la cam-
pagna dei giovani della SDS 
e recentemente passato agli 
onori deli'analisi scientifica. 

Dalle colonne della Rtcista 
di Sociologia ci giunge infat-
ti la sollecitazione a uno stu
dio in chiave sociologica di 
un certo tipo di giornalismo, 
ben rappresentato da Bild, il 
quotidiano di Springer. «che 
deve e non deve informare », 
gettando a un ponte tra l'indi-
viduo e la societa senza coin-
volgere 1'individuo nell'opera 
di riforma della societa stes-
sa •. che informa insomma 
«senza problematizzare piii 
del necessario ». 

II «caso Springer» cessa 
dunque di essere un caso per 
divenire una esemphficazione 
del potere deformante dei 

mass-media. Questl preziosl 
collaborator! del sistema. ma-
nipolatori della pubblica opi-
nione all'intemo di una orga-
nizzazione sociale in cui « at
traverso la slampa enormi 
masse d'individui riescono a 
rimanere in contatto stretto 
con la societa, estraendo dal
le notizie quei fattori paradig-
matici del vivere sociale ai 
quali sentono la necessita di 
riportarsi». 

Ma i! pregio dell'articolo 
consist e essenzialmente nel 
mettere in grado, attraverso 
una semplice analisi oggetti-
va, il lettore stesso in prima 
persona di formulare un giu-
dizio politico, che viene a coin-
ctdere con la contestazione dl 
Rudi Deutschke e degli stu-
denti del SDS contro Sprin
ger e la « deniocrazia del bel 
tempo 7>. 

Famiglia e societa 
Xell'ultimo numcro della ri-

vista di Pier Francesco Gal-
li Psicotcrapta e scicmc uma-
ne, che e al suo secondo an
no di vita, e comparso un ar-
ticolo « Psicoterapia e conte
stazione » dove si affronta il 
vecchio tema della famiglia, 
quale nodo nevralgico, cingriia 
di trasmissione fra individuo 
e societa. 

Poiche non esistono farm-
gl:e « patologiche » contrappo-
ste ad altre presunte « sane », 
il discorso viene a investire 
la famiglia non nella sua indi-
vidualita ma come struttura 
da distruggere. Attraverso la 
famiglia si manifesta la vlo-
lenza latente della societa. ln
fatti K la societa predisoone ai 
disturbl mentali nell'cta infan
tile, prevalentemente attravar-

so la famiglia. mentr«-> agisce 
come causa scatenante in eta 
successive prevalentemente at
traverso altre istituzioni». 

Una tesi questa di cui si 
discute molto oggi cd a cui 
fanno nfenmento aJcuni dei 
piu avanzati espeiimenti nel 
corso di quel processo di re-
visione cntica della eolloca-
zione soc:ale e scientifica del
le cosidderte malattie men-
tali. Se questa t vera la di-
stmnone della famtgha non e 
solo un momento di libe
razione terapeutica ma assu
me anche un significaro po
litico tanto piii che «La fa
miglia presenta un notevole 
elemento di inerzia in qualmv 
que processo rivoluzionario ». 

Carta Pasquinelli 

il Paradiso. Nei nostri grandi 
c tragici anni astisti contem 
l>oranei fra i piu tipici si sono 
cimentati con la Commedia: 
Salvador Dali, gli americani 
Robert Rauschenberg e Rico 
Lebrun. il sovictico Ernst Niei-
svicstny. Ora possiam0 vede-
re un'antologia dei disegni ese-
guiti da Renato Guttuso, dal 
1959 al 19G1. per le tre can-
tiche. 

