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Storia 

Un'interessante ricerca promossa 
dall 'Istituto nazionale per la storia 
del movimento di liberazione 

Mostre 

L'« I s t i t u t o Naz iona le p e r 
la s to r i a de l m o v i m e n t o di 
l i b e r a z i o n e in I ta l ia » ha 
p r o m o s s o u n ' i n t e r e s s a n t e ri
c e r c a di g r u p p o MII <(]iiai.ni-
t a e i n q u c g io rn i », un per io
d o elio finora lia d o t a t o più 
1 i n t e r e s s o de l l a n iemor ia l i -
Miea e h e q u e l l o de l l ' indag i 
n e s tor ica (L'Italia de i tjiia-
raniacintine marni 1!JM: 2f> 
lug l io • H s e t t e m b r e », l!)o'<), 
p p -1-14, L. 3.0(1(1). 

P e r a l cun i p r o b l e m i l 'ana
lisi c o n d o t t a in q u e s t e pa
g i n e j ior ta a c o n f e r m e più 
c h e a nov i t à , ina a n c h e 
( m a n d o le conc lus ion i di 
q u e s t ' o p e r a c o n c o r d a n o con 
q u e l l e a cui si e ra ^ ia a r r i 
va l i in p r e c e d e n / a , e sse pos
s o n o o r a i o m l a r s i su u n a 
p r e c i s a ed a m p i a d o c u m e n 
taz ione , e non su m e m o i i e 
e ìmpro.-^ioni. La p r i m a que
s t i ono c h e v i ene al l ' roi i tala 
e q u e l l a del r a p p o r t o t ra 
l ' u l t i m o p e r i o d o fasc is ta e 
il r e d i m e dei « q u a r a n t a c i n 
q u e g io rn i ». E ' mo l to s igni
ficativo c h e in un p r i m o mo
m e n t o {,'li a u t o r i del 25 lu
g l io si s i ano p r e o c c u p a t i so 
p r a t t u t t o de l l a r e a z i o n e fa
sc is ta e c h e s u b i t o d o p o , ri
ve la t a s i ossa de l t u t t o incon
s i s t e n t e , le p r e o c c u p a z i o n i 
m a d o r i si s i a n o r i v o l t e ai 
m o v i m e n t i p o p o l a r i , a n c h e 
q u a n d o s e m b r a v a n o cos t i tu i 
r e un a p p o g g i o ili 25 lug l io . 
L a m a c c h i n a r e p r e s s i v a pre
p a r a t a c o n t r o i fascis t i fu 
cos ì a d o p e r a t a c o n t r o le 
m a n i f e s t a z i o n e an t i f a sc i s t a . 
In r e a l t à , a n c h e d o p o il 25 
lug l io , la c l a s se d o m i n a n t e 
c r e d e t t e di p o t e r c o n t i n u a r e 
a g o v e r n a r e t e n e n d o c o n t o 
so lo d e l l e r eaz ion i al ver t i 
ce , .senza p i e o c c u p a r s i d e l l e 
m a s s e . L ' i r r u z i o n e di q u e s t o 
u l t i m e su l l a s c e n a po l i t i ca , 
s ia p u r e e f fe t tua ta in f o r m e 
s p e s s o confuse , m a c h e an
d a v a n o ben o l t r e le i n t en -
?ioni de> p r o m o t o r i de l 2 5 
lug l io , la i m p a u r i f o r t e m e n 
te , e la s p i n s e ad u n a du
p l i c e m a n o v r a : d a u n a par 
t e si a d o t t ò la r e p r e s s i o n e 
p i ù d u r a e s a n g u i n o s a ( m a 
a n c h e p o l i t i c a m e n t e p iù inef
ficace e p e r i c o l o s a ) , da 
u n ' a l t r a si c e r c ò un co l lega
m e n t o con le forze m o d e r a 
t e an t i f a sc i s t e ( in q u e s t a 
p r o s p e t t i v a va v is to il coni-
p o r t a m e n t o p iù c a u t o e, in 
def in i t iva , p iù i n t e l l i g e n t e , 
di Badogl io , c h e lo p o r t ò 
a n c h e a d i s sens i con il r e ) . 
I se l l a s t e s sa l inea pol i t i ca , 
c h e m i r a v a a p o r t a r e l 'Ita
lia fuori de l l a g u e r r a , senza 
i m i t a r e s e n o n l ' ind i spensa
b i l e n e l l e s t r u t t u r e po l i t i che 
e soc ia l i , g ià e s i s t e n t i , va vi
s t o a n c h e l ' a t t e g g i a m e n t o as
s u n t o ve rso i fascis t i , appe 
na finì il t i m o r e c h e ess i 
p o t e s s e r o r e a g i r e con la for
za. C o m e è a m p i a m e n t e te
s t i m o n i a t o in q u e s t o l ib ro , 
si c e r cò , p iù c h e di n e u t r a 
l izzar l i . di a s s o r b i r l i e di 
ft-rvirsonc-, in dc-unìt iva. p e r 
l ' o p e r a d i p u n t e l l a m e n t o del 
r e g i m e . 

