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Si Saggi 

La cultura 
americana 

secondo 
Parrington 

Nei «paperback» Einaudi un'opera monumenta-
le, uno dei primi tentativi di raccogliere sotto un 
comune tetto le energie emigrate nel mondo nuovo 

Schede 

Uno dei comment! piu 
stimolanti su Vernon Louis 
Parrington lo ha senz'altro 
scritto Lionel Trilling (J,a 
letteratura e le idee, Ei
naudi, 1902, pp. 153-170). I 
furori del Trilling, piena-
mente giostificatl pure nella 
parzialita (quantitativa) del-
l'esame, mettono subito in 
luce una cosa: che Wain Cur
rents in American Thought 
(proposto in italiano nella 
nuova collana paperback 
dello stesso Einaudi, col ti-
tolo di Storia delta cultura 
americana) e un Hbro che 
sollecita massimamente i ba-
stian contrari. Nel caso del 
Trilling l'attacco non inten-
de affatto rinverdire le pos
sibilita dialettiche dell'ope-
ra in questions, ma metten-
do in causa i criteri e le 
matrid che hanno presiedu-
to alia sua stesura, sostiene 
1'impossibilita di esaminare 
un prodotto letterario consi-
derato alia stregua di sem-
plice documento di una co-
munita storica, senza rende-
re a quella stessa comunita, 
e a chi poi le si awicina. 
un profondo disservizio. 

L'obiezione, naturalissima, 
che il Parrington, come lui 
stesso dichiara in piii punti, 
volesse scrivere una storia 
di idee e non una storia let-
teraria, deve quindi rinun-
ciare alle proprie rivendtca-
zioni di autonomia proprio 
nel momento e nella misura 
in cui tale obtezione e inca-
pace di dimostrare che le 
* idee letterarie» di un 
Hawthorne, diciamo, non 
siano direttamente piu im-
portanti per l'umanita, del-
la documentata saggezza po-
HUca di un Franklin, n che 
significa affermare che non 
si possono esaminare ogget-
tl se non con strumenti ap-
positi, sempre diversi, cato-
goriali, sarei tentato di dire, 
e che ogni volta che tale 
assioma viene trasgredito. 
ch! ci rimette non e solo 
questa o quella < maltratta-
ta» disciplina, ma Vcsoc-
rienza globale dell'indivi-
duo. 

«Parrington — scrive il 
Trilling — ha detto di non 
aver voluto fare il critico 
letterario; tuttavia, se un 
critico letterario e semplt-
cemente un lcttore in grado 
di comprendere la lettera
tura e trasmctterc agli altri 
ci6 che comprende. non e 
precisamente materia di li
bera scelta per uno storico 
della cultura essere o non 
un critico letterario, ne puo 
essere concesso alle sue vir
tuose opinioni politiche e 
social! di fare le veci della 
pcrcerione critica». Cos! 
accusare Hawthorne di oc-
cuparsi di ombre del passa-
to, di «distacco congenito 
dalla realta obiettiva » vuol 
dire certamente avere ana 
visione molto limitata di 
quella realta. ignorare il 
simbolo come medium e 
non awertire i caratteri che 
lo distinguono da un sinte-
ma, inoltre presupporre che 
gli aspetti piu tangibili del
la vita contemporanea ab-
biano prerogative sufficienti 
per imporsi di per se alia co-
scienza artistica. Tutto que-
sto, tra l'altro. senza che il 
Parrington si dia il minimo 
pensiero per i problemi del 
llnguaggio, come ha notato 
anche Gorlier nella prefa-
zione. 

Ammesso dunque che nel
la storia d'America esistano 
period! come quello colonia-
le in cui non si presenta, o 
quasi, dicotomia tra lettera
tura e storia, tra letteratura 
e politica, tra letteratura e 
reiigione, un periodo cioe in 
cui per letteratura s'inten-
de registraaone o specula-
zione senza acccsso all'inde-
finito artistico, cio non to-
glie che in altri periodi Ha 
rinascenza della meta del 
secolo scorso, per esempio) 
la dicotomia di cui sopra cri
sta e che delle due soglie 
sia di gran Iunga piu im-
portante quella dcirarte. an
che se riconoscabile soltan-
to ad sensum; e questo pro
prio in omaggio alle esigen-
ze chiaramente indicate da 
un uomo come Thoreau 
(Walden, A Week on the 
Concord and Merrimac Ri
vers) che giustamente riseuo-
te la stima di Parrington. 
Se il problcma cioe si pre
senta nel duplice aspetto di 
cid che sta sullo sfondo e 
di d o che su tale sfondo si 
innesta, 1'idea da togliere di 
mezzo e che, dei due, lo 
•fondo d a necessariamenta 

la zona piu ampia e anto-
noma. 

