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Linguistica 

Finalmente 
in italiano 

II ling uaggio 
di Sapir 

Tradotto da Paolo Valesio per Einaudi il 
saggib eh*> nol 1921 segno una svolta 
deeisiva per lo strutturalismo americano 

L'in/luenza del pensiero 
l inguist ico di Edward Sapir, 
in relazione alia svolta de-
cisiva che ne derivo per lo 
struttural ismo statunitense , 
non e, di fatto, inferiore a 
quel la esercitata sul le scuo-
le europee dal pens iero di 
Ferdinand de Saussure. p e r 
ques to mot ivo non e il caso 
di giust if icare ques t s tra
duzione (E . Sapir, /{ tin-
guaggio- Introduzione alia 
linguistica, a cura di P. Va
les io , Einaudi, Torino 1969, 
pp. X X X I V + 2 2 7 , L. 1800): 
si potrebbe invece lamen-
tarne i l ritardo, visto c h e 
Language e del 1921, ri-
spet to ad altre traduzioni: 
russa (1934) , o landese 
(1949) , . francese (1953) , 
portoghese (1954) , tedesca 
(1961) . I meriti de l lingui
sta sono noti: proposta per 
una classif icazione morfolo-
gica de l le l ingue, considera-
zioni vitali per lo struttura
l i smo americano, v is ione de l 
fatto l inguist ico c o m e costu
m e acquistato e n o n istinti-
vo ( e da questo la dissipa-
zione di molt i equivoci cir
ca l 'ambigua e pericolosa 
equivalenza razza/ l ingua) , 
opposiz ione alia rigida se-
parazione tra grammatica e 
fonetica, ecc , 

Cid che questo l ibro ci ri-
proponc oggi non k pertanto 
u n a riwlutazione ( d i cu i 

zzz 

non e'e mai stato b isogno) i 
di Sapir, quanto nuove con-
siderazioni, particolarrnen-
te attuali, sulla figura, sul-
la formazione e sui doveri 
del l inguista. Si al lude al 
fatto cbe la formazione di 
Sapir fu quella di un antro-
pologo. Se pensiamo che la 
l inguistica faccia parte di 
una piii generale scienza se-
miologica (cfr. F. De Saus
sure, Cor so d i linguistica 
generale, a cura di Tullio 
de Mauro, Laterza, Bari 
1968, pag. 26) si capisce co
m e il l inguista debba ne-
cessariamente essere a co-
noscenza e tener conto di 
tutti i s istemi semiologies di 
cui una cultura. quel la di 
cui si studia la l ingua e ma-
gari in relazione con quante 
piu e possibi le , e costituita. 

In altre parole, e parlia-
m o di Sapir c o m e di un 
esempio , il l inguista ameri
cano non si lascio chiudcre 
in angoli di angusta visua-
le e, in virtu di questa di-
sposir iooe , gli fu coosent i to 
di r iuscire ad evltare una 
interprctazione unidimensio-
nale del fatto l inguist ico e 
di intravvedervi una serie 
di f enomeni sociali , scienti-
fici, estet ic i , tccnici , lettcra-
ri, di rapporto ontologico 
con il pensiero, (v. G. C. 
L c p s c h k y , La linguistica 
atrutturale, Einaudi, Torino 
1966, pg. 97 e s egg . ) , dimo-
strando in tal modo di sa-
per mantenerc quel fecondo 
contatto con i fatti di cul
tura, che e poi la garanzia 
au cui oggi si intraprendo-
no indagini di t ipo intcrdi-
scipl inare. 

Quanto s'e detto non pu6 
in alcun modo giustificare 
l ' immagine di un Sapir uma-
nista senza il rctroterra di 
profonde giustiBcazioni teo-
riche e scientifiche. La mol-
tepl icita dei suoi intcressi 
non deve trarrc in ingan-
no: Vales io aflerma giusta-
mente che Sapir fu sempre, 
prima di tutto, un linguista 
(pag. XIII) ; lo provar.o la 
concretczza del le sue espe-
r ienze ctnografiche (v., ad 
es., i saggi sul le l ingue uto-
azteche) , le sue anticipawo-
ni su queH'attuale capitolo 
dclla l inguist ica che e la 
grammatica generativa (v. 
E. Arcaini , Principi di »w-
guistica applicata, II Muli-
no, Bologna, 1967, pp. 139-
140) , la sua concez ione di 
sistema fonetico, la ch ia rez -
za con cui si e spresse su ! 
difficile concetto di fonetna; 
la sua disposizione, in altre 
parole, a l tamente specializ-
zata ne l le concrete indagini 
l inguist iche . 

La traduzione di Paolo 
Vales io e accutata e preci-
t t ; cd anche di piu; la te-
t t imonianza di un atteggia-
m e n t o r iconoscente che si 
concretizza nel puntuale ten-
t t i i v o di re interpretarc i l 

testo sapiriano secondo le 
reali es igenze dell'espressi-
vita della lingua italiana, 
senza per questo alterare il 
rigore esposit ivo del tratta-
to scientifico: dove si vede 
come la traduzione pud di-
v e n i r e o p e r a intellettuale. 