U n ' a l t r a g ro s sa q u e s t i o n e 
è ciucila del r a p p o r t o t ra 
l ' in iz ia t iva d e l l e m a s s e , ed 
in p a r t i c o l a r e di q u e l l e ope
r a i e , e la d i r e z i o n e c h e ne 
e b b e r o le forze p o l i t i c h e . A 
m e s e m b r a c h e gl i a u t o r i ab
b i a n o s o t t o l i n e a t o con t rop
pa forza la s p o n t a n e i t à de i 
m o t i popo la r i - C e r t o , il pri
m o i m p u l s o c h e s p i n s e la 
pe t i t e a g r i d a r e su l l e piaz
ze la p r o p r i a gioia p e r la 
c a d u t a d i Musso l in i fu la fi
d u c i a c h e ei-.sa s i g n i f i c a l e 

finche l ' i m m i n e n t e fine del-
ld g u e r r a , m a p r o p r i o in 
m o l t e p a g i n e d i q u e s t o p e r a 
e m e s s o in r i l i e v o il s igni-
i .ca to po l i t i co a s s u n t o b e n 
p r e - t o da i m o v i m e n t i di 
piazza e s o p r a t t u t t o d a l l e 
ab i t az ion i o p e r a i e . R e s t a d a 
v e d e r e , n a t u r a l m e n t e , ca.->o 
p e r caso , fino a c h e p u n t o 
(Kie; to s igni f ica to fu d a t o 
:-i\ ùSìi da i p a r t i t i e, in par
t i c o l a r e , da l P C I , c h e pote
va c o n t a r e su u n a p m .-oli-
eia ed efficiente organizzazio
n e Gli a u t o r i , su l l a base 
c e l l a d o c u m e n t a z i o n e I-M-
s ' .ente. h a n n o q u a l c h e per
p l e s s i t à ne l l ' i n d i c a r e u n a 
mass i cc i a p r e s e n z a de l PCI 
l a a l c u n e ag i t az ion i o p e r a i e , 
m a o c c o r r e c o n s i d e r a r e che , 
d o v e è s t a t o poss ib i l e r e p e 
r i r e u n a d o c u m e n t a z i o n e 
s u f f i c i e n t e m e n t e a m p i a ( è 
il caso d e l l e c a r t e C a r r e t t o 
e S c a p p i n o , l ' i n t e r v e n t o del 
p a r t i t o è r i s u l t a t o n o t e v o l e 
C e r t o , r e s t a a p e r t a la que
s t i o n e d e l l ' o m o g e n e i t à de l la 
in iz ia t iva po l i t i ca de l PCI , 
c e l l a p i e n a c o i n c i d e n z a t r a 
c e r t e pos iz ioni a s s u n t e su l 
jji^rio loca le e le d i r e t t i v e 
p iù g e n e r a l i , c h e t a lvo l t a , 
c o m e m o - t r a q u e s t a r i c e r c a , 
n o n v e n n e r o a c o i n c i d e r e . 