Chiarendo la propria po-
sizione di critico nelle pa-
gine introduttive di Rinasci-
mento americano, F. O. Mat-
thiessen scrive a questo pro-
posito (ma con l'occhio piu 
ai disccpoli di Parrington 
che a Parrington stesso): 
« Con sospetto ancora mag-
giore, poi, debbo conside-
rarc i risultati raggtunti da 
questi storici quando li scn-
to dichiarare che l'arte, es-
si, non la discutono, ma " se 
ne servono", puramente e 
semplicemente, " a scopo di 
ricerca"... Non ci si pu6 
" servire " di un'opera d'ar-
te, se non se ne sia com-
preso il significato. Ed e 
bene ricordarsi che la lette
ratura non solo riflette le 
epoche, ma che le illu-
mina...». 

A complemento delle af-
fermazioni del Matthiessen, 
e questioni di sfondo e di 
primo piano a parte, varra 
la pena di riportare quel 
che scriveva ancora il Tril
ling a proposito dell'idca di 
cultura quale emerge dalle 
pagine del Parrington: «Una 
cultura non e un flusso, e 
nemmeno una confluenza; la 
forma in cui esiste e la lot-
ta, o almeno il dibattito — 
non e nulla se non c una dia-
lettica. E* una circostanza 
significativa nella cultura 
americana, peraltro affatto 
spiegabile, che una pcrcen-
tuale insolitamente alta dei 
suoi notevoli scrittori del-
l'Ottocento siano stati depo-
sitari della dialettica dei 
tempi loro: essi conteneva-
no tanto i si quanto i no 
della loro cultura, rivelando-
si cosi profcti del futuro ». 

Ora proprio nella ricostru
zione di una traccia ideale di 
pensiero americano (Roger 
Williams, Benjamin Fran
klin, Thomas Jefferson, Wal-
so Emerson ecc.) Parrington 
si lascia prendere la mano 
da un principio di asettica 
linearita che riduce di mol
to l'effettiva possibilita di 
abitare organicamente la ve
ra condizione americana. La 
storia della cultura america
na diventa cosl un resocon-
to pieno di buone intenzioni, 
ma anche un esperimento che 
autolimita le sue risorsc pro
prio mentre cerca di porsi 
come ' giusta via ». Dal che 
i dubbi. so non altro a livel-
lo operativo. Parrington e 
un cnorme professore che 
non desidera trasgredirsi. 

Va detto comunquc, come 
omaggio finale, che questa 
sua monumentalc opera (ri-
masta incompiuta per la 
mortc dcH'autore. nel 1929) 
e stato uno dei primi tenta
tivi di raccogliere sotto un 
comune tetto le straordina-
ric encrcic emigrate nel nuo
vo mondo e che laddove si e 
trattato di individuare me-
tamorfosi di pensiero, e con-
tineenze economiche e geo-
politiche Parrington ha ri-
spettatn la propria biolocria 
in modo quasi ineccepibile. 
e ha offerto a molti oceasio-
ne di oriz7onti. 

L'esercito di Salo 
Giampaolo Pansa pubblica 

una storia deU'esercito di Sa
lo che porta un serio contri-
buto alia ricostruzione degli 
ultirni anni del fascismo 
( t L'esercito di Said, Ist i tuto 
nazionale per la storia del mo-
vimento di liberazione, Mila-
no. 19C9, pp. 215. L. 1800). 
Kgli ne affronta infatti una 
questione centrale, perch6 il 
tentativo di creare un eserci-
to fascista che avesse una 
qualche autonomia di movi-
niento rispetto a quello nnzi-
sta ed un qualche legame con 
la popolazione aveva una ri-
levante importanza, non solo 
militare, ma anche politica. 
Con la costruzione di un eser-
cito, in realta, Mussolini cer-
cava non solo di trovare il 
modo di contribuire all'estre-
ma resistenza del nazismo. ma 
anche di dimostrare, ad Hi
tler ed a se stesso, di poter 
contare sull'appoggio di alme
no una parte del popolo ita
liano. 

II fallimento di tutti i ten
tativi compiuti in questo sen-

so (e che si fo/idarono sul-
l'uso spregiudicato di una pro
paganda che si serviva non 
solo dei vecchi motivi ormai 
logorati dalla guerra, ma an
che di nuovi slogan pseudori-
voluzionari, con cui si cerca-
va un collegamento con certi 
atteggiamenti, anch'essi, del 
resto, pseudorivoluzionari, dei 
primi anni del fascismo), si
gnified il fallimento dell'uite-
ra repubblica di Sal6 come 
fatto autononio. Attraverso la 
ricerca del Pansa si ha la con-
ferma che le tensioni interne 
al fascismo di Salo non ri-
spondevano a rngioni ideali o 
sociali, ma piuttosto a ragio-
ni personali, e che la lotta 
tra le varie correnti non ri-
specchiava una piu ampia 
realta del paese, ma si fonda-
va su motivi estremamente ri-
stretti. Ma soprattutto si ha 
la conferma che la repubbli
ca di Salo non fu che un 
prodotto della politica nazista 
in Italia, priva di ogni auto-

j ioma possibility di movimen-
to, e non tanto per imposizio-

ne esterna quanto i>er mancan-
za di vita propria. 

