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America Latina 

RadJografa di in paese sotto i l (ailone del dominio USA 

Brasile: una cavia 
dell' imperialism o 

Dopo la morte del compagno Marighella - Una serie di dati ag-
ghiaccianti sulla penetrazion* statunitense nelle strutture eco-
nomictte e politiche brasHiane - I milrtari della « Linha dura » 

II movimanto rivoluzionario e il contribute dei cattolki 
Tra le naxxool del subcon

tinents amencano ancbe U 
Brasile. come Kdrii e Bolivia, 
contmua ad aUmentare una 
cronaca tragica. E' soltanto di 
sen la notiaia oHla erotoa 
morte, In una axione di jruer-
r.glia del compagno Carlos 
Itarignella ed i dl pocbi 
giomi prima quelle deila ele-
suone alia Presidonxa della Re-
pubblica — da parte di tin 
Congresso federate da cut era-
no stall « cassati» (casxa^ao e 
tannine bratcUano obe mdi-
ca la perdita del dintti poii-
tjci per died aani) un grao 
numero di deputati regolar-
maote elettl — dl un eitro 
militare, II fenerale Emilio 
Garrastasu Medici. Costui 
preside U poeto, iasciato for-
•ooamente libero da un altro 
militare: il maresciaUo Costa 
e S*tv», cotpito il 31 agosto 
acoTBo, da tromboal oerebrale 
• percib impedUo a coveraare. 
A sua volta, Costa e 8ilva 
era succeduto ad un altro mi
litare, U mareaciaUo Caatelo 
Braooo U quale, come e noto, 
nel mano del 1964. con un 
oolpo di Stato appoggiato dal-
l'lmperialiflDM nordamerica-
no, depose fl Presidente co-
atituaionale Joao Gotn&rt e *i-
glo. U seguente 0 sprUe, U 
cosidetto atto istltuxionale nu
mero l con il quale venne da
ta vests ufflciale al oolpo di 
£tsto. 

Con l'ascesa a.la Presiden
t s della RepubbUca del gene-
rale Garrastani Medic; hi de-
finitivamente aasunto 1) pote-
re in Brasile queUa parte del 
miUtari obe appartengono al
ia ettnhe dura> — Is lines 
dura — in seno sile forae ar-
tnate. Oarrastesu Medici un 
personaggio poco noto Ctno a 
qualcbe mase (a, viene addi-
rittura daJ SNI (i servlzd na-
aionall di sicurezza) 1 cul le-
gami — meglio sarebbe dire 
fa cui dipendenza — con la 
CIA sono not! a tutti ancbe 
in Brasile. Anohe il vice Pre
sidente. 1'atnmiraglio Augusto 
Rademaker Grunewald, an-
partiene alls stessa linea. An-
ch'egii face parte oella gtunta 
militare che depose It Presi
dente Goulart e, net succea-
sivi gabjnetti miHtari, deteone 
U portafogll della Marina, 

Si perpetua cosl, in questa 
travagllata parte deU'emlsfero 
araerlcano, il dominio dei mi
Utari sulla vita del Paeae e 
questo dominio estende i pro-
pri tentacoli a tustl < settorl 
deUa vita pubbHca, renden-
do — e questo e k> scopo 
deoisivo del alstema militari
sts in Brasile — seropre piu 
solido 1) supporto ails pane-
trazione d e 1 l'lmperlalismo 
nordamerlcano. 

Ad illustrare quest! dranv 
matici nessi, portatl nuova-

. mente alia luce dalla crona
ca di queeti giorni, giunge op-
portunamente UUltaritmo e 
hnperialitmo in Brasile, un 
Mbretto dl 300 pagine pubbli-
oeto dalla editrice Jaca Book 
one st preanmmcia come i) 
primo dl una serie dl bigini 
geografici sulla situazione del 
vari Paesi, capacl di esercita-
re non soltanto una tunzione 
di jnformazione sulle differeo-
ti realta sociali ma di stimo-
lare piu approfondite cono-
scense. 

he polarniohe cbe affliggo-
no gU studiosi di questa par
te del mondo non vi posso-

no necessariamente trovare po-
sto. I « due Brasill », uno so^ 
tosviiuppato ohe impedlrebbe 
a quello sviluppato di com-
piere il proprio, de/mitivo de-
collo; economia dualist* e ana
logs struttura social*; svUup-
po del sottosvilUT>po di tipo 
eapitalistico; struttura econo-
mica « a metropoU » nella qua
le l grand! eentri produtMvl 
si sviiuppano a danno dei sa-
tellitl cbe gravitano loro at
to mo — tesl dl volta in vol
ta sostenute dal franoese Jac
ques Lambert, dall'economi-
ata brasiliano CMao Purtado, 
da Arnold Toynbee e da Gun« 
der Prank. quest'ulUmo col-
laboratore dei mantistl statu-
nitensi Baran e Sweezy — tut 
te quests teal, dicfn'omo, so-
BO di proposito tral&sciate per 
far posto ad una informazio-
ne rapida ma non per questo 
meno esauriente. 