Sergio Scalite 

Mostre a Roma 

la scomparsa del fondatore del «Calendario del popolo» 

Giulio Trevisani 
e morto a Milano 

DaH'attiviti creative nel campo dello spettacolo alia milizia politica - La 
nascita della sua rivista e la battaglia tenace per una cultura popolare 
La produzione nel campo degli studi di storia del movimento operaio 

Ieri mattina aU'alba, e morto 
a Milano, nella sua abitazione 
di via Compagnoni 6, i] com
pagno Giulio Trevisani, a w o 
cato. giornalista. criUco teatra-
le. Alia moglie Silvia, al flglio 
Giuseppe, ai due nipoti wno 
giunti mo'tissimi telegrammi di 
condoglianze: fra essi quelli del
la direzione del PCI e della Fe-
derazione milanese, della dire 
zione dcU'Unitd, del Calendario 
del popolo. di personalita del 
mondo culturale. 

I funerali si svolgeranno 088i. 
martadi 20. alle are 10.30, par-
tendo da via Compagnoni 6 

Giulio Trevisani nacque a Na-
poli il 21 luglio 1890. Lo spirito 
della sua citta e rimasto sem
pre con lui, anche quando do 
vette lasciarla, nel 1921. per 
venire al Nord: e a Napoli egli 
e sempre stato intimamente, 
umanamente legato, come alle 
radici piu vere della sua per
sonality forte e arguta, alle ra
dici piu autentiche di quell'in 
sieme di caratteristiche umane 
che si chiamano « sentimenti ». 
Negli ultimi anni s'era creato 
un piccolo riTugio in Ligufia. 
dove andava a passare resta
te: sct-ndere a Napoli sarebbe 
stato troppo faticoso. Ma Na
poli e'era sempre, presente: in 
tutto cio che Trevisani era, im-
possibilc pareblie stato discer-
nere quanto vi era di dovuto 
alia sua gente, alia sua terra. 
alia sua citta. 

Abbiamo detto che abbandono 
Napoli nel 1921. La |asri<V gia 
laureato in legge, chiamato a 
Milano a dirigere la Confede-
razione nazionale dri lavoratori 
del teatro; ma a Napoli era gia 
assai nolo per il sun spirito 
caustico che gli dettava lu SUP 
eollaborazioni al giornale umo 
ristico « Monsignor F'errelli *t e 
soprattutto per l'attivila sinda-
cale nel campo dello spettacolo. 
Nel 1920, infatti. aveva eosti-
tuito il Sindacato dei lavoratori 
del teatro del Mezzogiorno. 

In qviello stcsso anno. poi. ba 
luogo il suo debutto come au-
tore di rivistc; e lo pseudonnno 
che si sceglie e ancora un lfinn 
alia sua cittA. Guido Di Na 
poli. Con tale nomc scrivn 
<4 c 4... 8 ». alia quale segue, 
nel giro di alcuni anni, una se-

Telegrammi 
di Longo 

e Napolitano 
// compagno Luigi Longo ha 

tnriafo alia lamiqha Trevisani il 
seguente telegramma: 

In questo dolnroso momonto ac-
coglietc le piu sentite condoglian
ze del Partito comunista e nne 
personal! per la scomparsa del 
enmpagno Giulio Trevisani rhe 
rappresenta una grave perdita 
per il nostro partito e la cultura 
italiana. Fondatore del Calenda
rio del Popolo c suo direttore 
per lunghi anni. critieo apprcz-
zato e conoscitore esperto pro-
blemi teatro italiano. assertore 
impegnatn sviluppo cultura ita
liana, progressiva e antifascists, 
il compagno (Jiulio Trevisani. nel 
solco dclla migliore tradizionc 

dcgli intcllt'ttuali italiani. ha dato 
un contributo personate incsti-
mabile per appagare I'ansia di 
conoscerc e di eomprendere di 
migliaia e migliaia di lavoratori 
italiani, 

Con un fratemo abbrarcio. 
LUIGI LONT.O 

II compagno Giorgio Napolita
no ha co/ti toleqrafalo; 

La perdita compagno Giulio 
Trevisani colpisce il nostra Par 
tito e la cultura democratica. 
Fondando il Calendario del po 
polo et con le sue initiative edi 
toriali Trevisani ha notevolmente 
contribuito all'elevazione cui 
turale dei lavoratori e ad rinno 
vamento cultura italiana. 

Vi siamo fraternamente vicini. 
GIORGIO NAPOLITANO 

rie di spettaculj di varieta di 
ottimo suceesso. tra cui cc n'e 
uno dal titolo premonitore di 
c Calendario* (1924). 