II Pansa ha fondato la sua 
ricostruzione su un'importante 
fonte inedita: i notiziaii in-
terni della GNH. d i e not) gli 
servono solo a ricostruire i dis-
sidi interni, ma anche, e so
prattutto, il processo inarre-
stabile di sfacelo, il progres
s ive approfondirsi dell'abisso 
che esisteva tra « briganti ne-
ri > e « repubblichini » da una 
parte ed il resto della popola
zione dall'altra. Sono pochi i 
documenti che rip<'touo i giu-
dizi ottimistiei che dava la 
stampa fascista. In generate, 
la situazione appare in essi co
me era in realta, col dram-
matico isolamento delle forze 
armate di Salo, la cui area 
di azione veniva sempre piu 
ridotta non solo dagli attac-
chi dei partigiani, ma anche 
dall'ostilita delle popolazioni e 
dal sempre piu accentuato di 
sfacimento politico militare del 
fascismo di Salo. 

a. I. 

Fotografia 

Gli indios di 
Bostelmann 

Le idee 

Un saggio di Louis Althusser 
sull'n Humanite » 

Come leggere 
«I1 Capitale»? 

Rai-Tv 

Enrique Bostelmann: processione a Quito 

Luigi Ballerini 

Enrique Bostelmann e un 
giovane fotogralo messicano 
che, fino a non mol to tempo 
fa, aveva come unico lnteres-
se quello di lotogralare bene 
strade. dighe, nuove costruzio-
nl e la\x»ri v a n portati a ter-
mine dal diversi minister! del 
go\-erno messicano. Si tratta-
va di un lavoro ufficiale, ben 
retribuito, ma di scarso inte-
resse umano. Poi, Bostelmann 
ha comincJato a guardarsi in-
torno con occhio nuovo e si 
e reso conto dt c o m e stavano 
le cose del mondo vero: quel
lo degli uomini . dei contadi-
ni, della gent© dei piccoli pae-
si, degli operai. Boste lmann, 
cos l , scopre la mlseria e si av-
vicina con grande interesse an
che alle autentiche tradizioni 
popolari del proprio paese, le
gate a modi di vita ancora ar-
caici e profondamente diver
si dalle immagini per turistl 
che il governo mess icano fa 
conoscere nel mondo. I] frut-
to di queste ricerche e di que
sta «presa di coscienza foto-
grafica» e visibile alia Gal-
leria Due Mondi di Roma, do
ve Bostelmann espone . presen-
tato d^ Elias Condal. molte 
fotojjrafie scattate in quesri ul
tirni due anni, negli angoli piii 

nascosti e meno notl di mol
ti paesi delTAmorica Latina. 

Enrique Bostelmann nasce 
nel 1939. Studia architettura, 
ma viene subito attratto dal
le possibilita di lavoro e di ri-
cerca che la macchina foto-
grafica offre sempre a chi ab-
bia la capacita di guardarsi in-
torno. Era necessario, per6, 
diventare, prima di tutto, pa
drone della tecnlca e Bostel
mann parte per la Germania 
dove frequenta una nota scuo-
la di fotoRrafia. Torna ed ha 
bisogno di lavorare, subito, 
per vivere. Accetta 1'incarico 
di scattar© fotografie per con
to del governo e successiva-
mente apre uno studio per fo
tografie pubblicitarie, a Citta 
del Messico. Nel I960 espone 
alia collettiva allestita a Colo-
nia in occasione della Photo-
kina. Nel 1961 espone foto 
nella sede del Club fotografi-
co del Messico e nel 1967 alle-
stisce una personale a N e w 
York. E'. ormai. un fotogralo 
gia affermato. Nel 1968 espo
ne ancora una volta una se-
rie di foto alia Casa della Cui-
tura di Quito (Equador>. 

E ' in questi ultimi due annt. 
comimque, che a w i e n e in ltd j 
la metamorfosi e la prcsa di 

O 

coscienza di una realta che nel 
suo paese fa parte della vi
ta di ogni giorno. 

Cosl Bostelmann parte, con 
la macchina fotografica a tra-
colla, per un grande giro in 
tutta I'America Latina. n viag-
gio non e ancora concluso. ma 
e gih chiaro che ne verra fuo-
ri un libro. 

