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Interviste 

Colloquio con Paolo Spriano sul 
seeondo volume della sua opera 

Rileggere 

La storia del P.C.L 
nella clandestinita 

Siegmund e 
Sieglinde 

Uscira nei prosxttui gior 
iu, presso Einaudt. il secon 
do volume della Storia del 
PCI. di Paolo Spriano. che 
porta come sottotitolo Gli 
anni della clandestinita e 
giunge. nella sua trattazio 
ne. sine at 1935. II prima 
txtlume del lavoro di Spria
no. uscito due anni fa. ha 
suscitato un largo interes.se 
tra i lettori e nella critica. 
Si e xottolineata la ricche: 
xa dell'informazione. tralta 
sia daali Archiri dello Stato 
ehe da quelli del PCI. e i! 
carattere di una ricerea per
sonate che portava un so-
stanziale contributo alia ro-
noscenza dei « tempi di fer-
ro e di fuoco . del primo do-
poguerra in Italia. della »n 
seita del PCI nel clima del
ta guerra eimle. delle loUe 
interne e internaziouali del 
movimento eomunista che 
portarono alia formation? 
del gruppo diriqente di 
Gramitci e di Toglialti alln 
testa del part it o. 

Proprio partendo da quel 
primo risultato abbiamo vo-
luto chiedere al compagno 
Spriano alcuni ragguagli 
preliminari su questo seeon
do volume. E la prima do-
manda concerne oiwiamente 
la sua periodizzazione. 

« Questo volume — ci di
ce Spriano — parte dalla 
azione esplicata dai comu-
nisti i taliani dopo ii loro 
III Congresso. tenuto a Lio-
ne nel gennaio del 1926, e 
si diffonde subito sulle li
ne* di prospettiva e sulle 
gravissime condizioni obiet-
Uve del passaggio dalla se-
milegalita in cui viveva il 

partito alia " profonda ille-
ga l i t a " che comincera eon 
la flue riell'anno II 1926 e 
anche lat ino in cui. sia in 
I'RSS che nell arnbilo del-
r in terna/ ionale eomunista 
si inizia il predoininio di 
Stalin e proprio sui temi 
della grande disputa con le 
Opposizioni, sugli sviluppi 
di quclla contesa, si aceen-
tra contemporaneamente la 
nan-axiom-. II r i tmo. per cost 
dire, del racconto. si coll ie 
con una serie di capitoli che 
affrontano alteruativamcnte 
le vicende della clandesti
nita. della " cospirazjone " 
tenace e ininterrotta del en-
munisti italiani contro la 
dit tatura fascist? trionfante, 
e quelle del dibattito inter 
na/ionalc, sia nel Komintern 
sia nel quadro piii vasto del 
movimento operaio, della 
crisi economics, del pericolo 
di una nuova guerra ». 

Quali sono stati -- chie-
riiumo a questo punto — i 
noiii piu grossi che hai do 
vuto affront are e che hai 
tentato di sciogliere per que 
sto periodo? Qnali le que-
stioni teorichc e politiche 
che si sono rivelate piu im 
portanli? 

• Direi che sono t re i 
gruppi di problemi emersi 
con maggiorc vivezza. II 
primo concerne i rapporti 
del gruppo dirigente italia-
no con i ' lnternazionale, i 
dissensi emersi sulla linea, 
la tattica, 1'organizzazione, 
il " regime interno " del Ko
mintern; il seeondo, il sen-
so, l'incidenza, il valore, del
la lotta impegnata. in con
dizioni quasi dispcrate. in 
Italia e i cui risultati vanno 

Mostre 

La «foresta» 
di Carlo Levi 

Carl* Levi: « Natum morta » 

H Centre d'arte * I .A Barcac-
ei* » (piazza di Spagtva, 9) pre 
senta una serie di quadri rii 
pinti da Carlo Levi, fra il 1%7 
t il 1969, nella sua personate 
t inconfondibile maniera reali-
i t i . Grandeggianti immagitti di 
nature marte. matermta, aman-
U. paesaggi. Sono immagini del 
la natura dipinto sempre come 
«foresta » gremita di forme che 
si esoandono vitalmente. lmma 
gini a t foresta » reali/zate eon 
una * tessitura » d! colore che 
sembra la secrc/ione di un 
grande autunno niediterraneo. 
Un colore che e come un urem 
bo magma da cui nascono le 
forme natural! e dove le forme 
nella loro pienczza vanno a 
riaffondare con un fantastico 
fuoco tona'e, 

1.3 singola forma vegctale. 
umana. animate vive come par
te di un cosmo pittorico e so 
perde forma e sempre per una 
metamorfosi. I*a stessa organi-
cita fino alia metamorfosi e'e 
tra forme e forme umane, tra 
forme umane e spazio. l<e im-
magini di \jevi sono sempre 
aperte al flu^so e alia tmilabi 
hta della vita della iwtura. U> 
lmmagin] di natura piu vere e 
attuali mi sembrano alcune na
tum morte. costruite in ocna. 
arancio. bianco calce. \erde. 
nola. come dominanti tonali. 
che ricordano le Krandi nature 
morte e i grandi nudi nel pae-
Ugfio dipinU da Carlo Levi 
netfh anni fr^nta. 