La mostra 6 stata inaugu-
rata teri sera, a Roma, alia 
gallcria «II gabbiano > (via 
della Frezza 51), e comprende 
43 disegni per l'lnferno, 23 per 
il Purgatorio e 6 per il Para
diso. Guttuso avvcrte, in una 
nota. di aver eseguito nei due 
anni un migliaio fra disegni e 
appunti al fine di scegliere 
100 tavole per un libro del 
I'editore Mondadori che, pur-
troppo. non e stato stampato. 
Presenta l'antologia Cesare 
Garboli il quale, nel bcllissimo 
catalogo. sottolinea la qualita 
plastica non illustrativa dei 
disegni e scrive: «Terribil-
mente muto e interrogativo, 
patetico e vulnerabile. scoper. 
to a se stesso. il "sentimen
ta l . questo idolo sconsacrato 
nel e dal Novecento. e dicasi 
pure I'intimita del sentimento. 
il "cuore". quanto c'e di piii 
estraneo alia psicologia dante-
sca. presenzia nella pittura di 
Guttuso fino a capogiri di 
smarrimento. fino a vertigini di 
adolescenza. di romanticismo 
sconfitto e deluso... Ci sono 
fatti deiranima che non pos-
sono trasfcrirsi dal XIII se-
colo a oggi senza che ci si 
pieghi al duro dazio della reto
rica. E nel prendere Dante a 
veriflca di se stesso Guttuso 
ha evitato splendidamente que
sto rischio: il suo Dante e un 
modello di " understatemen ". 
un'orgia di allegro e disperato 
tecnicismo. Umanesimo e de-
cadentismo. la dialettica mo
rale di Guttuso e messa a ta-
ccre, rimpegno volge in sati-
ra. la figura uomo scompare. 
Diavoli «; dannati. un'umanita 
che 6 tutta un sottoproletaria-
to. magnaccia dai capelli im-
brillantinali. gaglioffi. rufTiani 
e puttane da suburbio si attor-
cigliano sotto la sferza di uno 
sguardo insolonte. La dc-for-
mazione grottcsca caricatura-
le. non e ignara d'ilarita cru-
dele o. che e lo stesso. di pieta 
plebea >. 

C'e del vero in questa os-
senazione critica. e in molte 
altre di cui e ricca la presen-
tazione. ma a livello descrit-
tivo delle figure di Guttuso. A 
livello plastico diverso mi sem
bra che sia il significato. Ncl
la Commedia c'e una geome-
tria dei sentimenti e della 
esperienza. una finalita anche. 
utile a Dante e al tempo suo 
ma inutilizzabile per noi. I 
disegni di Guttuso mostrano. 

I con una scoperta folgorante 
ma angosciosa. come una de-
bolczza attuale del disegno del 
mondo proprio al confronto 
con la geometria dantesca. 
Guttuso disegna una spaven-
tosa mappa di azioni e gesti 
c informali ». St>no paurosa-
mente divisi gli uommi in 
questi fogii guttu>i>ini e for-
sennatamente impegnati nella 
divisione fino alia mutilazione 
di .v stc^si. jgmirii. in ma^se 
sterminate. vanno docilmonte 
al ma>^cn"> come se non aves-
s»̂ m e^perieiua della storia. 
Ciasouno. nella masvi. som-
bra individuarsi ossonzialmen-
te per il vizio o il dolore cho 
lo fa prigioniero o disarmato. 
E questa situaziono umana 
pittoricamente e una massa 
fluida ribollente che viene a 
.vtlidificarsi con forme tipiche 
nol primo piano deU'immagine 
e gortera. in chi guarda. cvvne 
gia nel pittore. un allarme c 
poi un'ostinata interrogaziono. 
Ecco. forse il sense riposto di 
qiK^sti fogli guttusi.ini sU\ ne]-
l'interrogazione inesauribile. 
nel crescendo d'una domanda 
sulla quale e fondata la veri-
ta tutta attuale di qiK^ste for
me: che fare? Questa mia 

impressione 6 soltanto in pic-
cola parte costruita sul rinve-
nimento. fra le centinaia di 
personaggi disegnati qui da 
Guttuso. di molti massacrato-
ri nazisti e imperialisti oppu-
re di traditori della rivoluzio-
ne proletaria. E' un'impressio-
ne costruita principalmente 
sul modo di dare forma in 
tutti i disegni. Questi disegni 
danteschi a mio giudizio sono 
la migliore risposta pittorica 
che sia venuta dall'Eurc-
pa all'lnformale americano di 
Jackson Pollock. Guttuso con
sente all'analisi della verita 
d'una situazione umana ma 
afferma pittoricamente la co-
noseibilita del mondo. resti-
tuisce alia pittura la sua fa-
colta di segno politico che 
non si annulla nel mare del-
1'oggettivita. Come c iilustra-
tore > della Commedia Gut
tuso muta continuamente pun
to di vista e spesso e li. den-
tro un disegno. in moto con 
tutti gli altri. Moltissimi di 
questi logli sono una grandio-
sa apologia del movimento. 
Viene da pensare a cio che 
diceva il poeta sovietico Osip 
Mandelstam in quel saggio ri
voluzionario che e il Discorso 
su Dante scritto intorno al 
'30: <. . . L'lnferno, e ancor 
piu il Purgatorio. esaltano 
l'sndatura umana. la misura 
e il ritmo del passo. il piede 
e la sua forma. Per Dante, 
l'inizio della prosodia e un 
passo ritmato con il respiro e 
saturo di pensiero... La filoso-
fia e la poesia. per lui. sono 
sempre in moto. sempre in 
piedi. Perfino una sosta e una 
concentrazione di moto accu-
mulato: la piattaforma d'una 
conversazione viene creata 
con sforzi da alpinista. II pas
so — espirazione e inspirazio-
ne — e il piede del verso. 
Una falcata che deduce, vigi-
la. sillogizza >. 