Sono. dtielli, gli anni dell.i 
milizia politica attiva. Socia-
lista, cull few parte della fra-
zmnc terzinternazionalista che 
nel '21, a Livorno, non pa.ssO 
nel Partito comunista tna che, 
csnulsa dal partito nrl ".':< n! 
congresHo di Milar.o del PSI. 
entro in blocco, il l."> agosto 
1924. nel PCI. Di tale frazione 
Trevisani fu autorcvole es|w-
nente. insicino a Maffi. Kibnldi. 
L,iz7ari, ZaiHtta. Intanto il fa-
scisino si stahiliz/.ava. Antifa-
scista deciso. Trevisani dovette 
dedicarhi al teatro in modo sem
pre piu anonimo, scn\endo tosti 
per spettaeoli chiain.iti «Cock
tail ». In questo campo fu fa 
mosa la compagnia dei De 
Kege. Venuto in auue. fra il 
'3.1 e il '.(!! •:«). I'avanspcttacolo. 
Trevisani non solo MTISSU CO-
piom pel ISM), in.i l|lr('s^o an
che. il,i nnpresariit. numerose 
ciimp.mmo, lasciaiulo. in (iviesto 
genere «minore» ma non per 
questo nieno linportante. e po 
polare. una Iraccia durevole. 
La gciior.i/ioue, diciamo, del 
Tolo v quella ilei Hascel nil 
dovellcro IIIDIIO 

PaS'Mti gli anni dclla guerrn 
e (leir«HViipazione a Koma, nel 
I'apnle del '45 si fa promotoro 
della pubblicazaonc di una spe
cie di bollettino culturale della 
se/ione .^tamiw e propaganda del 
Partito comunista, c\» da il ti
tolo di Calendario del popolo. 

K' un foglietto di pochi mezzt, 
ma e.sso nsponde alia necessita 
di informazjonc culturale e po-
litk-a che nell'Italia della Rest-
sten/a e della liherazione h or-
m.u a hvello di masta: si trat 
ta di bruciare le tappe. di di-
struggerc nel pi'."i breve tempo 
|H>ssibile tutta I'impalcatura di 
iiHvi/ogne ehe il fascismo ha sa-
put" creare in ogoi camixi del 
sapere. II metodo esr*witivo, la 
tKTasiono per la trattazione di 
date e avvenimenti sono sernpli-
<'i. for^e semplinstici. Ma il sue-
cesso o tale ehe pochi moii do-
tlo l'ii.-oita a Roma, il Calendn-
rio del pofwlo si trasf^nwe a 
Milano e assume la veste di una 
n\ ist.i mensile che raggitinge 
ben presto le ''00 mil.i eopir 

I94fi. 1947. I94H. 1949... sono 
gli anni d'oro della rivista alia 
quale Trevisani dediea tutta la 
sua attivita e il suo enhisiasmo. 

L'infaticabilitii di Trevisani di-
venta. nei circoli culturali, nelle 
sezioni di partito, proverbiale: 
egli sente che la sua e una bat
taglia. e oi si butta dentro con 
ardore e passione. Piu che al 
ripensamento teorico, alio studio 
di quelle che notrebbero essere 
le ragioni di una ailtura * po
polare » in Italia, e'e in lui co
me il senso della urgenza di 
fare, di costruire comunque qual-
cosa. di aiutaro, soprattutto — e 
questo e uno dei punti fooda-
tnentali della sua biografia cul
turale — gli operai e i contadi 
ni. la gente semplice ehe non 
ha potuto studia re e prepararsi 
il bagaglio culturale indispensa-
bile, a farselo, a procurarselo. 

Poi verranno gli anni piu dif-
ficiJi, quando sui mercato del-
La c cultura di massa » saran-
no lanciate pubblicazionj oon al-
tri e ben maggiori mezai, e la 
concorrenza si fara presto de-
cisiva. Trevisani inventa allo-
ra la dispensa da inserire nella 
pubblicazione: una Encyclopedia 
nuovissima ch« portera a termi 
ne e poi dara alle stampe in 
piu volumi. E' il prime esempio 
di edizione a dispense nella 
pubblin'stica italiana. 

Parallclamente al lavoro di 
direttore del Calendario del po
polo. si stende, tra gli anni cin-
quanta e sessanta. la sua pro
duzione divulgativa nel eampo 
degli studi di storia o di storia 
del movimento opr\aio. Frutto 
di un costante aggiornamento e 
la Piccolo enciclopedia del so-
cialismo e del comunismo. pas-
snta da! volumetto iniziale ai 
due grossi volumi di oggi; agi
le e puntuale e la sua Sloria del 
movimento operaio italiano in 
due volumi delle Kdizioni del 
Gallo: interessante. sempre a li-
vello di dignitosa. aecurata di-
vulgazione, la sua .Storia d"7fa-
Jio, in due volumi (in collabo-
ra/ione con Stefano Canzio). 

Forse intesa come un gradito 
otium alle fntiehe della divul-
ga/.ione. e forse piii scientifica, 
e la produzione di Trevisani in 
campo teat rale. Di lui ci resta-
no un brillante studio su Raf-
faelp Viviani e un'attcnta anto-
lOUia sui teatro napoletano in 
due volumi. ehe racooglio anche 
tosti ine<titi o sconosciuti. tra 
cui la fa mosa Annclla taverna-
ra di Portacapuana del Davino 
e la Monaco fau:a del Trin 
chera. 