Le foto esposte a Roma do-
cumentano chiaiamente la 
svolta di Bostelmann. EHmo-
strano, intanto, una padronan-
za assoluta del mezzo tecnico 
e una grandissima attenzione 
per le cose minute della vita, 
colte nei volti degli indios e 
nei paesaggi. Molti ritrattl par-
lano chiaramente della fame 
e della dura lotta per l'esi-
stenza che migliaia di nati-
vi devono condurre per so-
pra\rvivere. In alcune foto si 
coglje ancora qualche traccia 
compositiva accademica e cal-
ligrafica, ma si tratta di casi 
sporadici. In quasi tutte le al-
tre foto, invece. e'e lo sti le e 
il tagho sicuro di chi ha ca-
pito e ora concepisce 1'imma-
p n e come strumento di rivol-
ta e di nscat to . 

W . S. 

Scienza 

Aggiornamonti della Enciclopedia edita da Mondadori 

Imprese e scope rte di un anno 
LTichtore Mondadori ha t una carat tenst ica notevole del-

portato a termine di recen- j l'opera. 
te la pubblicazione della sua 
Enciclopedia della Scienza in 
quattro \-olumi, siglata, per 
questo , S 4. Abbiamo avuto 
occasione di parlame, a s u o 
tempo, m occasione della com-
parsa dei primi volumi: ora 
1'opera e completa. 

Le sue caratteristiche salien-
tt, quali gia comparivano nei 
primi volumi, si confermano 
negtt altri: presentazione assai 
pregevole dal punto di vista 
grafico. s ia per quanto con-
c e m e le fotografie vere e pro
prie sia per quanto conceme 
graflci d'altro tipo, scliemi. 
diagrammi illustrativi e sinot-
t i d , tabelle e cosl via. Questo 
corredare una trattazione 
« scritta » con una ncca dota-
zione di grafici atti a rlchia-
mare rattenzione del lettore, 
a presentare tutta una serie 
di questioni in forma schema-
tica, riassuntiva. semplificata, 
• quindi piu chian*. costittusoe 

II livello della trattazione. e 
al quanto elevato. Cio le confe-
risce una indubbia dipnita sot
to l'aspetto scicntifico, pur 
rendendone la consultazione, 
sotto diversi aspetti. non fa
cile. specie a chi sia digiuno o 
quasi di conoscenze soientifi-
che. 

La cosa e del resto confrruen-
te con il livello accaderruco 
della maggior parte dei colla-
boratori, che e quello univer-
sitario Ci6 ha una ulteriore 
conseguenza: nella trattazio
ne prevale raspetto piu squi-
sitamente scientifioo delle co
se mentre rimane in ombra 
raspetto appbertivo, piii ^c i 
no alia tecnica che alia scien
za, ma anche piii noto , e su-
soettibile quindi. per il letto
re, di fungere da « ponte » tra 
conoscenze pratiche e inqua 
dramento scientifico delle va-
r.e questioni. 

L'opera e stata corrodata da 
u n Indice, aasai utile «*. in-

teressante, in quanto non si 
limita ad elencare autori, e vo-
c\ e vocaboli, suddivisi per ma
teria, ma comprende un ampia 
bibliografia scientifica intema-
zaonale, che puo costituire, 
per lo studioso che voglia ap-
profondire ed allargare le sue 
conoscenze su una data que
stione, una guida preziosa, non 
facilmente reperibile in altri 
tipi di opere scientifiche. 

Quasi contemporaneamente, 
lo stesso editore ha presenta-
to il volume aggiuntivo annua-
le della grande Enciclopedia 
della Scienza e della Tecnica, 
e cio* il secondo aggiomamen-
to annuale della stessa. II vo-

go una « rassegna degli aweni -
menti » e cioe una cronaca si-
stematjzzata di quanto e a w e -
nuto ne l lanno di saliente in 
campo cosmonautico, fisico. 
chimico, biochirnico e cosl 
\na. Segue una serie di mono-
grafie di questioni particolar-
mente inten»ssanti ed attuall, 
che hanno avuto nedl'anno un 

note\-ole s \ i luppo. e che con
v e n e trattare una per una, 
in maniera piii distesa e com-
pleta. 

Si parla ad esempio in que
sto aggiornamento 1969 della 
Enciclopedia dei mezzi per mi-
gliorare la situazione sanitana 
nel mondo. dei s istemi e dei 
risultati piii recenti nel cam
po della prospezione archeolo-
gica, delle stelle pulsanti, del
la materia alio stato di pla
sma, della separazione isoto-
pica dell'uranio, del l 'awenire 
delle telecomunicazioni e di 
molti altri argomentt. E" que
sto un sistema moderno per 
tenere annualmente aggiorna-

hune comprende in primo luo- ta un'opera enciclopedica, ed 
al tempo rendeme piu facile 
la consultazione anche per gli 
argomenri, che, gia impostati 
nei volumi ordinati alfabeti-
camente. vengono poi ripresi 
nelle « cronache » oppure nel
le monografie di aggiorna
mento. 