Se vengono in mente questl 
quadri aramai storici non i per 
una fredda continuita Kmtogra 
fica e stilistica. ma pen he nei 
quadri migliori di o^gi il Sud 
resta, per Carlo Levi, il luogo 

storico della sempre nuova epl-
fania delle f,--rine della vita. 
F a r e un'il lustra/ione della pit-
tura i* cosa auasi sempre tva-
nale e deformante ma, per spie-
Kartni, diro che una * tenden-
/ . iosita» meridioriale della fan 
tasia e dello sguardo c la for 
za concret.) i h e reCge e nnima 
il colore di I-evi nel suo dorr 
fnrma. Direi anche che e s" 
erogiuolo dove trovano nuova 
vita la tradi^ione del colore im 
pressittnista franeese. del colo
re di B<»nnard. nonche il sen-.o 
terrestre di nc<'rca della terra 
fra »;lavo ed ebraico di un 
Soutine. 

Certo. oggi . <iu,»ndi) si pnrla 
di Sud si MIMIC a coin\iil(!ere 
realta e prol)lemi di uno ster-
niinato Sud del nostro pianeta. 
Healta e proltleiui che noti so!o 
vengono ad arncch irc il punto 
di vista sulla concreta coiuli-
zione sotnale di un ptirticolare 
Sud ma sollecitano daecapo 1<I 
sguardo e la fantasia di quanli 
fanno pittura della realta. Ora 
non eonta soltanto che Carlo 
l^evi ahhia dipinto rerti quadri 
mcridionali e meridionalisti di 
sogget lo eontad'-Mi italiann ma 
che, soprattutto negli anni .'Ml 
•W. si sia creato dei nuv / i pi! 
torici. tutta una strumeuta/.io 
ne m a t e n c a tecnica e Immiisti-
ea . (x-r jjuard.irc il mondo pro
prio ion una • tendcn/iosita » 
meridionale. Deve essere que 
sto il . segreto •> ulcoloi ico pitto 
rico per il quale, tuitora, la 
natura VnV\ i i \jt-nr l o i i i u i i a 
m ltpmamne dallo siiuarrto rii 
I.m'i come veduta o come na
tura morta freddamente deco-
rativa o esotica. 

Dario Micacchi 

Notizie 
• Oflfli m«rcol*di 14 mag-
«to all* or* ytM, all'Utituto 
Gramtci tfi Roma, via del 
Contarvatorlo SS, *v r i Initio 
un Mininari* t*nw*o 4*1 prof. 
Hltw Dal Sau* ml l*m«: 
« U critic* l*H*raria Italia-
I M 4*1 Brim* 9M i . II t*mln*-
r i * »i artic*l*ra in quattr* 
l*ll«ni *cc*ittr*t« «uM'*»*m« 
•*lr'*a*r* critic* di ft*n«-

*V*» Crac*, di H*n«to S*r-
r* • tfi G I U M » 3 * D* Ro< 

b*rtli. II programma dell* 
quattro l«iionl Mr* (I »•-
gu«nte: 

I. E I I . LEZIONE - B*n«-
d«tto Croc* « I* v*nitlcaiio-
n* ideologic* del t*«to l*t-
t*r*rio; I I I . LEZIONE - R*-
n*to S*rra, un tentative di 
r*cup*ro ttorico del t*ito 
UtUrarlo; IV, LEZIONE -
GiHMPP* 0 * Rop*r)is • I* 
conUmp*r*ntiM*ilon* 4*1 
t*tt*. 

visti su una sea la piu va 
sta, rapportati , ad eseinpio, 
ai frutti che si racc«iglie-
ranno nella Resistenza ar 
mata; il terzo, le posi/iotii 
esnr»-ss.e da ( J r a m s e i n> I\J 
Terracuu) in carcere, i eon-
tatti della " sezione carce-
raria " con il Centro del 
partito. le riflessioiii che il 
p(>nsiero gramwiano la sul
la prospettiva della C'osti-
tuente, ecc. ». 

E quail yiudui possono 
mnturare <i« que sta umili-
si? Quah elemenii nuovi ;>o 
no veuuli alia luce? 

* Si tratta a mio parerc, 
piii che di una serie di 
giudizi singoli, di una ri-
cognizione complessiva che 
ha portato a individuare 
una crisi di orientamento. 
La ricerea politica, ad esem 
pio, di una prospettiva che 
si accentrava sulle forze 
motrici della rivolu/ione 
italiana, sulle neeessarie 
tappe interniedie da percor 
rere, ricerea che prosegue 
intensa nel 1926-28, vicne 
fermata e poi contraddetta 
dall'indirizzo gencrale del 
movimento. impressogli dal
la famosa " s v o l t a " del 
1929 e dalla formula del 
"socialfascismo". La dina 
mica dello stalinismo rc-ca 
allora alcune pesanti enn-
seguenze (e non solo per il 
PCI) ; bisognera at tendere 
la consumazione della tra-
gedia tedesca, e il 1934 in 
Francia e in Austria, per 
vedere mutato qucll'indiriz-
zo e denunciati gli errori 
che conteneva. Naturalmen-
te ho cercato anche di se-
guirc tutti gli altri aspetti 
della "svolta" (ad esempio 
I'attivizzazionc nuova dei 
militanti in Italia) c di te-
nerne il debito conto nel-
l'csame — minuzioso — del
la crisi del gruppo dirigen-
te in quegli stessi anni (il 
caso Ta.sca. quello dei "Ire", 
quello Silone, quello Bordi-
ga. eee.) ». 