Diciamo mfine di Trevisani 
critieo militante di teatro. Dal 
1947 al 1964. egli registro sul-
n/nil« di Milano tutto quanto 
avveniva nel teatro italiano. e 
chi volesso avere ocgi un'idca 
di qtiosti quasi vent'anni di tea-
tro, problemi, spettaeoli, regi-
•̂ ti e attori. potret>be leggere 
eon profitto il volume che rac-
coglio le sue maggiori roeensio-
ni. II libro e concepito in modo 
da prespntare le critiche teatra-
li in ordine cronologico. cosi da 
off-ire al lettore una specie di 
storin del teatro at tra verso la 
cronnca di rapprespntazioni av-
veniite a Milano o in Italia. 
cSpettatore privileuiato». per-
che sa quanto il comune Ictto-
i-e del giornale ignora. Trevisa
ni raeeonta nelle sup reoensio-
ni con ampiezza di parficolari le 
trame: e la sua penna insiste so
prattutto sui siuniTioato lettera-
rio.soeioloffico delle opere. 

Ora tanta operosita taee per 
sempre. Ma noi. che abbiamo 
avuto in sorte di e.ssere stati 
collaborntori per anni di Trevi
sani. noi tutti eompasni e ami-
ci. la rieorderemo come un 
osem|>io prczioso. 

Arturo Lazzari 

Un'importante rassegna alia 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

Arte contemporanea 
in Cecoslovacchia 

A sinistra • 
Bohumil Ku-
bi*ta: « | m . 
piccate », 

im 

A destra -
B e d r i c h 
O l o u h y : 
c Piccolo 
dancing • 

E' aperta a Roma una ras
segna dedieata a « L'arte con
temporanea in Cecoslovac
ch ia* ohe e la prima, in Ita
lia, a carattere panoramieo ed 
e patrocinata dai ministeri de-
gli Esteri e dell'Istruzione dei 
due paesi. 

La mostra occupa alcune sa
le della Galleria Nazionale di 
Arte Moderna e restera aper
ta un mese. Al visitatore ita
liano e presentato un panora
ma sommario delle tendenze 
e dei protagonisti delle vicen-
de artistiche cecoslovacche 
che sono cosi attiva parte del-
Parte europea. Del centinaio 
di pitture e sculture esposte 
21 fanno parte della sezione 
retrospettiva comprendente 15 
pionieri e personalita tipiche 
dell'arte d'avanguardia. Fran-
tisek Kupka e rappresentato 
da un quadro as trat to del 
1911-23, Primavera cosmica, 
abbastanza significativo, per 
1' organizzazione astratta di 
un' immagine naturalist ico-vi-
sionaria, dell'apporto cecoslo-
vacco al momento piii co-
smopolita deU'astrattismo eu-
ropeo. 

Certo un solo quadro, e per 
un autore cosl legato come 
Kupka alia variazione seriale, 
e troppo poco. E non ci gua-
dagna, nel catalogo, a essere 
riprodotto rovesciato. Di fred-
da maniera cubista e Donna 
con tappeto dipinto nel 1921 
da Emil Filla. A malinconia 
nordica e ricondotto il colore 
fauve mediterraneo nel Busto 
(1915) di Antonin Prochazka. 
Di un cubismo ehe sembra ri-
rartorire Rodin e la bella Te
sta di Viki plasmata da Otto 
Guttfreund nel 1912-13, Di 
grande valore costruttivo, as
sai vicino a coeve pitture di 
Gris e Picasso e ai primi « ri-
lievl » dl Tatlin, e la testa di 
Impiccalo dipinto, nel 1915, da 
Bohumil Kubista con una ma-
gnifica gamma di ™rigi dram-
matici. Con 1 suoi grafici 
astratti, mediante l'uso osses-
sivo dell'assemblage, tra il 1920 
e il 1930, Vojtech Preissig ha 
realizzato dei gelidj incubi 
« o p » , quei suoi Senza tttolo 
derivati dai Merz dadaisti di 
Sc-hwitters e che tuttora si 
vedono come grottesche allu-
cinazioni visive sulla burocra-
zia. Pure un'opera a testa ban-
no 1 surrealist! Frantisek Ja-
nousek, Josef Sima, Jindrich 
Styrsky, Udo Fulla, Hana Wi-
chterlova, Frantisek Gross, An
dre j Nemos; la Toyen e pre
sente con le nove litografie di 
Nasconditi guerra (1944) e 
quel surrealista indlpendente 
che fu Zdenek Rykr, suicida-
tosi al momento dell'occupa-
zione nazista, e rappresentato 
dai due cicli di assemblage, 
Crecia e Oriente, del 1935. Dal-
rinsieme non ci sembra che 
sia stato messo in evidenza, 
come meritava. 11 surrealismo 
cocoslovacco e praghese. 

A questa sezione retrospe^ 
tiva fa seguito la presentazio-
ne di 18 artisti d'oggi rappre-
sentativi delle rieerche piii at
tuali neOsurrealiste, neoinfor-
mali, neoastratte geometriche 

e cinetico-luministiche. Gli ar
tist) scelti sono Jiri Kolar, 
Vladimir Janousek, Zbynek 
Sekal. Jiri John, Vladimir 
Boudnik, Karel Malich, Sta-
nislav Kolibal, Mikulas Me-
dek, Eva Kmentova, Milan 
Dobes, Jiri Balcar, Hugo De-
martini, Karel Nepras, Be-
drich Dlouhy, Jaroslav Voz-
niak, Alena Kueerova, Stani-
slav Filko. Josef Jankovic. Lo 
standard plastico di questi 
autori e fatto sui giro delle 
informazioni visive interna-
zionali e non e inferiore ri-
spetto a quello delle giovani 
generazioni artistiche inglesi, 
francesi, italiane, tedesche, 
spagnole. 