Giorgio Bracchi 

Come leggere il Capito?e? 
Questa domanda, piii d i e mai 
legittitna per 1 autore di Leg-
gere il Capitale, e anche il 
titolo di un ampio articolo. una 
intera pagina. di Louis Althus
ser. apparso sull7/nma«ite, 
organo quotidiano del PCF. 

II merito principale del-
l'articolo e dato principal-
mente dal fatto di rivolgersi 
in maniera piana ed acces
s i b l e a quelli che sono i de-
stinatari storici dell'opera di 
Marx, la c lasse operaia e i 
militanti rivoluzionari. 

II Capitale e infatti un li
bro di classe. le cui difficil-
ta — scrive Althusser — sono 
di carattere politico prima an
cora che teorico: non basta 
essere dotti cultori di scienza 
economica per intenderne il si
gnificato, come del resto cen
to anni di critica accademica 
dimostrano ampiamente. 

Molto utili possono essere i 
consigli prattci per il lettore: 
trascriviamoli, dunque, fedel-
mente; e bene per chi sia al
le prime armi saltare la pri
ma sezione, il cui carattere 
« astratto > era, del resto, 
ben noto alio stesso Marx, ini-
ziando la Iettura direttamonte 
dalla II sezione: leggere atten-
tamente dalla II sezione, evi-
tando la V perche troppo tec
nica e incentrata su ricercae 
ulteriori sul plusvalore, sino al
ia VTII. Di qui. una volta 
esaminato complessivamente 
il processo di formazione del 
plusvalore nelle sue determi-
nazioni (assoluto e rclativo), 
considerata la natura del ?a-
lario come prezzo della fcr-
za lavoro. l'accumulazione e 
trasformazione del plusvalore 
in capitale nelle sue leggi e 
nella sua storia (il eapitali-
smo non e nato per parteno-
genesi ma col saccheggio e la 
espropriazione), tomare . alio 
ra. alia I sezione. contenente 
l'analisi della merce e della 
moneta. Approfondire quindi 
(si scusi il tono da ricetta) 
leggendo l'articolo di Engeis 
del 1868 e gli scritti divulgati-
vi di M a r x : Lavoro salariato 
e capitale (1847) e Salario. 
prezzo e profitto (1865). 

II Capitale e un libro di teo-
ria pura: < non c un libro di 
storia concreta o di econo.iiia 
empirica >. Questo non deve 
assolutamente significare che 
da esso non ci vengano preci
se indicazioni politiche. E" ve
ro anzi il contrario: Marx ci 
ha insegnato in quest'opera 
che lotta politica ed economica 
non possono mai presentarsi 
separate, senza che si in-
corra nell'inaccettabile dilem
ma deH'economicismo o dello 
avventurismo: il primato alia 
politica resta comunquc un da
to di fatto: e Lenin nel Che 
fare ci da la proseeuzione del 
Capitale di cui rende esplici-
ti fondamentali assiomi poli-
t id . 

Bisogna precisane che l'ana
lisi di Althusser e limitata. 
come del resto e evidente dal-
Tordine degli argorrienti trat-
tati. al solo I volume del Ca
pitale, dedicato al processo di 
pnxluzione del capitale: il II 
tratta, invece. del pu>ce?.s<-> ch 
circolazione del capitale. il III 
del processo complessiv.) e. in-
fine. il IV (Tconc sul plusva
lore) della stoma della teoria. 

Un punto ci sembra debba 
essere precisato piu di quanto 
non faccia Althu*«er, quello 
che nguarda la cosidetta ten-
denza ineluttabiie alia diminu-
zione salanale per cui (a par
te le modificazioni del capitah-
smo modemo. Marx c molto 
piu accorto in matena) < in 
regime capnahsta qualsiasi 
lotta intorno ai sa lan e una 

lotta contro questa tendenza al 
la diminuzione >. Al che si 
possono opporre. oltre che l'a
nalisi della realta empirica e 
del peso del sindacato, prepo-
sto alia contrattazione ottima-
k della forza-lavoro. i criteri 

informatori stessi della fcmrtfe-
zione di Marx che collegando 
i salari ai bisogni si colloca-
va su un terreno storico e so-
ciale nello stesso tempo, ve-
dendo come storici e sociali 
i bisogni stessi , che non so
no, cosi, attribuiti naturalistici 
di un uomo-Iavoratore pura-
mente immaginario: si potreb-
be anche fare riferimento agli 
studi di Duesenberry e cosi 
via. A parte questo non pos-
siamo non rilevare rimportan-
za per una circolazione oriz-
zontale delle idee di questo 
(come sempre) stimolante. acu-
to e produttivo s jgg io di Al-
tliusser. 