Q u a n t o agli a l t r i p a r t i t i , 
m i s e m b r a c h e gl i a u t o r i 

a nera 
In una ricca serie di pitture recenti esposte a Firenze è variato ossessivamente il tema della 
minaccia che incombe, come una misteriosa tempesta, sulla giovinezza in una terra spopolata 

c e n t r i n o a c u t a m e n t e le que
s t ioni essenz ia l i , p e r q u a n t o 
l i g u a r i l a la IH.', essi p o r t a n o 
la loro a t t e n z i o n e sugli at 
t eg t ; i ament i de l ie s f e i e ec
c l e s i a s t i che (ed è un p e c 
ca lo che non a b b i a n o l i t r o 
vato , a q u e s t o p ropos i to , un 
m a t e r i a l e d o c u m e n t a n o pa i 
v a s t o ) ; p e r gli azionist i si 
l e r m a n o sui loro r appo r t i 
con !a c lasse o p e r a i a ; pei 
i l ibera l i , vo lgono hi loro 
a t t e n z i o n e a Croce e ad Ei 
l ' i n d i . R i m a n e , p u r t r o p p o , 
n e l l ' o m b r a l 'a t t iv i tà degl i 
i n d u s t r i a l i e degl i a g r a r i , il 
peso c h e essi e b b e r o (è dif
ficile p e n s a r e ehe non ne 
a b b i a n o a v u t o a l c u n o ) nel 
d e t e r m i n a r e o a l m e n o nel 
soste n e r e c e r t e sce l t e poli 
t i ehe . Assai i n t e r e s s a n t e e I 
l ' anal is i de l l e po-.izi';ni poli
t i che de l l e to r inaz ion i u n n o 
r i . 

Ne l l e u l t i m e pag ine e esa
m i n a t o il r a p p o r t o t ra i 
« q u a r a n t a c i n q u e g io rn i » ed 
il p e r i o d o success ivo . (Ili 
e l e m e n t i p iù i m p o r t a n t i di 
c o l l e g a m e n t o sono da t i dal-
r a t t e g ' i i a i u e n t o dei t edesch i , 
c h e d i e d e r o inizio a que l l a 
o c c u p a z i o n e pacifica del l ' I ta
lia che: li p o r t ò in posizioni 
di v a n t a g g i o Vii s e t t e m b r e ; 
da l l ' in iz io de l d i s f a c i m e n t o 
de l r e g i m e badog l i ano , per
c h è l ' i n t e r v e n t o d e l l e mas
se p o p o l a r i e l ' aggrava r s i 
d e l l e condiz ion i g e n e r a l i del 
p a e s e d o v u t o al la g u e r r a e 
s o p r a t t u t t o ai b o m b a r d a m e n 
ti a e r e i ven iva s e m p r e più 
a l i m i t a r e ogni poss ib i l i tà di 
r i n v i o d e l l e q u e s t i o n i di 
fondo e m e t t e v a in cr is i un 
m e t o d o di g o v e r n o fonda to 
su g iochi di v e r t i c e e, infine, 
d a l l ' a t t e g g i a m e n t o a s s u n t o 
d a l l e forze an t i f a sc i s t e che , 
p u r con q u a l c h e es i t az ione , 
t e n d e v a n o « a ca ra t t e r i zza r 
si c o m e u n ' a l t e r n a t i v a al re
g i m e de i q u a r a n t a c i n q u e 
g io rn i », p o n e n d o così « le 
p r e m e s s e p e r u n a n u o v a ag
g r e g a z i o n e d i forze e u n 
n u o v o l ive l lo di lo t t a ». 

A u r e l i o L e p r e Sergio Vacchl: «Interramento nel mare», 1969 

Letteratura 

Un saggio di Pierre Macherey per una scienza del fatto letterario 

teoria 
L'opera vive dialetticamente in funzione e in rapporto con il lettore — La struttura non è defi
nibile una volta per tutte ma deve essere individuata solo nel processo della lettura critica 