L'impeilallsmo amertcano 
ha fatto in Brasile darmi or-

mat difficilmente rlparablli. In 
alcunl Stati solUnto, come 
ha dichiarsto 11 deputato Ha-
roido Veioso, esso s'e aopro-

Sriato dl qualcosa come ven-
mUionl di ottari dl terre

n e L'onorsvole Marolo Morel-
ra Alves ebbe a dicbiarare, 

Iia. nel 1957, che 1'ottava par-
t daU'lntero territorio nazlo-

nale era itata vnoduta alio 
^nperialismo. La rivelaxione 
fees attora cotpo e ci fu chl 
si domando se non sarebbe 
toccata si Brasile la sort* 
«h* ebbe a aubire a suo tern 

Ci il Mssstoo ens si vide por-
r via, * proprio dai norda-

merioanl, au» fr» l suoi Sta
ti pit. important*. PosstbUita, 
questa, non del tutto remo-
•a se, ad un certo momento, 
un tale Stanley Amos SeUg. 
•ittadino statunitenae, noto 
come 11 ptti tenportante ven-
eVtore di tltoll dl propnetk 
di tarre brasUlane, chiamato 
«n giorno a renders conto 
del proprio operato, ebbe il 
•nragfln di minaociars l*to-
tertento del Congresso di 
Washington • a protssione del
ls proprietk dei cittadint nord-
unertoani stabilitisi in Bra 
gdlss. 

Questl amertcanl, come tut 
tt gli lmpsrialisti. amano co-

Pt si m. refficisnza. Perclo 
terre + vogJlono dittnfttta 

te, to modo da poter subito 
prooedere al loro sfruttamen-
to. Da qui la strage di inte
rs tribu di indios fatte fuo-
ri con 11 mitra, il napalm. 1 
bombardamenti aetei il vele-
no e persino con la difrusio-
ne del vaiok), o m e documen-
tarono lo scorso anno rrvlste 
inglesi ed americane. Dn al
tro tipo di di$tnfeataiioru>, ma 
che stavolta non prende di 
mlra gH indios, e quells del
la aterilizmrione delle donne, 
con un sistema tmportato in 
Brasile dalle mission! prote-
stanti e dai peace corps. Ie 
une e gli altri provanienti 
dfrettamente dagli SUM Unit!. 

Ancbe 1'industria, come la 
terra, e nelle man! deU'impe-
rialismo. cbe detinne leve di 
potere In almeno 1! 90 per 
cento delle Industrie dfnami 
obe ed e dentro persino a 

aueile di Stato. i-ome 11 gran 
B complesso siderurglco di 

Volta Redonda c ta Petro-
bras, 1'azienda che controila 
la pTOduzione nazionala di pe-
trolio, 

Ma rimperialismo non si 
ferma qui. Esso comrolla an
cbe una parte dflla grande 
stamps d'informaziooe, possie-
de numerose catene di radio 
diCfusione e televisive nei va
ri Stati, e dentro la acuola 
e persino in *lcune universi-
ta, amministra i tr&sporti e 
parte deU'aviazione c.vUe, ha 
dalla sua una parte della 
Chiesa cattoWca locale che, co
me si sa, gode *radizionalmen-
te f ra il popolo di un immen-
so prestigio ed ha. infine, co
me abbiamo visto i proprl 
rappresentanti fi.ljM aj gover-
no politico deUa nazione 

A questo drammatico In-
treoclo di intereasi, che stran-
gola u Paese e lo ha portato 
aull'orlo deUa rovina politica 
ed economica, si oppongono 
non giii una borghesla nazio
nala che si pud dire non esi-
sta avendone ilmperlallsmo 
impedito la formazione, ma 

C i-tdP 

una sinistra purtroppo laoera-
ta dalle division!, la classe 
operaia, il PartMo comumsta 
(ohe ha dovuto pigare anche 
esso, oitre lo scotto della dltta-
tura, anche quello della diver 
sa interpretazione delle vie del
la rivoiuzione in ^udamenca). 
gli student! e. 'Jitine, una par
te sempre crescent^ della Chie
sa cattolica, cape^tata da al
cunl combattivi prelati, tra i 
quail, popolarissimo anche 
fuori da. Brasile, quello di 
Olinda Recife, monsignor Hai
der Camera. 

Quail le prospettive? II M-
bro, che era gia compilato al 
momento del clamiroso coJ-
po di mano dei Kuerriglien 
cuuninato con 11 sequestra del-
l'ambasciatore statumtense a 
la cui liberazione t:\iitf il H-
lascio di 14 pat not! detenuti, 
non ne parla. Fedete al propo
sito di essere cewne afferma 
no gli editor! neila prefazlo-
ne — soltanto un *jpmo elen-
catore di problemi, — lascia 
al lettore la posslbilita di 
approfondire, con «;tri mezzi. 
ie questioni prospettate. 