E. .sulla parte svolta da 
Gramsci, sulla mimira e i 
caratteri del suo interven-
to, a quali conclusioni sei 
giunlo? 

* Quanto alia partecipa-
zione di Gramsci. mi sono 
avvalso di nuovo materiale, 
in qualche caso prezioso e 
il luminante. Ne esce, mi 
pare, piii precisato, il suo 
dissenso dalle formule cor-
renti, nonche I'originalita 
delle sue riflessioni di me. 
todo su un corretto rappor-
to tra direzione e masse, 
ma vicne. anche liberato il 
problema da speculazioni 
partigiane che non hanno 
nessun fondamento nella 
realta. Emerge inline — spe-
ro — il patrimonio morale 
di sacrificio, e di esempio, 
non solo di Gramsci ma 
delle eentinaia, anzi mi-
gliaia di compagni che han
no siidato la repressione. il 
Tribunale speciale, il carce-
re, per continuare a tessere 
la t rama dell'organizza/.io-
ne, per portare la parola del 
partito nelle fabbriche e 
nclle campagne, per prose-
guire anche in prigionc ad 
istruirsi, a lottare, a pre 
pararsi alle successive bat-
taglie. Da questo punto di 
vista, il vero monumento 
alia resistenza cotnunista e 
stato cret to dai rapporti 
della polizia politica fasci-
sta alle cui fonti ho potuto 
att ingerc largamente. si de-
linea un'immagine, in gran 
parte ancora ineilita. di una 
altra Italia, antitetica alia 
immagine trionlalistica del 
Regime. Cio ha eomportato 
anche uno sforzo per pre-
cisare e illtistrare le reali 
condizioni dj vita delle mas
se lavoratrici italiane in 
quel periodo ». 

II volume c intitolato 
agli « o»»ii della chmdesti-
ttitit ». Ma essi von tinisco-
no nel 1935. Come proevde-
rai nel scgnito, che si an-
nuncia, del lavoro? 

* Certo, ci vorra ancora 
un nuovo deeennio — quel 
lo che affrontero, spero, nel 
lerzo volume — perche il 
PCI esca alia luce del sole. 
nella primavera della libe-
razione. Ma col 1935. col-
l 'impresa d'Etiopia. eolla 
guerra civile spagnola. con 
il VII congresso delPInter-
nazionale (che qui ho toe-
eaio soltanto di seorcio nel 
capitolo finale del volume, 
per r iprenderne l'esame nel 
terzo) un altro periodo si 
apre: il periodo delluti i ta 
d azione coi socialist!, del 
fronte popolare, il periodo 
ehe gia s'inquadra diretta-
mente nelia seconda guer
ra mondiale. K per i comu-
nisti italiani l'orizzonie si 

L'vuc - (o «"> il titolo della tra-
i.|Mi-i/i(iiir (-ineiiiatocra'ica di un 
r,Kior.lu di Tiioiiia'- Mann dai ti
tolo iiioito piu raffinato «• fienso 
di iu hianii cultural): HVil.s-un-
<)t'ntilut. c ioc Saiiuue welxungft. 
Disceodenti di Waist ' che a sua 
\ol ta discendeva dalla divinita 
ircroiaiiK a (MIIMO. SieKmund e 
Sieiflirxle si umscono incestuosa-
mente e da ess i uasce il Sutfrido 
\ihchntietilii'd <i\ Cant are dei 
Vifa'duifjii. Q u e s f o p e r a . che e 
alle oriiiini della tradi^ione sent-
ta della cultura tedesca e quin-

j tii neiia sua let ieratura. ha eser-
citato un ruilevole fascino suj{li 
sent ton twleseli i deH'CMtoeento 
c del \« iveeento: il caso forse 
p:ii fioto c quello di Wagner che 
fu riero preci-duto dallo Hebl>el 
f del ( ieibel . »• seguito. nel 
\ o \ e c e n l o . da Paul Krnst. da 
Max Mell e. inline, da Thomas 
Mann. 

Come e chiaro dai titolo sce l to 
da Mann, nel suo racconto si 
va tx-n al di la della rteseri2io-
ne della uaseita di un amore in 
f«-stiK)So. e quindi il film gia nel 
titolo dimostra una interprets-
zione riduttiva e c o m m e r c i a l 
<anche se non volnare> di una 
• ematiea come quella dell ' ince 
sto che hri per Mann signiflcati 
che affoiidano le loro rajjioni 
nella naseita culturale del suo 
l>o|M>lo. Sieamund e Sieglinde 
non sono eli unici fratelli ince
st uosi di Thornas Mann, e nean-
d i e della letteratura tedesca 
del'a prima met a di questo se 
'o lo . basti pensare al rapporto 
di Georc 'Iraki con la sorella o 
ad \ g a t h e e I'lrich di Musil. 
Ma questo breve racconto man-

niano. ciie si rnuoie sul filo ti< I-
la ! impide / /a e della tnorhosita 
come quasi tuttc le rn:gl:ori o[li
re l>rr\i di Thomas Mann, rap-
presi lita anchi- la consa[>c\ol»/ 
/.a tcorica e teor i / /a ta dell'ince-
sto come atto inevitabile perche 
onplr .ano della specie umana e 
quirtdi (untempnraneanwnte su 
bl-me e ahietto. 