Riccardo Fiorito 

Notizie 

% La Galleria Nazlonale 
d'Arte Moderna ha ripreso la 

attlvlta dldatlica di confe
rence e di proiezionl di film 
o documentari, sospesa negli 
ultimi anni per i lavori di 
riordinamento dell'intero pa-
trimonio artistico e I'apertu-
ra dl nuove sale. II program-
ma si svolgera dal 23 del me-
se correnle al 15 di glugno, 
presentando lemi dl vario in
teresse e allualita. Conferen-
ze e proiezionl si terranno co
me di consueto tutte le dome-
niche alle ore 11. tngresso 
gratuito. 

II ciclo e stato Inaugura-
fo II 23 con la conferenza dl 
Glullo Carlo Argan sul tema 
< Urbanlstica: spaiio e i m -
biente» e con quelle dl 
S. Dorfles sul « Kitsch». 
Questo il calendario: 

13 aprile: M. Fagiolo, 
« Nuove tecnlche: fotografia 
e cinema ». 

20 aprile: Films sperlmen-
lali (flgurativi). 

27 aprile: R. Bossaglia, 
«Teml e modi del "liberry" 
italiano ». 

4 maggio: Proiezione di do
cumentari: « The vision of 
William Blake*, < The Pre-
raphaelite Revolt », < Charlie 
Rennie Mackintosh ». 

11 maggio: F. Menna, 
c Arte visuale e cinetlca >. 

18 maggio: Films sperimen-
tali (astratti). 

25 maggio: M. Calvesi, 
« Arte e mass-media >. 

1 giugno: Proiezionl dl do
cumentari: c Les charmes da 
I'existence », « Antibes: Mu-
see Grimaldi », « Maeght, un 
mecene du X X siecle ». 

t glugno: A. Boa Ho, 
c Marcel Duchamp: arte • 
comportamento estetico i . 

15 giugno: Conferenza con 
audizioni * cura dell'Asso-
ciazione Musicale c Nuova 
Consonanza ». 

Contemporaneamente alle 
conferenze si terranno alcu
ne mostre: 

c Recent] acqulstl e donl i : 
apertura in coincidenza con 
la X I I Settimana dei Mu-
sei, il 13 aprile. Fino all'11 
maggio. 

< Disegni di Telemaco Sl-
gnorini »: apertura in coin
cidenza con la X I | Settimana 
dei M U M : ! , il 13 aprile. Pino 
all'11 maggio. 

(Architettura spagnala con
temporanea »: apertura in 
coincidenza con la X I I Set
timana del Musei, il 13 apri
le. Fino al 30 aprile. 

t Pascali ». Mostra comme-
morativa del giovane scu I fo
re (1935-19M) tragicamente 
scomparso nel settembre U.S., 
premiato alia Biennate di S. 
Marino del 1967 i Nuove Tec-
niche d'lmmagine 1, e all'ul-
tima Biennale di Venezia. 
Dal 27 maggio al 27 luglio. 

Controcanale 
IL R1TORNO - // terzo film 

del cwlo dedicato ax re fit fit 
jjolaccht — il niorno di I'as 
serdorjer — aveva un'imposta-
ztnne interessante ma .si svol 
geva entro limiti precist e con 
alcum forti scom^etun. La Ma 
na dell'ex itartigiana die tor
na da I'arigi a Var^avta \>er 
una visita jiu/ace della cittd 
in cui Im parteciiiato alia lie-
sistenza e cerca dt risuxcttare 
d pas.wto per rttrovare un cli 
ma ermco romantico. incontran 
do invece !>oltcinto la <trUna e 
difficile realta quotidiana dei 
suoi ex comtxiQm. del sua ex 
comaniiante, e della sua ex ra-
gazza. trovava. secondo not. 
la sua dimeiMone originate nel 
mndo in cut I'autore s r e l a ra 
a poco a poco, la per.wnalttd 
del protagonista. Era proprio 
questo processo die dava al 
film il suo sai>ore aufentico: 
fmo alia sequenza finale die. 
nel suo piccolo colpo di .sccna. 
offriva definitivamente alio 
spettatore la chtace di tutta la 
vicenda. In questa scena. nel 
I'atteggiamento senile del pro
tagonista verso il .suo padrone 
francese. I'autore cundensava il 
suo giudizio: un gtudizio p'Ae 
mico. aiipunto. net canfronti di 
un uomo che. in fondo. nella 
memona del po.s.sato arera cer-
cato soprattutto un'illusoria 
compensazione alle sue frustra-
zioni di piccolo borghese emi-
grato. sul piano dell'aeventura. 
In questo senso. I'incontro con 
lna. Vex innamorata di quindici 
anni prima, era gia stato rive-
latore della super/icialifri e per 
fino del sostanziale cinismo del 
I'uomo. E. tuttavia, un limite 
era, innanzilutto. quello di are 
re escluso qualsiasi dimensione 
ideate, qualsiasi problemattca 
che non fosse strettamente in
dividuate c « materiale» non 
solo nel protagonista. via an 
die in tutti gh altri pcrsonaggi: 
quasi die la Resistenza. sem 
plice pretesto mitico per il pro 
tagonista. fosse assolutamente 
priva di qualsiasi richiamo. an 
che in polemico rapporto con 