Ma se e vero quanto ha 
affennato un uomo politico 
mglese, citato da Josue De 
Castro nel suo • Una zona 
esplosiva . II Noroeste de) 
Brasile», e secondo il quale 
il prezzo dell'ignoranza geo-
grafica pagato dai la umanita 
e stato incommensurabile, e 
se e altrettanto vero che que
sto prezzo meno che mat 
debbono pagarlo I militant] 
rivoluzlonari, lniziative quaH 
quelle del bigini degll Jaca 
Book vanno senz'altro sanita
te. E gli si pu6 perdonare 
persino una traduzione a vol
te sommaria, qualohe refuso 
di stamps e la simpetia, a 
volte troppo settaria, nei con
front! delle punte estreme 
dello schieramento antknpe-
rialista in Brasile. 

Giacomo Caviglione 

Riviste 

L'oltraggio 
di Zanzotto 

L'intervista di Andrea Zan
zotto pubblicata quest'anno 
da •UominJ e Libri» (n, 23) 
e la recensione di Fernando 
Bandini alia Belih (Mondado-
rl, 196S), nell'ultimo numero 
(158) di «Comunita», danno 
oocasione a una prima ras-
segna delle principali lines di 
lettura di questo eccesionale, 
arduo, originalissimo libro di 
poesie. 

Si pub notare anzitutto un 
elemento che, piu esplicito 
negli articoli dl Michele Ra-
go sull'UniUt e di Giovanni 
Giudici sull'Espresso, e tutta-
via ricorrente: 1'esigenza dl 
una revisione critics — posta 
al tempo stesso dal dibattito 
contemporaneo e dalla nuova 
opera di Zanzotto — nel con
front! dell'interpretazione ri-
duttiva e interessata che. so-
pratutto negli anni cinquanta, 
era stata data deUa sua di-
mensione elegiacs. Interpre
tazione largamente strumen-
tale e polemica, questa, che 
rlsentiva del contrasto tra 
gli attardati fautori del no-
vecentismo e l teoricl di una 
poesia ideologica astratta-
mente formulata. 

Giovanni Raboni (Paragone. 
n. 222) ha notato poi 1'assolu-
ta, ricca « ambiguita » secondo 
la quale, nell'ultimo libro di 
Zanzotto «la critics del lln-
guaggio elegiaco, la violenza 
contro 11 linguaggio elegiaco, lo 
oltraggio al linguaggio elegia
co si convertono (...) in crea-
sione dl nuovo linguaggio, o 
In una nuovn vitalita del lin
guaggio criticato, violentato e 
oltraggiato »: e in generate ha 
sottolineato la nuova, parados-
sale « integrita » di questa poe
sia, la concretezza di questo 
•linguaggio - non linguaggio*, 
riconquistato proprio attra-
verso una distruzione ironi
es e totale corrosions. Zan
zotto in sostanza (come ha 
scritto ancora Gludicj) sem-
bra costretto a «mettere in 

piazza la negazlone dell'espres-
sione, per legittimare un mini-
mo di espressione ». 

Ma, appunto, osserva Mon-
tale, i la sua sfiducia nella 
parola b tanta che si risolve 
In una felice commistione 
lessicale >. E nell'intervista 
gia citata lo stesso Zanzotto 
rivela il disagio quasi paraliz-
zante che possiede oggi il poe-
ta in un mondo linguistico at-
traveraato da una profonda 
crisl, e i modi per poter con-
tinuare a lavorarci. 

Altri critici hanno lnqua-
drato piu esplicilaments Zan
zotto nel contesto della ricer-
ca poetica contemporanea. 
Walter Pedulla, suWAvantif, ha 
rlcollegato l'oltraggio di Zan
zotto nel confront! dell'elegia, 
al recupero del « signif icato » 
e deila « razionalita », che La 
Belta vien conducendo per vie 
tortuose, inedite ma lucidissl-
me; e in cid ha visto un suo 
tratto discriminante rispetto 
al reoente sperimentalismo. 
Su un altro versante Bandi
ni contrappone ora alia prete-
sa dei Novissim), di contesta
nt il « mondo modemo col 
semplice disordine formale », 
la rigorosa aspirazione di 
Zanzotto, condotta fino alio 
estremo limlte delle sue possl
bilita individual!: quelfa di 
« trasformare in parola la con-
fusa, babelica lingua * di que
sto stesso mondo 

In generate si pud dire che 
La Beltd. e stata assunta da 
moltl lettori come uno dei 
tentativi piu audacl dl fare 
poesia in un orizzente domi-
nato dalla frantumazione dei 
linguaggi e delle ideologic e 
delle poetlche: al di la di ogni 
asettica esercita2ione neo-
avanguardlstlca dl laborato-
rio mascherata da programma 
«politico». o di ogni facile 
arrocenmento neotradizionale 

g. c. f. 