Sia nella sezione retrospet
tiva sia in quella attuale non 
ha trovato dooumentazione la 
arte espressionista che pure 
ha avuto una storia importan-
te, soprattutto con gli artisti 
cechi. Non vengono presentate 
opere del periodo del reahsmo 
socialists e, nel catalogo, que
sta esperienza viene espulsa 
dal corso storico dell'arte ce-
coslovacca. Le esperienze pla-
stiche ultime sono dominate 
daU'apporto degli artisti slo-
vacchi. 

Nel catalogo U critieo Jin
drich Chalupecky ricorda al
cuni precedentl culturali e, 
fra 1'altTO, scrive: « ...La nazio-
ne ceca e quella slovacca han-
no, in Europa, una situazio-
ne geografica estremamente 

delicata: spesso difendono in-
vano la loro indipendenza po
litica. Tanto piu importante 
per loro e 1'indipendenza cul
turale. A questo si deve il lo
ro persistente attaccamento 
agll stili internazionali, il go-
tico, il manierismo, il baroc-
co. Anche piii difheili che 
quelle della Boemia le condi-
zioni della Slovacchia: e for-
se per questo essa ha conser-
vato gelosamente la sua tra-
dizione culturale popolare. in 
una straordinaria condizione 
di integrita e originalita». 

II profilo critieo parte da-
gli anni avanti la prima guer
ra mondiale quando Boemia 
e Slovacchia costituivano par
te integrante della feuda-
le monarchia austroungarica. 
« Antigermanica » e « filofran-
cese » Parte cecoslovacca, che 
serba tuttora profonde radici 
nella grande tradizione baroc-
ca (e di radice barocca anche 
1'accentuazione della missione 
etica dell'arte cosl tipica fra 
1 cechi) , gia nelle prime ricer-
che fra tradizione e avanguar-
dia, tende a compensare la fra-
gilita politica con la creativl-
ta culturale, con l'indipenden-
za culturale. Ci sembra che 
I'interpretazione data dal cri
tieo di questo carattere, in un 
particolare momento storico, 

Notizie 
0 Dopo Le redini bianche, 
un altre romamo * stato tro
vato tra le cart* dl Pier An
tonio QuarantotH Gamblni, lo 
scrlttore istrlano spentoii 
pramaturamente • Vvneiia 
nell'April* 1H5. Si intitola 
La corsa di Falco (Einaudi 
editors) e si rlcollcga al piii 
caro e ambizioio progetto 
dello »crittore, quel ciclo di 
un'infanzia sullo tfondo del
la Grande Guerra che ha per 
protagonlita il ragazzo Pao
lo. II romanzo che ora esce 
aggiunge al motaico la tes
sera che ancora mancava: 
e la storia di una esplo-
railone infantile cui fa da 
ifondo la villa de' nonni, 
con II tuo ntaglco paatag-
gio a le preseme amlche del 
cocchiera Ton), del cavalli, 
del canl. Poi qualcota si 
incrlna nella goografia cal-
m« della vacanza: arrlvano 
alia villa alcuni toldatl. 
brlllano al tola I pallonl 
franatl, I' ortizont* tutiulta 
dl scoppl dl cannon*. An
cora una volt*, Ouaran-
lottl Gamblni al rlvala 
narrator* elegant* • tottlla, 
capac* dl gettar* il tuo sen-
slbll* tcandagllo In una eta 
rlcca dl *liiflv* maravlgli*, 

di misterlosl presagl. 
# La Segreteria della Prima 
Triennale Internationale del
la Xilografia Contempora
nea (Castello del Pio — 
Maggio-Novembre 1969) pro-
mossa ed organizrata dal 
Museo della Xilografia « Ugo 
da Carpi • In occasione del 
V centenario della nascita 
dl Ugo da Carpi e in pieno 
fervore organizzativo. Oltre 
40 Paesi hanno gia aderito 
all'importante manifestazio-
ne che avra la prima rasse
gna mondiale di questa anti-
ca arte. I delegatl agll In-
viti presso le singole nazio-
ni, scelti fra I critic! piu 
qualificatl • gli organism! 
piu rapprAsentallvl, hanno 
gia svolto II loro compito 
e comunlcato I noml degli 
artisti da invitare. Gli Invi-
ti per I'ltalla fatti dal De
legate Marco Valsecchl so
no I seguentl: Nicola Ga-
lante (Torino), Lorls Gua-
lazzl (Urblno), Mlno Mac-
carl (Roma), Tranquillo Ma-
rangonl (Genova), Alberlco 
Morena (Soot* to), Mauro 
Ragglanl (Milano), Pletro 
Sanchlnl (Urblno), Lulgi Spa-
cal (Trieste), Remo Wolf 
(Tr*nto). 

sia estesa all'arte cecoslovac
ca in tutto il suo corso e at-
traverso le sue complesse vi-
cende fino a oggi. 