Sono convinto che la lezione 
umana e poetica di questi di
segni danteschi stia nell'indi-
cazione attuale che filosofia e 
pittura. se vogliono essere 
umane. non hanno altra sorte 
che quella d'essere sempre in 
moto. sempre in piedi. Per 
esaltare la geometria ddla 
Commedia il poeta Mandel
stam ne esaltava il flusso. la 
corrente. affermando che tut
to il poema non era che una 
sola strofa. unitaria e in-
scindibile come la vita*, anzi, 
non una strofa. ma una strut
tura cristallina e costantemen-
te percorsa da un flusso di 
energia teso alia creazione di 
nuove forme. Per Mandel
stam la Commedia era un po-
liedro di tnedicimila facce. 
impossibile da abbracciare 
con rocchio. o comunque da 
raffigurarsi visivamente. 

II tipo di costruttivita del
le forme, nei disegni di Gut-
tu'Mi. realizza quel poliedro 
sterminato che Mandelstam 
immagmava per spiegarsi la 
struttura della Commedia. 
Forse, e anche per questo 
che e cosi difficile, come fu 
per la serie grafica del Gott 
mit Uns, dire che Un disegno 
e plasticamente piu bel!o di 
un altro in questa serie dan
tesca. Dire, ad esempio. che 
il disegno sublime con la fol
ia piangente < a la riva mal-
vagia > presso la barca di 
Carontc (n. 4 del cat.) sia 
piii bello della struggente dbl-
cissima memoria di giovinez-
za e di pace ehe « illustra » 
i versi < ...era gia l'ora che 
\olge al disk)... » (n. 52). op-
pure di quello sconvolgentc 
con gli invidiosi dagli occhi 
cuciti (n. 54) o dell'altro. cosi 
forma dei nostri giorni, con i 
promotori di scismi: < cxxn'io 
vidi un... rotto dal mento in 
fine dove si trulla » (n. 35). 

Disegni come facce di un 
immenso poliedro: una ragio-
ne di piu per vederli tutti as-
sieme in volume e accessible 
a lpubblico piu Lirgo. 

Dario Micacchi 

Rai - Tu 

Controcanale 
LA SACJRA - La granite 

sagra nazionale e in torso. Ha 
rayione Umberto Ecu: duma 
come faranno gli archwisli del 
Juturo a riconoicere e a clas-
sificare le varie edizioni del 
Festival di Sanremo. Sono 
tutte ugualt. Sia jorse un cri-
lerio. quegli archivisti, po
tranno adottarlo: U criterto 
del peygio. lnfatti. questo Fe
stival diventa ogiii anno piu 
brutio. E al peogio. come dice 
il proverbio, non c'e mat fine. 
Saturalmente, c'e chi di questo 
non si cura: incassa ed e fe-
lice. Molto felice. per I'occa 
sione, ci e sembrato in pdrti-
colarc il presentatore televi-
sivo. che in ai'ertura di se-
rata ha celebralo d Festival 
come se si trattasse davcero 
di un avvenimento universale: 
e magori per lui lo era propria. 
Del reslo, perche doorentnw 
merai'ioluirci del protniicia-
hsmo di un prtsentatore. dal 
momento che la TV stessa si 
e fatta in quattru per ripren-
dere la sagra? Naturalmente. 
non ha tralasciato di crearsi 
un alibi: novanta secoivii de-
dicali alle espressioni di pro-
testa e al Co/itro/estiral, nel 
Telegiornale. Poi, via: amore, 
amore, amore... 

• * « 
FOLLIA E SOCIETA' - Vi 

vcre insicne lia affrontato 
questa volla il tema della fol-
lia e dell'atteggiamento della 
societa nei suoi confront'!. Ma. 
come spesso awiene in tele-
visione, la rubrica e arrivata 
— e non a caso — un po" 
fuori tempo: la sua polemica. 
infattt, e gia superata dalla 
discussione che. propria nei 
tempi piu recenti, si e svi-
luppata anche in Italuj attorno 
a questo problema. Vivere in 
sieme ha cercato. in qualche 
modo. di criticare gli antichi 
pregiudizi che vedevano nella 
follia una manifestazione di 
spirito diabolico e ha cercato 
di stabilire un rapporto tra le 
origini della malattia e I'am-
biente famil'iare del malato. 