Notizie 
a II tr l t l th Council, i'ente 
cultwrsle bnlinnlco, •) sp-
prssta a pr«Miitars • Ro
ma, sells MIS zeds dl vis 
IV Pontsns M, dsl 1. si 11 
tfkemsrs, uns mettrs dtl fi
bre lnal«M. La m««tra, che 
comprenda pie dl M M vo-
luml hiHI pusbllcatl nell'sr-
ce dl us sens dsl Mltembrs 
1«M sll'sgstls 1»M, * liml-
tsts al stftsn dtl llbri d'sr-
te e dl leMeratttrs, altrs ad 
spare per flsfsntts. Wre I 
prlml SoursiM nsmerssl ve-
iymi anll'srls Itsllsns, 

tr« I aecondl cemprsfwlooe 
•nens msmerle s blogrsHe. 
In cencomllsezs con qu**la 
rs»»ssns dsll'sdlterls Inals-
19. varrs anche sllettlta, • 
curs del British Museum, 
una plccoia etpetlzioM dl 
cakhl di rari bssterillsvl *»• 
t M che ernsvsne l| t*slsne 
di AsMirbanlpsI (est sal 
s.C.) e che tl trevsne era 
In msulms parts custadlti 
«l British Musswm. La me 
ttrs tl trstfsrirs succssti-
vamente s Mllsne devs tl 
terrs slls BIMIetscs Cemw-
nsle dsl al si al senna!* 1 1 . 

La vecchiaia 
d' Eur opa 

Oltre cento quadri dipinti da Leonardo Cremonini tra 
il 1953 e H 1959 esposti al Museo Civico di Bologna 

Leonardo Cremonini: < Lei ecrans du soleil s, 1H7-M 

Una mostra antologica di 
Leonardo Cremonini (oltre 
cento quadri dipinti tra il 
1953 e il 1969) sta faCendo il 
giro d'Europa. Dopo Bruxelles 
Praga, Basilea, Lund, la mo
stra ha fatto sosta al Museo 
Civico di Bologna (presentata 
da Louis Althusser, Michel 
Butor e Franco Solmi) e fara 
tappa innne al Musee d'Art 
Moderne de la Ville de Paris. 

Cremonini e un pittore del
la realta molto poetico in for-
za di una rare e autentica sen-
sibilita per 11 'ampo storico 
ma non fa una diretta pittu-
ra di storia. Eppure la storia 
invade i «luoghi» piu segre-
ti e natural! dell'esistenza 
umana: pensate a quelle pit-
ture cosl erotiche vere e dolo-
rose dove e figurato l'amplee-
SQ degll amanti come il centro 
del mondo, eppure vediamo 
dipinto questo amore come se 
tutto il mondo, qui In queste 
stanze dove scivola la luce del 
mare, gli fosse addoaso. 

Sembra che Cremonml 
aspetti l'onda della storia al 
suo impatto sulla battigia di 
un luogo mediterraneo sola-
re, lontano si ma tale che ogni 
uomo finisce per vivere In an-
sia e in tension* 

Tra M 19S3 e il i960, Cremo
nini ha reagito a una situazio
ne di classe non con la ge-
stualita ohe fu tipica del pa-
nico e della fuga degrh artist! 
informaU nord-americani ed 
europei; ha portato lnveoe 
avanti con pochi altri autori 
in Italia, una pittura della 
realta affinando il suo sguar-
do sulla vita, consapevole del 
fatto che tale pittura rappre-
senta una potenza umana, del 
senso umano (Marx scriveva 
che 1 sensi erano il lavoro di 
tutta la storia del mondo) e 
ohe come tale andasse difesa. 
per un uomo dai bisogni uma-
ni molto riochi, in un tempo 
in cul un immane impoveri-
mento, nella sensibilita e in 
generate, viene realizzato sul-
1'uomo dal capital ismo opu-
lento e imperialista-

Mentre tentava di rtpopola-
re lo spazio del quadro con 
le figure dsU'oocupazione e del 
possesso umano dello spazio, 
il pittore ha scoocrto una 
particolare vecchiaia degll uo-
mini, quella che io definirei 
la vecchiaia storica e di dlas-
se dell'Europa. 

Alle fonti dell'arte moderna 
occidentale, Cremonini sicura-
mente vedeva la gtovinezza 
del mondo in quello spazio 
solare mediterraneo dove Pie-
ro della Francesca figurb la 
« storia della croce » In Arez-
zo. Alle font! della sensibilita 
moderna certamente vedeva 
quoUo spazio unito e inalte-
rabile di luce, nej lunettone di 
Arezzo, dove Piero figurb il 
vecchio Adamo dalla figura in-
tatta che armuncia la sua mor-
te e giovanl sublimi vengono 
a continuarlo, e la vecchissi-
ma Eva ha latte ancora nel 
lungo seno. 

E Cremonini, agll inlzl de-
gli anni 50, ha sentito vec
chiaia e giovinezza del mondo, 
alia maniera di Piero, come 
posslbilita di un mito moder-
no, Italiano, europeo, umani-
sta. E ha dato forma al mi
to in una serie di quadri mol
to belli con figure di donne 
sulla spiaggia o in conversa
zione ai balconi d'ltalia. Ten
tava Piero e, nctiiettamente, 
per quella sua sensibilita al
ia storia, veniva fuori *J pa 
tetlco, e 1'ansia del Pontormo 
e del Tura. 