E qui compare un nodo fonoa 
iMiitale del carattere di questo 
s. ritmre tanto ideologu amente 
Cf.rir.apevole che ha scrlto lucl 

c.ende delia grande t«>ri-'r!e«ia te-
descn ' ne l l e Cutmiih ra:mm di un 
aitnlittco Mann na scn t 'o * es te 
tisnio e borghesia rappn -.entano 
una forma di vita chiara e le 
c i i t ima. c h e e la variant? pro-
pri-inu-nte tedesca dell'estetisrno 
e u r o p e o . t'art ix>ur lart tede-
s t o : ) o che contemporaneamen
te tie ';cnte tutta la precaneta e 
la gruiide// .a. 

rlstetismo e borghesia: una 
costruzione storica apparente 
mente soli da. ma ormai minata 
al ;t:o interno dalla maneanza 
di una prospettiva e cioe dai 
I'estetismo: / Buildcnhrnock e 
IAI montaana incantala e . a n c o 
r a di piu. IM morte a Venezia. 
\'\ cui I'estetismo coincide con 
la ir.orte nel momento in cui la 
borghesia tedesca (la solida e 
r *ana » borghesia ottocentesca) 
stav-'i per get tarsi nella aberran 
te e.l autolesionistica esperien/.a 
r a / i s t a 

Giorgio Manacorda 

Antologie 

Storia e testi 
della letteratura 

Questa nuova antologia 'Italo 
C a k u i o - (iiarnhattista S a l m a n , 
IM U'ttura. aniologia t»r la 
si-uola liiedia. \ oil 'i. Hu'.niirta. 
Zanichelh . l<*>9i c curala da uno 
scnt tore e d i g\n t̂a'I.OL-o i-hv 
iv*i haiifV) h]*)U\o <\: ->:fr*n 
ta/iofie. c<.*i 1J <<>.lah')ra/.:gHi-
di J»I ar'i;,<;K> d; m-^'^ii.tiiti. 11 
titolo v .e l to 'kii c i i i io i la ton e 
di ;<er si- i iUfi:f icati \o: '.-uiitro 
certw tefi-leiiZH deile piu re
cent; i t H o o j i e u p'e.^t^itir--; 
c m i e '*i.i <umina de!!a rcaita. 
da <»ff'i rsi a; f.-|fi:-iu!!o at! ra
ver s<> !e 'et';i:e ;>iii dis-j.irate 
ifiia tra !e antologie 'ii q it-sto 
tipo si iiKotiti ;»ii'> . w h e !o\ori 
et'-ei!en:i . ver-trnetite forpwtl-
vi) . «li « j !or l <li qie>ta t>M>.\i 
v»x{l:.'jno riafferinar>i fedei: a 
quello CIK" I»I dt-fifiiti'-a resta 
!o scopo prinr'ipalc di questo 
importante siis^idio sco la- t ico: 
ifisegriare a leggene e a scri-
vere. a o-wervare dmviiie, si. 
kt realta e ;1 nvifvlo e s t e m o , 
anche nei suoi Hsnetti piii mo-
<iemi o avvenirist ie i . ma sem
pre ripensaodoli a t traverso la 
pa u n a scrtfta. accuratarneiite 
seel ta e .sonriamente arwotata. 
Riaore. arnaiezzo e n w i t a de l l i 
scelta. gradiwlita. ottirno corre-
do di illustrazioni. sezioru soe-
ciali (v. nel '1° vol. !e pagine 
sul teatro. sul c inema, sui fu 
inetti aff idate a speciaii-sti co
me Dario Fo. Retizi >» (Jandini) 
seoibrano i pregi majrgiori di 
<iiiesto nuovo U-sto oer la scoo-

la m H i e . 
• « • 

Oil fliiton di qiK'st.i SUma 
drUa letteratura lUihana (Ca r ' n 
Sahnari - C«rlo R i c e . Storifi de!-
la tettoratura italiana can an 
tolowa dcpli scrittori e dei cri-

tici. voll. ^. ultimo vol. in corso 
d: statnpa. B a n . I>ater/a. I * ^ 1 . 
;iaf»i'» i-nsato Ml >:-.*in> i,;og-> 
'1: r.ojii'i irre H .MV.'.H q it*':, ciit-
-n:it l '.re rni*ne»>?; trad.zofwl: 
fl c i i si articoia fo si frafi 

t inid'') f«-!!a nostra ^^iola i ' s i 
jiretKliineiito 'k-iia !e' . 'p'atj ra: 
qje'!<> i%t.!'i/i<-«Ki.e o sto.-ico-let-
terar:o q'.H'llo de'.la <<KK>-ii'tt\. 
i*\ d"i4 ; a i to - i e qaei io deiia 
r:f!es*u»ie c n t i c « . cui corri 
>:>o«i Icno i tre te-ti di rito: 
manudlc di storia della lettera
tura .'iritoll-u'lli ft|.(»l> tfrill*^; {. 

antologia delia critica 'facolta-
t iva) . ("In ha e s p e n e n / a di scuo 
la rvn iyiuira come forse : ) 'o 
;>r:<> da -j le^'a <\'.\ :-^»ic na-<*i 
i'abit:ifi;iie dci!!i stu'ieiiti di -ta 
b'lir,. arb i trage e<|:ta£ion: roine: 
m.muale = testo *ta imtW'Hre i 
nv>moria anto'.oi2«i — tes 'o per 
^sercita/.ioni filoioiiiche. atitolo^ 
gia critica = testo di lusso per 
allievi scelti . 

II nuovo onl ine dato alia ma-
t e n a <i« S a l m a n e Ricci e. evi-
<lefit«nente. piu org*mico; ma 
e>si. ,->iu che voler riunire in 
r>o<+ie paaine cio ehe solita-
n>ente e sparso in piii volumi. 
si *<irio rtrooosti soprattutto di 
modif icare una ten-Jenxa e di 
Tare t»i Iibro aperto. valido su! 
r>:ano seientif ico proprio in 
quanto Iibro di ha^e. autosuf-
ficiente. si. rna insieme rieeo 
di stin>o!i e di rimandi ad oltre 
letture: un Iibro. dunque. pe--
i*ia scuola n^ivfi. aperta ad 
un tipo di in.sessrwmento e di 
a;>prendimento. di cui la ricer
ea .*ia un momento fondomen 
ta'e e ncn ima orcasionale e 
vel'.eitaria appendice. 