Ma oggi. c e wa chi afferma 
con vigore cli-'. m realta. la 
follia e uno stato di di.a'iat 
tamento che non st pud nean-
die t fihsare > come una ma
lattia. e die le sue origini 
\tanno nella situazione vulih 
logica della societa. Insomma. 
malata e la societa, non chi 
rifiuta dt accetturue le regale. 

Comunque. anche sul piann 
della polemica illuniinislica. 
Where nioieiK- ci e sembrala 
piuitosto debole. L'« origina
te * di Git)i Lunart. m verita. 
ha tentato di mettere in luce 
alcuni problemi autentici. come 
quello del costo delle cure. 
quello della anoi male * norma-
llui t delle famiglte bnri/hesi. 
quella dt-1 mot i vi economic! 
che sotleiuhno i rapporti fa-
miliari m quest" fumiglie. Lo 
impiauto del teleuramma, pero. 
era molto tradutonale e n-
schiava di restrmgere tutto a( 
« caso di cronaca »: il rt'^ista 
Giuseppe Fina. pur ding.'ivio 
con molta cura git attori (mol
to eflicaee. m particolare. ci 
e parso Giulia Marchetti) c 
pur facendo un intelligente uso 
dei primi ptaru. non ha poluto 
forzarne i Jimili. Ala la parte 
piu debole e siata quella ri 
servata al dibattito. nel qual' 
nessuno si e chiesto se. ap 
punto. la societa * normale» 
e « o r d i n a t a » , che si tuol di-
fendere dalla follia. non sia. 
invece. essa da cambiare. per
che fonte continua di disagm 
per gli uomim. E' sembrato, 
anzi. che lo psifanalista plau-
disse alia tendenza amertcana 
di ricoverare. insieme con il 
rnalato. 1'iritiera famiglia. La 
ipotesi. dunque. sembra esse 
re: tutti in manicomio! Sa
turalmente. delle reali condi-
zioni cliniche e degli ospe-
dali italiani no» JSI v nem 
meno fatto cenno. Una bat-
tula dell'* originate * preci-
s a « j , anzi. che la situazione 
in Italia e * come nel mondo ». 

Dunque. a che lamentarsi? 

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1# 

12,30 SAPERE 
« 11 lungo v iagg io: la via dl Crlsto », a cura dl Capnrelln 
e D'Alessandro (3. puntatai 

13,40 SETTEXEGIIE 
Per la ser ie degli Itinerarl d | fine set t imana sono In pro-
gramma tre servlz l : « La val le dell'orolopio ». • i.r acque 
del miracolo • ( U terza puniata del c ic lo • lmparianm a 
sclare ». 

13.30 TELEGIORNALE 

17.00 LANTERNA MAGICA 
Film, documentarl . cartonl auimatl prrsentati da Carlo 
Loffredo 

17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA T V DEI RAGAZZ1 

Sono In programma un telef i lm della serie - Thierr* l..i 
Fronde » e una rlevocazione d o c u m e n t a r y dedlcata a' Uoii 
Bosco 

I M S CONCERTO 
II c la l inet t l s ta IVilllam O. Smith esegue tre suoi branl 
( < V a r i a n t s » , ' I m p r o v i s a t i o n * . • Random-Suite »> r una 
< Sonatina > dl Milhaud 

19,30 SAPERE 
« L'uomo e II lavoro », a cura di Angeln D'Alessandro 

(4. puntata) 

19,50 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Itallane. Osgl al I'Jr 
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 

22,00 AI CONFINI DELLA REALTA' 
La ser ie americana dedieata a vlccnde dl i.ipur«- ^urri-a-
llstlco piii che fantascient i f ico. include s t a s r r a II tclr(iln> 
• La valle della pace » dl Perry I.afferty: nc c protasonUta 
un glornatista che capita in un mistrrioso t-illagglo » v 
srmhra che uomini e cose possano cssrrc distrnttl e co -
struiti a comando 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
11.00 SPORT INVERNALI 

In co l legamento Eurovis ione da Saint Anton In Auitr la il 
te lecronlsta' Giuseppe Albertlnl segue la gara dl disceca 
fcmmini le su set. 