E' nella concreta scoperta 
del Mediterraneo, con 1 ripe-
tuti soggiorni nelle isole sici-
liane credo abitate dal pitto 
re con una necrotics sensibi
lita d'uomo della ntta oapita
lis ta, che e caduto pittorica-
mente il mito e ^he ha preso 
forma questa pittura della 
vecchiaia d'Europa pure re-
stando lo spazio del quadro 
aperto e certo a una eeperlen-
za aJtra. Dico pittura della 
vecchiaia d'Europa quella pit
tura che Michel Butor. nel 
saggio «Lea parentheses de 
Vtli », dice « ... specchio che 
si awioina alia booca, quando 
ci si ohiede se un corpo e 
morto o ancor vivo*. 

Ad aper^ra di mostra, M 
oooupaztone umana dello spa-
slo e un disseppellimento del 
mito mediterraneo: Una don
na. L'uomo a cavallo e il co-
vallo caduto piti di altri qua
dri dlcono quanto l'lnunaglna-
zione di Cremonini sla oebi-
trice a Arturo Martini, al 
Marine di quegli anni, al Pi
casso dl Quernica, e come la 
tragicita dei conflittl moder-
ni venisse riportata « un mi-
tico Quattrocento italiano. 
Nel!'utopla del mito subKo 
una contraddizione vitale: la 
materia ohe poi in quadri co

me // bove ucctso (1954). Te
sta di toro ucctso e Cavailt 
che nltriscono del 5£ rompe 
I'iconografta con una tessitu
ra e una luce tragica. 

Si fa avanti un sentimento 
cupo dell'esistenza col pensie-
ro dommante iel costc uma
no di essa che ritroviamo In 
quel tempo, nelle bestie dl 
Franco Francese; nella citta 
dove l'energia plebea o pro-
letaria non trova sbocco dl-
pinta a Roma da Vespi-
gnani, a Milano da Guerre-
schl, Perroni, Vaglieri e Ro-
magnonl; nella pittura di 
belve ohe andava facendo al-
lora a Parigi un pittore trop
po dimenttcato come Lorjou 
(a Parigi Cremonini i dt es
sa gia nel 1951). 

In tutta una serie di qua
dri dipinti tra il '55 e il '58 
(II bagno tra le rocce, Ragaz-
zi che giocano, Donna tra le 
pietre, Donne alia spiaggia e 
Conversazione) il mito subl-
soe una reificazione. 1'icano-
grafia si dissolve e si rioonv 
pone su una pittura ltaliana 
antica rivisitata (Piero deUa 
Francesca, Paolo Uccello, Do-
menico Veneziano, Cosmft Tu
ra. Jacopo Pontormo) con 
una sensibilita assal piu attua-
le e concrete: 11 mito si dis
solve nella luce, nel Mediter
raneo vero, nelle rocce nella 
geologla, nel cllma di attesa 
per qualcosa che deve acca-
dere (e non e piu I'attesa del
le donne in «La terra tre-
maw dl Viaconti o quella del 
pescatori del periodo dl SoiUa 
di Gufctuso). E al punto in cui 
Cremonini ceroa un rtnsan-
guamento del mito nelis geo
logla, eoco le grand! « ossa » 
della storia che plasma I'm-
glese Moore entrare in queste 
pitture: la grande figura fem-
minile diatesa di Donne sidia 
spiaggia e impensabile senza 
le figure distese di Henry 

Moore. Le grand! struttura del
ta vita alia maniera di Moore 
tomano in un quadro dl 
splendtdo vitalismo qual e La 
cagna (1957) e neU'erotismo 
selvaggio di Cani che si stac-
cano (1958-59). Un quadro ter-
ribile del '57, / cani e le otsa 
segna per Cremonini la cogni-
zione di conTiitti s livello be
st lale antropofago (FeUml, e 
Pasolinl ci sono arrivatl ades-
so): Cremonini e dawero al 
pteno delle sue posslbilita in 
questa luce d'ossa. 

E' caduta la centralita mltl-
ca umana e la pittura antro-
pomorfica di Cremonini di-
venta, una continua metamor-
fosi nella bestia e nel mat-
tatoio (Articolazioni e disarti-
colaaioni del '59, (Hi animali 
aperti del '59-fiO e la serie sul
la tortura in Algeria). In que
sto periodo lo spazio sembra 
ohluso, un muro, un vicolo 
cieco. Quando il macello e me. 

Antologia 
di Mafai 

Una mostra Sntoloflea dl 
Mario Mafat (tHJ-ltSS) * 
aperta a Torino Ano <U 4 aU 
cembre Nell* moctra, orf»-
nUzata <UU» g*llerU Nurcl-

«<> (plMza C*r|o Felice I I ) In 
collaborulone con la faml-
glia del maestro, sono rtpo-
ite ottAnta opt re tulle r*p-
prMentatlv« del perlodl piu 
rlechl e Uplcl della sua pit
tura tra ii itat i il I N I . 