I. m. c. 

o Musica 

La «Settimana culturale» di Chatillon: 
esperienze d'avanguardia e pubblico popolare 

Nono tra gli operai 
della banlieue rossa 

Inconfro col musici$fa a Roma -1( compositore fedesco H.W. Heme dirigera la musica « Per Basfiana » a Lon-
dra, New York, Chicago, L'Avana • A Parigi, nella giornafa dedicata alia sua musica, saranno eseguite due 

importanfi novifa: « Un volto, il mare» e la musica-manifesfo « Non consumiamo Marx» 

Luigi Nono durante la manifestazione contro la BUnnale «poliziotta » parla al padiglione f ranco* 

Luigi Nono non e che sia 
un musicisfa di i":icile conf*n-
tat-ura. Qualche giorno fj, in 
un salto A Roma iquando non 
e in giro per il inonio, vive 
tra Miluno e Venezda cne e 
la sua cittu), ha mandato per 
aria due « cose » clie pure lo 
interessavano moltissimo. 

Primo: un aseolto pubblico, 
alia Discoteca Ittnascita, del
ta ineisione discivrdfica del 
suo ben iiiito lavoro A f'.ore-
sta e lovcm e cheia d«? vida 
reali/.zatu dalla Arcoplum. Ap 
pena il disco e partito. Nono 
e saltatn su con un niento cui 
fare, non si pno. K si e do-
vuta sospeiiciere 1'aiidi/ioiie 
per in-sufficionzii dol ciradi-
schi. 

> > 4 

allarga anche se la lot I a 
diviene piu dura, nel 1'ae-
se e fuori —. I.e occasioni 
di un nuovo sconlro col 
nemico si moltiplicano Quel
la che sara la Resistenza 
armata in Italia ha la sua 
"prova gencrale", la sua 
prima concreta manifesta-
zione in Spagna. Dalla Spa-
gna all 'Italia: la formula 
rossclliana puo valere per 
indicare l'arco e la tcmati-
ca del terzo volume >. 

L'incidente e .onMto a clna-
rire una cosa importantussi-
ma: a nnuio a rnano che le 
esperienze della nuova musu 
ea si inseriscono m un riiscor-
so culturale piii Amp.o. aal 
quale sembravano esciusc, oe-
eorre die faeriano un pnsso 
avanti anche «li struinenfi ne 
cessan alia ci>inpiv:isio;ie r.e'. 
iiiiowi. E, del resio, a nes-
suno salterebtH» :n testa di 
met tore un trcntntn'stcrco sill 
piatto del vecchio K<\unniofo 
no a troniba. 

Seeondo: la regis'rn/.l'»ne di 
una sua ultima composizione, 
Per Baxttana • 11 ci?la e rosso, 
esefruita in un concerto del 
Terzo rTogramma lanno scor-
so. e che Nono ha trovato 
non eorrlspondente alle sue 
intension!. 

Per Hastiana o quella sin-
Rolare musica ^he unisce in-
sjenie suoni re^istrati su na
si ri magnetici e suoni prodot-
ti da staunenti tradizionah. 
AH'aacolto, anche not aveva-
mo creduto obe si trattasse 
d'unfl revanche del suono stru-
mentale, ma inveoe - e Nono 
ehe correfrge 1'impresstone — 
la remncfie non e'e, e !e due 
possibillta di produrre suoni 
qui. nella compositions ter 
Baxtiana <e dedicata alia se-
conda ficlia). si eauivalgono, 

non vogliono gareggiajre, ma 
integrarsj a vioenda. 

Era soddisfattissimo, NiJno, 
della esecuzione di questo du*-
ficile pezzo realizzata, recente-
mente a Berlino con un'orche
stra desiderosa di panecipa-
re ai nuovi modi di far mu
sica. Qualche volta e succes-
so — ricorda Nono — che le 
orchestre addirittura rifiutino 
di sperimentare certe nuove 
sonnrita o lo facciano con la 
nluttanza che deriva dalla 
scarsa volonta di superare i 
ivimi ostaeoli. (II Trtitano e 
Isatta di Wagner, del resto, fu 
ntenuto inesejruibile anche al 
tennine di una ottantina di 
Vvove). 

In Rastiana, jjU strumenti 
debbono conferire al suono 
oscillazioni anche di un oMa 
vo di tono, il che certainente 
non si puo ottenere ad una 
prima lettura. 

Per Bastiatia sara, nel cor
so dell'anno, eseguita t Lon-
dra, a New York, a Chicago 
e all'Avana. Avra per diretto-
re un musioista di prim'ordi-
ne qual e Hans Werner Htn-
w, in tournee nella duplice ve 
ste di direttore e compositore. 
AU'Arana presentera in prima 
esecuz.ione assoluta la sua Se-
sta Sinfonia. 

Quando, Riorni fa, abbiamo 
incontnito Nonio, e'era uppun 
to anche Henze che, parctu-
JH alia mano (Per Bnstianaj 

j c.mtrollava con Kauiore le est-
gen/e dell'esecuzione. F:tto il 

j dialogo e fitte le ann-'-tazio-
:u suiia partitura. per regola-
re uli mserti registrati. t: sal-
t«VH su la vix*e di Nono: « Or-
ca! Capio? E' questione anche 
di irati. per »li altoparIantil». 

Alle mm faeili rvmtentature 
di Nono, a proposito, bisogna 
aRsmnfjere un terzo punto. II 
nostro compositore. infntt:; 
non e stato affatto content6 
della inclusione dei suoi Corj 
di Didone nollo scorso Pesti-
va! di Royan. Nun ne aveva 
autonzzato 1'esecuzione e, per 
quanto Le Monde abbia poi 
parlato di quella musica eo 
me di un capolavoro, Nono 
mantiene il punto. 