1840 SAPERE 
Corso dl lnglcse 

21,00 TELEGIORNALE 

21.15 FESTIVAL Dl SANREMO (2- s irat j> 

Radio 
NAZIONALF. 

GIORVALF. RADIO: ore »; \\; 
IS: 20: 23 

fij5 Corso di l ingua inglesr 
7,10 Muslra stop 
8.30 Le canroni drl matt ino 
9.05 Colonna mnsiralr 

10,05 I J I Radio per lr Scuole 
10J5 Le ore della m us Ira 
II JO nar i tono Rolando Panerai 
12,05 Contrappunto 
12.42 Pnnto e \ i rgo la 
13,15 Appuntarnento con P ino 

Donagglo 
14.00 Trasmissionl regional! 
14.15 Zihaldonr Italiano: Con-

rorso L'NCLA per canro
ni n n o i c 

15.30 Chlosco 
15.45 Vlt lmls«lme a 45 girl 
16.00 Prngramma per I ragarrl 
16.30 16,30 special 
17.05 Per vol giovani 
19.13 • Hallo In maschera al Sr-

miramls >. Romanzo dl 
F.. A. W. Mason 

19.30 Luna-parfc 
20,15 11 mondo «egreto dell 'ar-

1e moderna 
20.45 I.a m s t r a a m l r l I.UU 

nr lgnone 
21.15 Concerto s lnfonlco dlrctto 

da Z Mrhta 

SECONDO 

GIORVALE RADIO, ore 7.30; 
SJ0; 9.30; 10JO. 11.30; 
12.15; 13,30; 14.30; 15.30; 
16.30; 17.30; 18.30: 19.30; 
22; 24 

6,00 Svegllati e canta 
7.43 Rillardino a tempo dl 

musica 
8.40 Musica leggera 
9.40 Interludio 

10.00 • Grandi speranie • Ro
manzo dl C, Dickens 

10.40 Chiamate Roma 3131 
12.20 Trasmissionl regional) 
13.00 Hit parade 
13.35 II senratl tolo 
11.00 J u k e - b o x 
14.41 Per gli amlcl del dl<cn 

15.03 Canroni In casa vostra 
15.15 Viol inis t* Mischa Elman 
16.00 Concorso t N C L A per 

canzoni nuove 
16,35 Saggi dl al l ievi dei Con

servator! 
17.00 Bollrtt inn per I navi fant i 
17.13 Pomerldiana 
17.35 Classe L'nica 
18.00 Aperit lvo In musica 
19.00 Otrllo Profazlo canta 11 

Sud 
19.33 Si o no 
19.50 Punto e vtrgola 
20.01 Slamo fatti cosl 
20.45 Passapnrto 
21.00 La voce dei lavoratorl 
21.15 Srronda *erata del XIX 

festival di Sanremo 
23,00 Cronache del Mezzogiorno 

TERZO 

9.30 I.a Radio per lr Scuolf 
10.00 Concerto di apertura 
10,45 Musica r immagini 
11.10 Orgamsta Fernando Ger

man! 
11.15 Musi the i tal lane d o g g l 
12.10 Meridiano di Grrennirh 
12.20 L'epora del pianoforte 
13.00 Inlermrzzo 
13.55 Fuori repertorio 
14.30 Rltratto dl Autore: G.v 

riTirl Fanre 
15.70 J. rjrahros: f n requiem 

tedesco 
16.40 A. Vivaldi 
17.00 Le opinionl degli altri 
17.20 Corso dl l ingua Inglese 
17.45 G. F. Ghedlni 
18,00 Notirie del Terzo 
18.15 Quadrante cconomico 
18.30 Musica lecgrra 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto di ogni sera 
20.30 11 rammino drlla l isle • 

nucleare 
21,00 Celehrarlonl rovsinlane 
22 00 11 giornale del Terro 
22.30 In Italia e a l l e s tero 
22.40 Idee e fatti drlla music-
22.50 Poesia nel mondo 
23.03 Rivista del le rl«l:te 

VI SEGNAI.IAMO: « Poes ia nel m o n d o . dt Piero Galdi (Ter
ro ore 22.50). Nel quadro della serie ha Inl i lo un cic lo di quattru 
trasmissionl dedicate al poel l napoletanl contempor»r>c! Stasera 
si parlera dl due portl scomparsl recentemente: F.duarda Ntoo-
lardl e E- A- Mario. 
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