In queiU •tea>| (iornl g» 
editorl Fratrlll Pom>o han
no pnbblicato U libro dl 
Manlo Plnottlni • La Sao 
d I an'epoca: le "dosnlae" dl 
Mafat t»s*-ms»: e stato 
anche prolettato II doen-
mentarlo « Ma/ai: mlo pa
dre » reallnato da OtulU 
Msrai La gallerla Marclso 
annwscla ll eatalogo gene
rate dell* open dl Mario 
Mafal e prega tattl I pos
sessor! 41 far pervenlre tt* 
cople fotograllctie nel for-
mato \t%n alls gallerla spe-
clflcando I dail: tltolo. da
ta, dlmensionl, tecnlca e r l -
frrlmentl blbllosraflcl. NBL-
I J \ rOTO: II pluore Marin 
Msiat. 

no ossessivo Cremonini trova 
nuova energia di pensien e 
nuovo eros per ! occupazione 
dello spazio; aJlora diptnge 
Fra le piante al arte (1959-60) 
Le pietre tnsteme (I960) e 
Corpi e ptetre (1961): U mi
to e frantumato, la figura 
umana non ha piu centro ed 
k perduta in mezzo ai grandi 
sassi dove tl pittore ama si-
tuaria, e sul punto di scom-
parire e lasciare uno spazio 
indifferente, sterminato; uno 
spazio dove la materia del co-
smo ridimensiona i miti del-
l'intervento umano. 

Intorno al 1960 la sensibi
lita e 1'eros di Cremonini si 
disptegano nel « p!ein air » (gli 
intern!, veil e propri scavi psi-
oologioi, sono come le ombre 
ohe lascia U sole forte) Ma 
rirnmagine ha sempre un non 
so che angosciato e prowiso-
rio di « cUnica » di « stazio-
ne termale » di « conf ino » di 
« albergo ». Soltanto nel fan-
ciulH e'e una misteriosa ape-
ranas e cosl neU'energia dei 
loro gkjchi; speranza asnbi 
gua perohe il crescere sotto 
quest! veochi uomini di Cre
monini e oppressivo e mlnac-
cioso. 

I ramandi cultural! si lnftt-
tisoono: Cremonini non e da 
meno dello sculaore Ipouste-
guy nel cavar sangue dalle 
pietre e dalla cultura. Quadro 
dopo quadro, sembra che suo 
pensiero dominante sia il ri-
baltamento deUa violenza 
osoena degli uomlnl in gabbia 
dell'inglese Francis Bacon, per 
porteria afla luce del sole e 
dsstenderla in una specie di 
sohixofrenia storica. Ma tro-
viamo anohe qua'cosa del-
l'Africa di Camus, qualcosa di 
quel cltma deUa decadenza 
cbe fu tra Praga, Vienna e 
Trieste (la Praga dl Kafka, la 
Vienna di Mahler e Freud, la 
Trieste di Svevo e, perche no?. 
anche la Venecia di Mann e 
la DubUno di Joyce). Nelle 
spiagge poi, a partire da Na
ture oien ordonnie del '65 an
che l'« allegrla » americana 
della pittura « op» e dei se 
gnadi deUa citta di Albers. 
Morris Louis, Kenneth Noland 
Rothko, Stefla. viene rtflimen-
skmata nella vecohtaia detle 
figure umane fwo al
io «spleens de] congedo in 
La fine deWestate (1969). 

Nei quadri in « plein-air» 
tl giooo ttmbrlco dV+le bande 
dl colore ha la stessa impor-
tanza struttursfle che negli m-
term H gloco formale dei ri-
flessi negli specohi e nei ve-
tri. Vuol nei modi dell'anti-
ca sezlone aurea vuoi In altri 
piii estemporanei e capriccio-
si e il gioco plastico di una 
struttura continuamente mo-
dificabile nello spazio di una 
arohitettura pTOwlsoria della 
vita (nuova tentazione del 
Quattrocento italiano piu ar-
ohitettonico?). 

Giooo plastico « musloale » 
ora in tono minore ora in to-
no rnaggiore, che rfcorre nol
le « macellerte » (Le indiscre-
eioni, Sensi organitzati) negli 
«intern! medfterranel » (II ri-
sveglio. Un volto nello spec
chio, Dehors la nuit e Les pa-
renthesee de I'eau); nei « gio-
ohi» (Le marelle, Rincorrersi 
nelle stante, AU'attatena, La 
moeca cieca. Rincorrersi tra 
i mobili, Colin Maillard, Sen
si obbltgati. Cache-cache, Me 
ridtana. Ai dl la del gioco, do-
ve la misteriosa spersnza che 
era nei gfochi del giovanl si 
distntegra in un btduglnio di 
ossa); nei «moment! d'amo
re » (Vertiget, Le deslr de I'au-
tre, Alle spalle del desiderio 
Lee sens tt les chose*); nei 
« balconi» (Da una stoma al 
balcone, Donne al balcone, I 
gto&ii tra le rtghe); nei «tre-
ni s (Tretio dl notte. Gli scom-
parttmenti, Elettrotreno); nel
le < spiagge » (Parentesi d'esta-
te, Les sens et les rives, Al 
di la del gioco. Au coin du 
plein air, Les ecrans du so-
leil. La fine dellestate) 

Michel Butor ha scritto del
la luce straordinaria dei tim-
brt ad nrcobaleno del colore: 
« Le grandi strie vertical!, pri
ma dl qualaiasi loro interpre-
tasione figuraatva (sbarre. pa
ll. paretl) sono quale di uno 
apettro; stabillscono una lun-
gheoa d'onda nuova, un Infra-
vloletto ultrarosso che potra 
mettere in evidence un aspet-
to nuovo del gia noto » 

Rtpanssndo al percorso di 
OremonM e s quadri uiMmi 
come Let sent et let choses 
e La fine dell'estate, e possibi-
le che tale aspetto nuovo, pos-
sa venire tutto in luce sol 
tanto con l'uscits dallo spa
zio — come si esce dalla sto
ria — dj questo vecchto uo
mo d'Europa. 