AJIo stesso modo che il mu-
sicista non esaurisce il pro-
prio impegno in una temati-
ca di contenuto, al di la di 
essa vuole affrontare nuovi 
problemi linguistic!; cvsl No
no non ama quelle esecuzioni 
che rimangono nell'ambito dei 
1 esecuzione. 

L'esecuzione slegata da un 

incontro, da un dibattito, ma 
tradizionalmente appartata, 
non ha piu alcun inf«r€sse 
per Nono. 

Avevanio letto, su una nvi-
sta, di una « Giornata di No 
no » a Parigi, e proprio, an/.», 
in questi immediati nioml. 
Che roba 6? E perche Paris1 

si, e Royan no? Spariamo la 
bot-ta, ma non faceiumo con 
tro. Non e ehe Parigi valga 
un'esecuzione « borghese ». e. 
invece, che a Parigi le cose 
andranno proprio come No 
no preferisce. 

I« « s u a » Giornata — c: 
spiega Nono — nentra nelle 
manifestazioni rii una « Sotti-
niana Culturale > ciie si svol-
itera — tra pochi i;ionii - nel 
I'Est parigino. nella bailieu 
rossa. a Chatillon. 

C'e in Francia un certo ri-
sveglio di interessi per la mu
sica nuova, ma a Nono unpoi-
ta che la sua musica abbia 
certi ascoltatori e non altri. 
Veniamo c»si a sapere cue la 
« Giornata » di Chatillon, in-
centrata sulla prima esecuzio
ne assoluta di due nuovisst-
nie composizione min tJeum-
no in programma anche la 
Floresta. la Fabhrica I'.luvinui-
ta, Auschwitz e il Cantrip-
punto dialettieo ar..i ntentc). 
si diramera in hen dieiotio 
incontri con operai e studen-
tl, rientro e fuori la «zona 
rossa ». 

> • > 

Le novlta sono due moioe«-
ti di un'unicu composjir.jne, 
tenninata a Milano nello scor-
so mese di aprile. La prima 
parte, int-itolata Un volto, d 
marc, ricavata dalla poesia 
Mattino di Cesare Pavese. si 
svolge come musica per due 
voci femminili e nastro ma
gnet ico; la seeonda. dai tito
lo Non consumiamo Man, 
vuole essere una sorta di mu-
sica.manifesto ricavata dalla 
rielaborazione sia di scritte ap-
parse sui muri di Panpi du
rante le manifestation! del 
maggio 196A, sia dj quel ma

teriale che Nono definisce 
« materiale di i trada », e che 
proviene dalle manifestazio-
ni esplose a Venezla, contro 
la Biennale, nel giugno 1968 
e coinvolgenti studenti e ope
rai. La voce che si impasta al 
materiale regtstrato e quella 
di Edmonda Aldini. 

Si tratta di un lavoro di 
ampia mole. Xon consumiamo 
Man ha una durata di dicias-
sette minuti e trenta seeondi. 
mentre circa un minuto di 
mono dura la composizione su 
versi di Cesare Pavese. 

La poesia Mattino, risalente 
al 15-18 agosto 1940. pubblica-
ta in I.avorare stanca. ha pre-
cisi rimbalzi tra il paesaggio 
d'im volto e quello del ma
re. Incomineia cosi: «La fi. 
nesrru socehiusa contiene un 
volto / sopra il canipo del 
mare. I capelli vaghi / ac-
compagnano ii tenero ritmo 
del mare. / Non ci sono ncor-
di su questo viso. / SoJo 
un'ombm fujrgevole, come dl 
nube. / L'ombra e umida e 
dolce come la sabbia... ». 

Immaginlamo il lavoro di 
Nono come una sorta rii Ada-
(iio (elegiaco) contrapposto a 
iin Allegro frealistieo e vio-
lento). Chissa! In Nono sono 
spesso partieolarmente felici 
quei felici momenti non di ab-
bandono estatico. ma di ri
cerea tuttavia di una dolcezza 
pur nell'acre fluire della vita. 
Pavese. poi, ha una forte in-
cidenza sulla musica rii 
Nimo. 

La fabhrica tllummata 
(l'.)M), ad esempio, si conclu
de con versi di Pavese che fi-
guravano, del resto, anche nei 
precedenti Canti di vita c da-
more - Sul jxmte d'Hiroshi-
ma (1960). E prima ancora 
troviamo, nella musica di No
no, Sara dolce tacere (1959) • 
IM terra a la eampagna (1958), 
atiiij.'ue su poesie di Pavese. 

Per Nono. dunque, e un pe
riodo d'intensa attivita. Dopo 
la « Settunana » di Chatillon. 
sara in Germania, nel mese 
di giugno, per incontri con gli 
operai di Buna (grosso ceniro 
chimico\ d'intesa con il Ber-
liner Ensemble, e con grli stu
denti di Monaco, su invito 
dell "ASTA che e. un'associazio-
ne studentesca demtvratiea. A 
lugUo. infine, un «salto» a 
Cuba. 