Un saggio in tenso e ricco 
d ' idee da so t toscr ivere , come 
ques to di P ie r re Macherey. di 
teor ia le t terar ia , e ioi.se d più 
indicato a individuare '1 limi 
ti conna tu ra t i ai r icorrent i 
tentat ivi , adesso compiut i sot
to il segno dello s trut tural i -
t i n o , di perveni re a i n a 
« scienza n del fatto . e t i e r a n o 
Non che s iano tentativi d ie 
g i t t imi . No cer to : e non solo 
pe rché la s t o n a ne e •josuar-
sa , da Aristotele a Hegel a 
Croce (anche se i t e rmini so 
no variat i , da « poetica L a 
o estet ica n ecce te ra ) , e oe iche 
si conf igurano come momen
to necessar io di o^ni discor
so teor ico e fdosifico; ma s > 
p r a t t u t t o pe rche sono ent ra t i 
in cr is i certi isti tuti del pen 
.siero m o d e r n o , idealistico o 
mater ia l i s ta , e una r ipresa Leo 
n c a risulta inevi 'abi le e ne
cessar ia . Ed è en t ra ta m cri
s i . lo si r iconosca j m i n o . 
una metcxlolog'.a cr i t ica deter
mina ta , a t t iva ciieui anni or 
suno in c a m p o marxismi <e 
tu t t o ra ufficiale in c o n i pae
si) che subord inava . 'ar te e 
la l e t t e ra tu ra alla prassi po
litica, alla lot ta Imineciiata o 
alla lot ta tout court, cc>\ 
s m a r r e n d o non solo U momen
to della mediazione f* avl.a 
autonomia del l3 coscienza e 
elei fatti cosiddet t i sovranirut-
tura l i , ma il r esp i ro e l 'ani-
colaz-.one stessi dell 'azione n-
vo luz ionana Siano poi s*at: 
imposta t i bene o ma le , i rap
por t i fra a s t r u t t u r a » e t so
v ra s t ru t tu ra s, e un da to :f.e 
nella r icerca di uria icro a ti 
iett ica si n.escomiti a e si r..i 
scor.de l 'esigenza di iorr..ire 
a un m o m e n t o di nt'.es"».ur.e 
teor .ca , che nel'.a definizione 
del l ' a r te t rova un 'espress ione 
congeniale e t ipica, per .a na
t u r a sp i r i tua le , o opera t iva o 
s o v r a s t r u t t u r a l e pe r >-cellen-
za che l 'ar te e la l e t t e r a r i i a 
h a n n o (il Leopardi , ai ricor
di , definiva la lirica il • som
m o del d i scorso u m a n o • ). 

Ques ta esigenza, senz 'a l t ro 
p ro fond i , si accompagna con 
un bisogno di r ecupera re .in
cile t ra noi mol to t e r reno per
du to : sul p iano del d iba t t i to 
cu l tura le e a r t i s t ico , ì ver.'i 
anni dei nos t ro dopoguer ra so
no stat i provinciali e ehuiM 
quas i quan to l vent 'annt del 
dopoguer ra prece-dente. 
Vi sono stat i fenomeni v i s t a 
si di o p p o r t u n i s m o e di feb
b r e d 'essere alla moda . Non 
deve però sfuggire la quest io
n e d i fondo e la conseguen

te necessi ta di t a r e j conti 
come si suol dire , con tali 
posizioni Un giusto esempio 
di me todo goner.de, mi pare . 
e s ta to pur sempre ciato eia 
gli scr i t t i ult imi di Galvano 
Della Volpe. le cui posizioni 
cr i t iche io non condivido olia
si in nulla; posizioni anzi che 
non por tano ad a l d i n a criti
ca; ma che contengono uno 
sforzo di confronto e di di
scussione con le risorgen
ti teoriche, s u generali che 
sul l 'a r te . La eo?a è tanto più 
v.tale per le corrent i che si 
ispirano a Mane e al marxi
s m o . sia per la carenza spe
cifica dei «ila-NSici^ (Idruri 
compreso) in mater ia , s i i pei 
la '.rrave es t ranei tà di U n t a 
p u t e del movimento nvr i i io 
o dei suoi dir igenti , al erari-
de mare , to rmen ta to e frani 
m e n t a n o fin che si vuole, del 
Li cu l tura e eìell'arte moder 
ne Vi r icordate quan ta Liti 
e . (n^n so neppure quan to 
utile» per fare in tendere che 
P.C.IS50 era un grande a r t ' 
s ta? O q u a n ' a fatica per de
pu ra r e il t e rmine decadenti
s m o da sicnif i tat i peggiorati
vi? 