Dirio Micacchi 

Prog ram mi Rai-Tv 

Televisione V 
t.Jt LEZIONI 

I sg l in , Starts, AppHrsiienl tecntche, Boisnics, iWHrenks. 
MM ANTOLOGIA Dl SAPCRC 

Ls strra nostra dimors: l.a puntnts 
11J9 OOCI CARTOMI ANIMATI 
11.31 TELz&tOMlALE 
1S49 REPI-ICA LEZtONI DEL MATT I NO 
17-St CEMTOSTORIE 
1149 TELEGIORNALE 

17.SS LA TV DEI RAGAZZI 
s) La facile tcioiua; b) Seloziono delta Mottr* del film 
per raoszzi 

11*5 LA FEOE. OGGI e Conversazione di P. Mariano 
1*15 SAPERE 

Vile in USA, a curs di Mauro Colsmandrel e Laura Lilli, 
regis dl Raffsele Androsssi. Second* puntsta 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronoche ItallsM, Oagl •> Psr-
laiitento 

VtM TELEGIORNALE 
21.99 TUTTA LA VERITA' 

• Giailo* di Philip Msckio. Rogis di Ciaodie Fino. Tra gli 
Interproti: Franco Graziosi, Silvia MenolM. II Mnccanisme 
a csusponse* ruota sttomo alCssssulnio tfi una giovano 
donna * aU'incriminazione del see entente, che, pur essen-
do Innocents, n* tutto le prove contra di Iwi 

23.99 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
1M9 CORSO Dl TEDESCO 
21J9 TELEGIORHALE 
21.15 DOPO HIROSHIMA 

Ls second* puntsta del programma di Loondro Castollsni 
si occwp* del confronto atomico not primi nnni del dopo-
guorra. La trasmissione include una mtervista con uno 
scitmiato soviotico che narra come si gium* in URSS slls 
costruzlone dellj primo alomica e un confronto tre gH 
scienzlati cbe Uvoravano negli USA « si divtdovano In 
fsvorovoli e controrl alle bombs 

22.95 LA MARCIA Dl RADETSKI 
Si conclude il teleromanzo di Rolf Wilhom sulta crfsl di 
un ufficiale sotto I'impero absburglco 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
19. 12, 13, IS, 17, 29, 23; t.39: 
Lo csnzoni del mettino; 9: I 
nostri figli; 9,19: e l l Barbier* 
dl Slvlglisi. Opera di G. Ros
sini. Atto primo; 9,53: Inter
vene nswslcalo; 1945: La Radio 
per le Scuole; 19,35: Le ore 
doila musics (1*); 11: Conver-
ssziono; l l ^ t : Lo ore della mu
sics (2»); 11^9: Colonna musl-
cslo; 12,95: Controppunto; 12^2: 
Lettore sperte; 12,42: Punto e 
virgola; 12,53: Giorno per gior
no; 13,15: Quants donne, po-
vor'uomo! Un programma con 
Sandra Mondoini, Andreins Pa-
gnoni, Paola Pltogora, Valeria 
Vsleri o Oroste Lionello; 14,45: 
Zibsldone italiano. Prima par
te: Concorso UNCLA per csn
zoni nuovo; 15,10: Zibaldone Ha-
liono (2»); 15,45: Un quarto 
d'oro di novlti; H : Progrsmmi 
per I rsgazzi; MM: Siamo fst-
ti cosl, di Gormen* Montever
di; 17,95: Per vol giovanl. Pro-
sentano Renzo Arbore e Anna 
Maria Fusco; 19,13: c Koenlg-
smark •, di Pierre Benoit (S.); 
29,15: La Cecchina, opera di 
Niccolo Piccinnl. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore t,30, 

7^9, 9,30,1M, 10^9, 11,30. 12,15, 
1349, 14^0, 1540, 16,30, 17,30, 
1949, 1940, 22, 24; 1,40: Signo-
ri I'orchestra; 940: Come e per
che; 9,15: Romantics; 9,40: In-

terludio; 10: II cappello 6*1 
prete, di E. Do March! (7*), 
10,17: Improvviso; 10/40: CWs-
mate Roma 3131; 1249: Trssmis 
sioni ragionali; 13: Poco, abba-
stanza, molto, molNssimo. Un 
programma di M. Costanzo e 
Dino Do Palme, con Tlno Buaz-
zelll, Gabriella Ferri od Enrico 
Montesano; 1345: Sognadisco; 
14: Canzonissims 1999, a curs 
di Silvio Gigll; 1445: Juke-boz; 
14,45: Ribalta di succossl; 15: 
Pista dl lancio; 15,19: I bis del 
concern*!*; 1545: Sorvizio spe
cial* del Giornale radio; H : Po-
merldlana; 19: Aeeritivo m mu
sic*; 19: Ping-Pong. Un pro
gramma di Simonetta Gomoz; 
1949: Punto o virgola; 2941: 
Mike Bongiorno present*: Fer
ma Is musics. Quiz musical* a 
promi; 21: Italia che lavora; 
21,10: La Boutique, di Francis 
Durbridge (5»); 22,19: Poco, ab-
bostanso, motto, molNssimo. 