Erasmo Val«nt« 

Rai-Tv 

Controcanale 
STORIA IM UNA SPIA -

Con sciufMiUj da crnn<<tn l'c 
TO Selli ii'J r-covfiii '<> i'i i <• 
rti •'ori'i <!• (jiifCi'irti Bi'rtmu 
;/fu> i]i-iicr;ile Uella Rm ere: 
e U> hci iaV.it -u/(a hq.se di te 
•I'ln'di'dn,'!' c'if hauitu la 
I/Unto 11.iin ion molli tiuhhi, 
Se e retiuta tuori la vuenri'i. 
squall ita e iiiu^ira. tl\ vrui s/i u 
al .<em: n dei nazifascisti. cm 
Selli ha coiitrai>i>*>*tn. con lor. 
:a e ita-'smtie en tie tauten 
tiro >;»i rito ilellti i.'e-.*-!e»:<2. 
a f t r a c e r - o nnmayuu tit reper-
titrto mitito e'jiraci K. tutta-
r a. ci e •seml/raln c'le il pro 
'j ram ma mi/ncn<.-e. ri-l com 
."'"••"". ','."! r". p;.v, luns . -u i i i i . 
•jua.<< cL>' lo .•.tes.-n autore <: 
Vt:>*e loluto tlelihi-rtiHiiiwnn-
Umityre d <uo conqetit iter e 
ritare <>\- interrnantwx cl.e pu 
re la sua nca.-.truzione it'i'ie'.t:-
rameiite poneia. 

II " caso " Bvrtoni • Ue'.lo 
Hotere nacqui'. in realta. nel 
miimenU) m cm Mnntanclh 
-cn<se la storm di que*la sp<u 
mulaitdoru' i cunnutati m jun 
zione di un certo 'txcurso. c. 
fiiicor fit piu, net momenta in 
cui ItOAsellini. rial racconto di 
Monlanelli trasse il film II ge 
neraie Della Koveie . H. infat 
tt. Selli si 6 seriito del film 
come confoiuo cont*oppunlo al 
la sua ricnstruiittne sottolmean 
do con enerma anche ali in 
iinwwnti scemci adottati do 
Rossellmi e dall'attore De Sica 
per rendere simpatico al puti 
hlico d personaaaio cinemato-
arafico. Ora. il primo mterio 
QHtno <ori)e proprio a quetUi 
punto. Crdicare un autore << 
lanalisi che Selli lia futto del 
t'lm di Rosiellini era indiiti 
hiaiiwrite critica. fortcmente 
critica) semplicemcnte pcrclii 
questi si e allontanato dalla 

realta dei fatti nella sua o 
pera. n pare ahhia poco sensn. 
Al Hnule. per quanto rifmarda 
'I )ilm II gencrale Delia R o 
ve re . il vero Hertoni e quelle. 

creato da R'K-ebni. * che tl 
Rer'itni out.'lit in ncll'l : . fa 
'.o.<e <fato lull a!t"> uomo. h'i 

,n «'. ••'no riii"irl(n:o 
lmpurtuu'e e ;ntcre>-a'ife. in 

' '••ce. e chivierst per<he ma> 
Mo'itanell: pr ma e Ro-^ellmi 
pot -i -iano sen t: proprio del 
'a <!ona di que^t'uomo \,"r con 
'iurre d loro di^cor.-o. La ft 
•jura di Bertimi fitttem c-verp 
nencata per hollare una -pia 
> contrapporre a'l t<\a. in ui 
onzzonle piu laroo. la stotji 
umana dei comhattenti de'la Re 
•"•\tcnza. Imt'ce. Ro**vllnn no 
lirestj .-punto dalla -'ona di Rcr 
toill. mot]! 1 imminl't pr'^rjr^dn 
mente. per pre-entare la con 
ier-.'.one di un caltrone m un& 
^ ' i r t i d\ c roc . K qui -t'.i i\ pun 
to: -u que-to. i".fatti, ' / '« nel 
l'J'>'J. quando II ^eiw-s'.'- De..a 
Ko'.v.'i appaicc iwiti oc'ic/•in 
•l\ \ eneziu si accer-eru le discus 
-'IOIII. D'jpo J.i nimi. Romvllini. 
tortiara ai temi della Re-.-te>K(i 
in questa ctuaie. con un prola 
Qontsta - neuativo *. Perche' 
Kra dan era un iwxlo numn i/i 
Wiiardare alia Resi>teii2a'.' Q 
era solo un modo di toahere al 
la Resistenza certi suoi precut 
connotati ideali? Ecco. seeondo 
not, nel racconlare la vera sto 
ria della sp\a Bertotu. Piero 
Selli arrebhe doruto utjrontare 
dtrettamente questi nitcrroaatin 
e portare tl tliscorsa fno in 
foruio: co<i. ci r>are. it sua pro-
tiramma acrehlte acqttistato r * 
spiro e sarehhe andato oltre la 
pnra Ticostruziane documentaria 
di un * caso » conlroierso. ma di 
limitatissimo tnteresse. in se e 
per se. 

Insomma, il vero •• ca<o . . di 
ciamoli pure, nun e quello dt 
Rertnni ma quello del aeneralv 
Delia Rovere cinematoqrafico: 
anche Selli lo ha acvertitn. na 
nan e rwscito a spnstare il svn 
tiro, a non lo ha valuta. 
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Programmi 

Televisione 1 
12.3* HA PR RE 

Corso dt frmnctwe 

13,0* TANTO KRA TANTO A N T K , , 

13.30 Tt.LF.GIORNALfc 

H.M SPECIALE TVM 

17.00 GIOCAGIO* 

17.3* TELEGIORNALB 

17.45 I.A TV DEI RAGAZZI 
*.*. T , r , e „ d ° , n P e : , r r * r a n d < hat iagl ie (srrnfCKialo suii.. 
vita di Enrirhetta 0 « e c h e r S t o w * ) : b) L* vela; e> AU«xr> 

IMS ITINERARI 
La scoper t* del trcoro dl Marllk 

19.13 SAPERE 
Miidp e still del nostro secoln, a cura dl r.mtlto Garroni 
(quinta puntata) 

19.45 TEI.EGIORNAI-E SPORT. Not iz ie del lavoro. Tronarh-
ital ianr, OgRl al Parlamento 

TELEGIORNALE 20.30 

21.00 

22.00 
23,041 

L.\ PACE PERDIJTA 
Sesto ppisodio della sprir rurata da Homhrri Bianrhl. An 
rora una volta . c-ontrappnnenrto « dpmorra/ lr nrcirientali • 
e « dittature », Bianrhi cerca di trarrjare un quadro dpll • 
siituazlnne mondiale nel 1913. 