il presente, ;H»r gli altri. £ ' 
vero, pero, die alcune scene e" 
alcum personaggi erano con-» 
venzionali e trrisolti. Cosi. ad> 
esempio. la scena dell'incantn 
tra il protagonista e if veedvo 
ex coinundante, quasi nmlKitii-
bito. tutto sommato era elusua 
perche ablxistanza scontata, 
pur nella sua ferocia; cosi d 
rapptirto tra lo scrittore e la 
giovane moglie. pur non privn 
dt spur.ti di notevole interesse. 
romaneva come sospeso a me: 
z'aria. Cera insomma un .M> 
spetto di totale scetiicismo da 
l>arte dell'auUrre sulla possibi 
hid stessa di uscire dal gri 
ginre Imrocratico dell'esi.stenza. 

In veritd. pen). ,1 limite era 
anche nei modi narrativi. Pa* 
M-rdorfer w muoveva tropi'i 
per dali e-iferiori — 1'e.ijJPltn 
fisico. la condizione economica 
— nel descrivere il rapporto 
dei personaggi con la realta e 
con d protagonista: cosicche 
fmiva per stuggirgh del tuttn 
ad e.sempio. I'atmosfera delta 
cittd e. su questo terreno. il 
rtmpianto e le emozioni del pro 
tagonista non si eomunicavann 
alio spettatore. Forse per que 
sto. qualcuno ha affermato chi 
il film e fatto soprattutto pr.' 
«/i aliitanti di I ' a r s ana , cine 
per coloro cui Ixista I'imm,-
ginc fisica di un luogo per ri-
r i re re un'emozione e un n 
cordo. 

Ma. secondo noi. si trattava 
di un limite piii generate: ml 
suo racconto t'asserdofer si aj 
fulava troppo spesso a notazia 
HI superficial'!, e indulgeva, in
vece. a inutili preziosisnii for-
mali. quasi spera-sse di colma-
re per questa via la mancan-
za di approfondimento della vi
cenda. 

Erano piuttosto gli attori, 
tutti abba.stanza a posto — e 

m particolare Alma Janov.ska -
a far consistere i personaggi 
anche Id dove la mano del re-
gista tendeva a sorvolare-

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1* 
12.30 SAPEHE 

• GH adnlesrrntl >, a cura di Assunto Quadrio (&» puntatai 

H.OO OOGI CARTON! ANIMATI 

11,30 TKLEGIORNAI.E 

17,00 CENTOSTORIE 
« l.a. stre/ta In "jet" » rtl NIco Orengo 

TF.I.EGIORNAIE 17,30 

17.45 

18.15 

19,15 

19.45 

20,30 

21.00 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) « Panorama delle nailonl: l'Australia »: b) « L» ttradr 
d>l lolk: cantt dl lavoro » 

LA FEDE. OGGI e Conrersa7lnn| dl p. Mariano 

SAPERE 

« L'eta dl itiNio », a cura dl Hrnalo Slgurta (6« puntalai 

TELEGIORNALE SPORT. Cronache italjanp 

TELEGIORNALE 

TL'RANUOT 
L'opera dl Giacomo Puccini \ icne trasmrssa in una edi-
zlone curata apposta per II video. La rrgia p d| Marghe-
rlta lVallman Diripp Torchrslra Georges Prrtrc. Tra pli 
Inierpreti: Birgit NiUson, Gabriella Tucci, Giantrancn Cfc-
chele 

23.10 TF.I.EGIORNALE 

Televisione 2 
19,00 SAPERE 

* Corso di loapscn » 

21.00 TEI.EGIORNALE 

21,15 PISTAAA!!! 
E* uno del Sfilitl spetlarnlf musicall con partrcipazionr di 
divi della canzone. Lo sfondo. questa volta. sono i nevosl 
p.inorami di Merano. Cortina e Asia^o Alio spettacoln 
partecipann Francoise Hardy. Little Tony. Rocky Roberts. • 
Minn Reitano. Orietta Rerti. Al Bann. Omhretta Colli. 
Claude Francois. 1 Dik Ulk. Wilma Goich r Sergio Leo-
nardi. Presenta Vlttorlo Salvetti. IJL regia *• dl Antonio 
Morettl 