TERZO 
Or* 945: Conversazione; 10: 

Concerto di aperture; 11,15: Mu-
sicho per strumenti • fiato; 
11,50: Liriche da camera fran-
cesi; 12,20: Itlnorsri oporistici; 
12,55: Intermezzo; 14: Musiche 
Italiano d'oggi; 1549: Concerto 
sinfonko dire Ho da Sorgiu Co-
libidoche; 17: Le opinion! degll 
altri; 17,10: Corso di lingua 
ingles*; 174S: Conversazione; 
17,40: Jazz oggi; 1049: Musics 

loggers. 

VI SEGNALIAMO: La Cecchina. opera giocoso <M Niccold Pic 
cinni (Radio 1., ore 20,15) • Dirige Franco Caracdolo; cantsno: 

Mirolla Freni, Werner Holiwog. 

Controcanale 
L'lNTANGIBILE HLM - II 

collegamento dtretto per Vam-
maraggm dell'Apollo 12 ha mo-
dtficato i programmi, provo-
cando il rinvio del primo dibat
tito deila serve II mondo verso 
il TO. La decisione di collo-
care il cottepamento sul secon 
do canale appare abbastama 
straoTdinana. dal momento 
che le trasmissioni rttenute ptu 
« popo&ari >, vengono normal-
mente destinate al primo In 
quento senso, si pu/j anche di 
re che it fatto e stato positivo. 
perche tendeva ad annullare. 
agli occni dei telespettatori. la 
disparity che ancora esiste tra 
i due canali (ma una rondine 
non fa primavera!). Ci sorge. 
tuttavia. it sospetto che la de
cisione sia stata anche dovuta 
ai fatto che il film viene const 
derato, m ogni caso. mtangi-
btle 

• • • 

SLMBOLI E FATTI - Sa
rebbe interessante condurre 
un piccolo studio sui riassunti 
delle puntate che accompapna-
no lo svolgtmenlo dei telero-
manzi. Questi riassunti dorreb-
bero servtre ad aiutare la me 
moria del telespettatore, stan
te Vuso invalso di trasmettere 
Ie puntate a distonza dt una 
settimana I'una dall'altra. Ma, 
in realta, le sintesi che Van-
nunciatrice legoe. finiscono per 
offnre al pubblico anche una 
cniave interpretative: da una 
parte, infatti, nella loro brm-
vita, esse sottolineano soprat-
tutto i « fatti», la trama vera 
e propria, e quindi spingono 
il telespettatore — per molti 
versi gia predisposto in questa 
direzione — a « leggere » tutti 
i Meromanzi come sempiici 
* storie »; dall'altra, forniico-
no una definizione delle situa-
ziont e dei personaggi che, non 
di rado, non corrisponde affat
to a quella contenuta nella see-
neggiaiura e nelle immagini 

Ci pare che cid stia avve-
nendo ancora una volta anche 
per I Karamazov. 11 discorso, 
in questo caso, si lega pero 
strettanxente anche alia impo. 
stazione che Fabbri e Bolchi 
sembra abbiano datn a questa 
riduzione del romanzo di Do-
stojevski. Impostazione che 
soffre, secondo noi, di una 
basilare incertezza: per un 
verso, infatti, la narrazione e 
di tipo nadiralistico: per altm 
verso invece, pare che gli au
tori abbiano cercato di con-
ferire ai personaggi la nettez-
za dei simboli. si da rendere 
piu sintetico e insieme piu 
evidente il dibattito delle idee. 

Le due chiavi sono in netto 
contrasto e, diremmo, ne ri-
sentono sia I'ambientazione 
che la recitazione degli at 
tori. Una scena come quella 
a tavola, fra Fiodor, Amioscin 
e Ivan (di buona resa, per al
tro: in essa. Salvo Randone c 
riuscito a trovare una ottima 
misura per esprimere la car-
iialita. fonda e inquieta del sun 
personaggio, forse solo un po' 
troppo « mcridionale ») aveva 
ben poco a che fare con quella 
della discussianp tra gli stessi 
tre personaggi sulla esistenza 
di Dio. 

D'altra parte, sia la chiare 
naturalistica che quella « sim-
bolica » rischiano di eliminare 
del tutto la contraddittorieta 
che costiluisce Velemento par 
tante di tutto il romanzo e che 
si ritrova volutamente in ogni 
personaggio e in ogni fatto. 

a. c. 
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