Si tratta di un'interpretazio-
ne certo suggestiva ma fre-
nante e che solleva subito una 
quantita enorme di problemi, 
ai quali il catalogo sfugge. sui 
significato e sui destino di 
un'arte di compensazione, di 
costo umano, di opposizione 
intellettuale. di liberta fanta-
stica in sostituzione della li
berta reale. Secondo tale in-
terpretazione, l'arte avrebbe 
soltanto un destino statico, 
rassegnato e disarrnato; si pre-
cluderebbe certe aree di real-
ta e, alia fine, sembrerebbe 
escludere la possibilita di un 
intervento rivoluzionario (fon-
dato sui eonvineimento che la 
arte sia nel mondo m o d e m o 
una potenza umana esatta e 
specifica con un suo potere 
conoscitivo-formativo della vi
ta) entro i conflitti attuali fra 
capitalismo e socialismo, en
tro lo sviluppo del socialismo 
per quanto tragico esso pos-
sa essere. 

Siamo consapevoli che la 
questione artistica e grossa « 
1 'esperienza ci ammonisoe cbe 
e necessario lasciare il discor-
so molto aperto sui presente 
a sull'awenire. Comunque, a 
nostro gusto e per quanto pic-
cola sia la nostra esperienza 
culturale moderna, non sara 
una mterpretazione frenante 
dei fenomeni artistici a met-
terci ai sicuro daila pressio-
ne gigantesca dei fatti contem-
poranei. Ci sembra, anzi, che 
proprio la mobilitazione rivo. 
luzionaria dei mezzi del dare 
forma plastica alia vita possa 
garantirci di operare alia pa
ri e a livello di potere, Quan
to all'arte contemporanea in 
Cecoslovacchia. anche alia pri
ma occhiata di un «vernissa-
ge» , ci si pub rendere con
to che essa e una miniera di 
energia moderna: e si deve 
riflettere che e un'energia 
che potra andare in molte di-
rezjoni. Noi siamo stati im-
pressionati, alia visione delle 
opere, dal potenziale interna-
zionaJista di quest'arte e an
che daila manual ita manieri-
stica di questi artisti innova
tor! dell'immaginazione assai 
piu che dalle tradizioni cultu
rali in quanto forme di una 
esistenza nazionale « per l'Eu-
ropa e per il mondo». 

La Cecoslovacchia non e inu
tile e non r.viluppa inutilmen-
te la sua arte — scrive a con
c l u s i o n del suo scritto il Cha-
lupecky. Noi diremmo che 
non solo non e Inutile ma che, 
per le sue tradizioni d'avan
guardia e per l'ipoteca sullo 
awenire posta dal potere di 
immaginazione dei suoi arti
sti, si conferma come uno dei 
luoghi stonci dell'esperienza 
culturale del nostro presente, 
come un crogmolo di forme 
e tecniche di punta. come una 
« officina » artistica attrezza-
ta nei mezzi poetici per cono-
scere a dare forma alia vita. 
I problemi degli artisti ceco-
slovacchi sono anche i nostrl. 
Vogliamo dire che ci sembra 
improbabile che possa avere 
un awenire un'arte di solitu-
dine rispetto ai problemi del 
mondo contemporaneo. 

Di fronte a un'opera dl buon 
piisto plastico contemporaneo 
insorge, infatti, sempre piii 
frequentemente una doman-
da: contemporaneo si, ma di 
chi? Per gli artisti cecoslovac-
chi, per noi, per quanti fanno 
un'arte non decorativa e non 
tradizionalista essere contem-
poranei non b un pnnto dl 
pnrtenza ma un punto di ap-
prodo. Sarft difficile essere 
contemporanei se non si tro-
vera l'energia poetica per ml-
surarst, il piii largamente e 
il piii profondamente possibi
le, con la vita contemporanea. 
E" prevedibile clie il confron-
to sia drammatico. E' possibi-
le che il destino attuale del
l'arte sia quello di dire la verl-
tii vera su questo punto. Co
munque, qui in Occidente, un 
sempre piii grande numero di 
artisti di avanguardia sponta-
neamente va facendo esperien
za one non nur, fiorire un'arte 
armoniosa e di indipendenza 
culturale in una realta dl con
flitti di classe, di violenza pa-
lese e occulta del capitalismo; 
in una realta, cjiche, dove e 
sempre piii in discussione 11 
potere e dove matura la co-
scienza intellettuale che il rea
le approdo al potere dl ster-
minate masse umane rimette 
salutarmente in gioco tutte le 
carte, vecchie e nuove, del
l'arte. 

Dario Micacchi 

Rai-Tv 

Controcanale 
DIRETTA DALLO SP.^ZIO -
Daevero xtraordinarie le imma-
'jmi che la lelecamera a ha in-
nato dallo «pazto. nel secondo 
cAlcjamrnU) con VApollo 10. Se-
quert;e (u'ig/ie. c'narf. jerme o 
me mai si erano cute prima: 
e ft questi COM C'I^ a rendia-
m.') cmitu di quale utrumenta -<ui 
la telecKiune e di come pove-
ramente «'>'.»o venya usato di .<o-
hto. Sembra pn/pno che e->a, 
coatretta .<ulia Trrra a tra^met 
tere tante \mmamm insul.<e e 
miatificate. rinchiusa neali studi 
e neaata alia sua funzione di 
strumento di iiiformazione im 
mediata « dal vco », si vend chi 
da lastu. mo->trandoci finalincn-
te. dallo spazw. tutto quel die 
sa fare. 