MKRCOLMH' SPORT 

TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
13.00 SAPEKE 

Curse di inclese 
21,00 TELEGIORNALE 

21.15 ANIMK SIT. MARE 
Kllm KCRia di Henry l l a t h a u a v prntii^onisli ( iarv c o o 
per. George Raft. E' un tipieo fiim d'avventure amhientato 
neU'Ottocento r condotto con mano sicura dall'anile Ha 
t h a » a > : rKn-nnta la storia. a HPIO fine, della loll*, dl un 
marinaio del s e r v u i o s e sre to rontro il Iraffico di schiav I 
condotto dalle navi inKle>l. 

22.1(1 I / X P P R O D O 
Tra i &ervUi In programma staM-ra, re n'e uno sulla poesia 
•.ntiric:i rnmanrsia Semhr^ inline che il servizin aull'in-
f lncn/a della TV Mil l intuiaccui drRli Italiani. -uiniinrlai" 
per almenn tiuattro vo l te e poi sempre r i n \ i a m . riesra .1 
vedere la luce. 

Radio 
NAZIONAl .E 

GIORNVM- RADIO: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 

6.30 ('orso di l ingua ledpsra 
7.10 MllMCa s lop 
8..10 |.i- eanzonl del matt ino 
9.0* Colonna musirale 

10.05 I.a Radio per le S iuole 
10,35 Le ore della mnsira 
U.AK I n disco per Testate 
11.30 I ' m voce per vol 
12.05 t 'ontrappunlo 
13.15 i n dlsro per f r s ta te 
14.00 l r ' s m l s s i o n i rcijioiiall 
I l.l.i / l l . a l d o n e italiano 
15.35 II giornale dl hnrdn 
15.15 Par,ua dl success! 
16.00 Prosramma per i pirroli 
Iti.30 Folklore in sa lo lm 
17.05 Per voi i;io\ani 
19.13 till ullimi Kiorni di pom-

pei 
!" in Lima p.-.rk 
20.15 II uririo del lacchinn 
21,00 1 canlaulor i : Nico Fi-

dem-11 
21,15 concer to s lnfonico 

SECosno 
GIORNAI.E RADIO: ore hill . 

7.30. J.30. 9.30. 10.10. 11.10. 
12.15. 13.30. 11.30. 15,10. 
Ht.30. 17,30, 11.30. 19,30. 
H. 24 

fi.00 Svcgliatl e canta 
7.10 t'n r!!.-;ri) err !'r'.f.itp 
7,43 Bll iardino a tempo dt 

musica 
9.0S e n m o * perch* 
9.15 Romantlra 

1000 II plttore di santl 
10.17 Taldo e freddo 
10.10 ch famate Roma 3111 
12.20 Trasmissloni regional! 
13.00 Al Nostro serUzfo 
13,35 I e occasioni di Romolo 

Valli 

l i o n .Juke-hox 
14.15 l l ischl in \ e t r i n a 
15.00 Motivi s ie l t i per vni 
l«.oo L'interruttnre 
IK.35 La Discoteca del Radio-

corrlere 
17.10 Pomeridiana 
17.35 Classe iiiilra 
18.<Ht Aperit ive in mus ic* 
19.00 Canzout a due tempi 
19.50 Punto e virgola 
20.01 Nottl irno dl primavera 
20.15 I n disco per res ta te 
21.10 II mondo del l 'opfr* 
22,10 I.e occasioni di Romolo 

Va'.U 
22.40 Novi ta disrngrafiche a m e . 

ricane 
2.1.IW I ron.ichc dol Me//ogioinr> 

T E H / O 
III On Concerto <li a p e i m r * 
m l i o,u.trte::i " t luinlett i di 

l.llIKi HiTihcrini 
11.20 1'olitonia 
11,35 l . irlrhe da camera it*-

liam-
12 20 Mlisiche parallele 
12.55 Intermer/o 
l l . i o I maestri deH'iiiterpreta-

/ l o n e : Ilirett Otto Klem-
perei 

1130 Metodrainma In sinienl 
15.30 Giuseppe MartmTl 
Iti,15 w A. Mo/art 
IS.25 Mlisiche italiane d'nggi 
i<i.,K» if. Scarl.'tti 
17.45 G. Muff at 
• 8,00 Not iz ie del Tersn 
18.15 Muadranle ernnomiro 
18,30 Musica leggera 
18.45 Piccolo ptane ' j 
19.15 Concerto di uijnl sera 
20.30 Le originl della seeonda 

guerra mondiale 
21 00 ( e lehra/ ion) rossiniane 
22.00 II Giornale nei Ter/o 
22.10 I 50 anni deila rotida 

VI 9EGNAI.IAMO: . 1 rlncjnant anni della Ronda . (Radio. Ter?o 
ore 22.301 • E' la prima trasirmslnne dl un ciclo cu ia io da Giu
seppe Castlerl per rlrordare la famosa rivista rhe mi>/M seecl« 
fa rlunt molt I Intellettuali e t r g n o una data !meressa»t* a t l l a 
•toria della cultura italiana, 
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