22.20 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
II numero dl stasera inrlude una intervista con Rossellini. 
nell'lmmlnen/a della trasmlssione del suo nun\o telefilm 
« Gil atti de^li apostoli »; un scrvizio f.ul Him rul sta tavo-
randn Mario Monicelli. • Ton. e morta la nonna »: un srr-
M7in sul fe.sti\al del teatro unl\ersitario di Parma e. Inline 
un pe/zo sullulllmo spettacoln dl CrUtiano e Isabella 

Radio 
NAZIONM.E 

GtORNALF. RADIO: ore 7. 8, 
10. 12. 13, 15. 17.20. 23 

8.30 Corso di lingua inglese 
7.10 Musica stop 
8.30 Le ranznni del mattlno 
9.0€ Colonna musicale 

10.05 1^ Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della musica 
11.00 l.a nostra salute 
11.21 Per la Pasqua 
11.39 Anioloeia operl^tlra 
12.05 Contrappnnto 
13.15 Giallo su giallo 
13.30 Cantano Dalida e Tom 

J ones 
11.45 Zihaldone Italiano 
15 45 I n quarto d'ora di no\ita 
IS.Oo « Ma che storia e qne-

Ma~ • 
IS.30 II saltuarlo 
17.05 Per soi gioianl 
18 00 II dialoco 
19.23 IJI pTodi£io<s sua A\ 

Gioacrhipo Rovtini 
19 30 I.ttna-park 
20 \\ 11 con\i«ato dl picira. Mu-

lira di DarcomMkij nt-
rettore Bruno rurtolrtti 

22,10 Duo piani^ticn 

S F C O V D O 

GIORNM.F. R\DIO: ore fi 30, 
7 10 8.30. 9 10 10 30. II 30. 
12.15. 1X30. 14,30. 15.3©. 
16.30. 17.30. 18 30. 19 30. 
22 24 

6.00 Prima dl cormneiare 
7,43 Riliardino a tempo di mu

sica 
8.40 Signorl 1'orchestra 
9.15 Romantic* 
9.40 Interlndlo 

10.00 Fahiola. Romanrn di 
cholas Wiseman 

10.17 Caldo e frrddo 
10.40 Chiamate Roma 3131 
12.20 Trxmiuinnl re^lonali 

Nl-

13.00 l.a chiacchierlna 
13.3S II senratitolo 
14.00 .lukr-box. 
11.15 Canzonl e musica per 

tutti 
15.15 Tenore Walter Bright 
15.35 Sersizio speciale a eura 

del Glornale Radio 
16.00 Pnmerldlana 
17.35 Clause unira 
18 00 Aprrimo In musica 
19.00 Pins-pong 
19.SO Punto e vlrgola 
20.01 Ferma la musica 
21.00 I.a voce del Uvoratori 
21.10 II racconto del Venerdl 

Santo 
22.10 i j chiacchierlna 
22.10 Nascita dl ana musica 
23 00 Cronache del Mezzogloriio 

TF.RZO 

9 30 La Radio per le Senole 
10 00 Concerto di apertura 
11.15 Musiche per «trumentl a 

nato 
11.15 I.irlche da camera Ita-

liane 
12.20 Musiche italisne d'ofgl 
12.55 Intermezzo 
13.55 \'oci di ieri e dl og»i 
1130 II disco in vetnna 
15.00 G F Ghedini 
15 30 Con-erto sinfonico dlret-• 

to da Vittorio Gul 
17 00 1^ opinion) degli altri 
17.20 Corso dl lingua Inglese 
18.00 Notizie del Teno 
18 15 Quadrante ecnnomlco 
18.30 Musica leggera 
18.45 A che punto e la flilra 

Italian* 
19.15 Concerto dl ogni sera 
20.25 Diclannove vonatlne dl F. 

Kuhlau 
21 00 Musica fuorl schema 
22.00 11 Glornale del Terzo 
22 30 Llbrl rlcevuti 
20.10 Ri \ i i l* delle rivUte 

VI SEGN\LI \MO: • Ma che storia e que*ta? • d| Franco Pa<-
satore (Radio Nazionale. ore 16) — Si tratta di un • cabaret 
dldattico • nel quale xengono mimati e recitatl. In chlave ^atlrlca 
e ^miflzzante. episodl autenticl della storia delfumanlta Alio 
spettacoln partecipano. lmprov\lsando, anche I ragazzl del pnb-
Mlco II programma si ssolgera In trcdlcl puntate- IJI refia 
e dl Gianni Casallnn. Insleme con Passatore. recitaao Plnocta^ 
Gallmbertl, Santo Versace • Silvio De Stefanl. 
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