* * • 
IL GIRO RAGIOXATO - Ace-
rant criticato. I'altro qmrnn, 
Vavvio della serie dei « proce<-
si alia lappa » condotti da Za-
voli al Giro d'ltalia. perche la 
trasmissione. e'era tembrato. 
aveva puntato soprattutto su 
una rassegna di dtcitmo — 
.'••porfiro e no — e aveva dato 
la stura alle note patetiche e 
retoriche. Per fortuna. non ni e 
insisfito con quel faolio e gia 
nella quarta puntata il * proccs-
so > ha assunto tout piii rapuft 
e concreti. Ci e piaciuto. in 
questo « processo s alia tappa a 
cronometro di Montecatini. il 
cunjronto tra Merckx. Gimondi, 
Adorni e Zilioli. 

Qualcur.o ha osservato che 
esio mancava di grinta, era 
troppo « diplomatics)»: ma il n-
lievo non ci trova del tutto d'ac-
cordo. Son ci sembra auspica-
bile che d * processor si tra-
sformi in una sorta di spetta
colo gladiatorio: sarebbe que-
rto. in fondo. ancora un rifles-
so. negativo. del divismo. 

Secondo noi. si deve puntare 
piuttosto a quella * anahsi ra-

gionala > del Giro cui ha ac-
cennato Zavo'.i: una anahsi ehe 
metta in luce g!t OoP^tti tccnici 
e umani della uara e permetta 
ai U'lciiM'ttatari di t>enetrare 
Tit'Ua strateyia e m'.la tatttea 
d»\ Giro, nel modo .-•te.-'so in cui 
oil atlett lo apron*ano e lo com 
haVono. In ior.iio. per cerfi 
ver»i. il Giro e anche simile a 
una partita a ^cacchi: cia\cuno 
cerca di sfruttare le sue posf.-
hilitd. non solo ft.--'che. in rap
porto a diversi dementi e ti 
muove (lo ha confermatn 
Mercki con il suo alleagiamen 
to di atte^a net confronti della 
. maoha rosa . ) sulla misura 
della intiera gara e non solo 
di una tapim. A questo propn-
s\to. non abbiamo capito. in 
i enfd. perche. alia fine. Pie-
tranoeli ed altri ahhiano insi
st'to a negare •/ valore della 
strateaia per affermare che W-
voana cercare di r i nc t r e . »u-
tiito. tappa per lappa, e basta-
A noi, invece. sembra che est-
sta una • politico * de<ih atle'i 
e delle Case: e ci piacerebbe 
che si dtscutcsse su questo re-
ma Questo < procciso » al lume 
della raoione puo avere un'ottt-
ma hmzione di esercizio critieo. 
e quindi nnti i tifo ». E anche 
di rsercizw autocritico: senta 
bisoqnn: non ce ne voalia Za-
voli. di citare Montaigne. 

* * * 
WESTERN" DEL '-W0 - La 

cena delle befTe. epurata per 
il video, come era prevedibile, 
ha dimnstrato. specie in alcune 
parti, tutti gli anni che ha. sia 
per il contenuto che per la re-
citaztonc. Ma. se si pone men
te ai temoi, non ha funzionato 
peggio. in fondo, dei contem
poranei - ireMern all'italiana ». 
Vogliamo considerarla una con-
solazionc? 

g. e. 

Programmi 

Tele visione 1 
12,30 SAPERE 

• La civilta cinese », a cura di Gtno Nehiolo (Z» puntata) 

I3.*0 CARTONI ANIMATE 

13.3* TELEGIORNALK 

14.H SPECIALE TVM 

15,3* CICLISMO 
Da Follonica, AdrUno De Zan e Nando Martellini seEumo 
larrlvo della aulnt* tappa del Giro d'ltalia; Sergio Zavoll 
conduce II procesco alia tappa. 

CENTOSTOR1E 
• La trattoria del Gunbero Fritto > dl Gianni Pollone 

VIM 

17,3* 

U.4S 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI BAGAZZI 
a) Panorama delle naziool: I'Aujtralla: b) Set tip! in sam
ba (telefilm tratta da una flaba dei fratelli Grimm). 

18,43 LA FEDE OGGI e Conversazione dl P. Mariano 

19.15 

19,45 

SAPERE 
« Gli anni ptu lunghi » a cura dl Renato Slgurta C puntata) 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane, Opgt al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 KNOCK O IL TRIONFO DELLA MEDICINA 
Commedia dl Jules Romalns. Re^ia di Vlttorio Cotiafavi. 
Tra gU Interpretl: Alberto Llonrllo e Flora Lillo. E' una 
satira con tro la strumpntali^zazlonr riplluomo da parte 
delta scienza. II teste e messo in serna cun intelli^enza <t 
assai ben recitato da Llonrllo Chi non l'ha visto (si tratta 
d| una replica) puo scegliorlo con profitto. 

22,10 PERCHE"? 
La rubric* rlspondera ad alcuni lntrrro^atlvl ill staxione 
e si occupera dell'abltudine del bamhini (it succhiarsl II dltn 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
19.00 SAPERE 

Corco di tedesco 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 DA MASARYK A DV11CKK 
Con questo documentarlo in due puntato Alberto Bainl 
e Francesco De Fco intendono rlevocare la storia della 
rrpubblica cecoslovacca. II programme, si dice, ci occu
pera non solo (legl! aspettl polilici ma anche di uuelli 
di costume. Naturalmente, la storia sara nrvocata 1* 
chiave democratico-borKhese. rlpetrndo, prohabilmente, le 
tesi sui « colpo dl Stato» del '48 e cost via. 

22.05 SPEC1AI.K PER Vol 
Si conclude la serie degli spettaeoli. Alia trasmlssinne di 
stasera parteclpano Scverino GUzelloni, Sergio Endrigo 
ed Enriro Intra. 

Radio 
NAZIONALE 

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

6,30 Corso di lingua Inglcse -
Per sola orchestra 

7,37 Pari e dispart 
7,48 Ieri al Parlamento 
8.33 Le canzonl del mattino 
9,00 I nostrl flsll 
9,06 Colonna muslcale 
9,40 Microfono sulla glustizia 

10,05 I.a Radio per le Scuole 
10.15 I.e ore della music* 
11.00 La nostra salute 
11.08 I n disco per restate 
11,30 I'na voce per vol 
12,0i Contrappunto 
13,20 I numeri uno: Mttle Tony 
11.00 Trasmisslonl reclnnall 
14.45 Zibaldone italiano 
15.45 I n quarto d'ora di novitA 
16.00 Ma rhe storia e questa ? 
16.10 It saltuarlo 
17.05 Per vol Ktovanl 
18,58 II dlaloRo 
19.1.1 Grandi speranre 
19,30 I.una-park 
20,15 l.'anelln del nlhelunKo -

Terfa Ktornata - II ere-
puscolo degli Del 

21.35 XX Secolo 
21.50 Melodic nupoletane 
22,15 Concerto del nianista Dl-

no CI an I 

SECONDO 
GIORNVLE RADIO: ore 6.30, 

7.30. 8,30, 9.30, 10,30, 11.30, 
12,15, 13,14. 14,i«, iJ.iO. 
16.30. 17,30. 18.30, 19,30. 
22, 24 

6,00 Prima dl comlnclare 
7.10 Un disco per restate 
7.43 Billardlno a tempo dl mu

l l e t 
8.18 Pari e dispart 
8,4* Un disco per testate 
9,05 Come e perche 
9,15 Romantics 
9,40 Interludlo 

10.00 Koenifimsrk 

10.17 Caielo e freddo 
10,40 Chiamate Koma 31)1 
12.20 Trasmissionl reglonall 
l.'i.oo t'n disco per l'estate 
l.t,t;> II senzatitolo 
14.00 -luke-box 
H.4.? Klhalta dl siiccesal 
15.00 I'ista dl lanclo 
15.18 Giovani cantanti Uriel 
15.35 Fuorigloco 
ifi.oo H bambulto 
16,35 I.'Approdo musical* 
17.00 Bollettino per i navlfaitl 
17.10 Pomerldlana 
17.35 Classe unica 
18.00 Aperltlvo In music* 
19,00 Pins-pong 
19,2.1 $U o no 
20.11 Ferms la mnsira 
21.10 La voce dei lavoratori 
21,30 La valle della luna 
22.10 Rapsodla 
22.40 Nascita dl una muslca 
23.00 Cronache del Mezrogi irno 

TERZO 
8,30 nrnvrnuto in Italia 
9.25 l a vllleggiaiura senza 

smanle 
9,30 l a Radio per le Hcuole 

10.00 Concerto dl apertura 
11.15 Musirhe per slriimrntl * 

llato 
11.45 Arohlvio del disco 
12.10 Autohlogratia dl Severlnl 
12.20 Musirhe Italiane d'oggi 
12.55 Intermezzo 
14.oo Itinerarl operlstlcl 
14,30 II disco in vetrina 
ls,zs concerto slnlnnlco 
17,10 Antonio Plerantoni 
17,45 G. Torelll 
18.00 Notizie del Trrro 
11.15 Quadrantr economico 
19.30 Musics leRgera 
18.45 I.'affare Alaska 
19,15 Concerto dl ogn' sera 
20.30 Diriotto tonate di Mattia 

Vento 
21.00 Muslca fuorl schema 
22.00 U Giornale del Terzo 
22.30 I.lbri rlcevutl 

VI 8EGNALIAMO: « Koenlfsmarck > d| Pierre Benolt (Radio. 
2*, ore 10) . Continnano le puntate dello sceneigi&to tratto dal 
romanzo dl Benolt (la prima e stata trssmessa Ieri). La vlcend* 
si svolge durante la prima guerra mondiale e mette a enntrasto 
la cruda atmosfera della trlnoea con una storia molt* tnaiaattt**. 
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