P.erre Macherey è un gio
vane s tudioso marx is ta fran
cese. della scuola, d ic iamo co
si , di Althusser, che -.egli an 
ni lfHxVtn ha pubbl icato al>-:i 
ni saegi cii teoria e di criti
ca. in cui h.» affrontato d.-> 
una «.uà «".ntrolazione il o ro 
b . t m i Per m u n . l e r l o , occor
re r.far.-i ad ale,ine pr«-:nes 
se. cc.n t o c " : ««pratili to ,» r 
limnologici Anzitutto. 1 a t ten 
7..n.e e portata - i un Jgiit t-
:o a - t r a t t o cor.cr» to . che Peste 
t.ca aie distica di fini'.a a r ' e 
(ma in q u i n t o smaccata aal la 
.i le t tera tura a): l 'opera !e ' ' e ra 
ria, o i 'opera toùt court II 
t e rmine e l 'oggetto e m e d a -
io dalla scuola lu-cita dal Cer-
eie di Praca , ciper.mtj nt-po 
anni .'O. Implici to nel a r m i 
ne . e il concet to che »'op?ra 
le t terar ia ha elementi costi
tutivi e specifici comuni ed 
universal i , indagare ì quali si 
gn.fica t r a s f o r m t r e la r n " . e a 
trad.z;ona'.e <:mpre>s;on:--t-ra 
empir ica , psicologica o cu'.tii-
rah^t'.ca» in cri t ica scientifi
ca Non s; t ra t ta d; elimina
re "atti quei cont r ibut i : o 
meglio, qua lcuno res terà 
escludo, m i non tut t i . Si trat
ta . con il maggiore ausil io 
della linguistica e scienze af
fini. di tondarc una scienza 
d i l l a le t te ra tura . K perciò del
la cr i t ica . L'al tro t e rmine es-

I senziale e p r o p u o ce cr i t ica » 
Viene def ini t ivamente tol to a 
ques to t e rmine ugni qual i tà 
a rb i t ra r ia , cioè di giudizio di 
gus to o valutat ivo, fondando 
Io invece sul r iconoscimento 
s is temat ico delle s t r u t t u r e 
composi t ive del l 'opera , secon
do una metodologia s e m p r e 
meglio definita 

E ' evidente, in ques ta rapi
da e s o m m a r i a s intesi , una 
illusione posit ivist ica. In cer
to senso , Macherey tenta di 
sfuggir** p r o p r i o a ques to sco 
glio. Anzitutto, toglie all 'ope
ra il ca ra t t e re di ogget to stac
cato dal le t tore e dal criti
co. Essa vive dia le t t icamente , 
cioè in funzione e in rappor
ti) (reciproco» con •! le t tore 
I-a sua certezza e relat iva og-
gt t t ivi ta cons is te rà d u n q u e 
non m una s t ru t t u r a definì 
bile una volta per tu t te , ma 
da individuare solo nel p rò 
ce--<;o della le t tura cr i t ica , che 
colga di volta in volta 1 suoi 
t ra t t i .specifici, ne sfogli gli 
str.iti e livelli, inverando la 
opera m a n m a n o invera la 
p ropr ia posizione di le t tore . 
In tale m o d o , il le t tore non 
sarà più solo passivo, nò la 
opera solo at t iva, m a si in
s t au re rà ima specie- di com
plessa complic i tà , che del re
s to ogni le t tore avver t i to di 
qualche g rande l ibro ha potu
to spe r imen ta re . Questa ricer
ca di una s ' r u t t u r a mai fis 
sat.i e fissabile Macherey la 
definisce alla fine e s t ru t tu ra 
a^son'e D, anche r ischiando 
un 'a l t ra ambigui tà , e stavol
ta in sen<o heideggeriano 

K non vi e dubbio che nei 
rapidi capitoli del rapido sag 
sto di Macherey. vi sono rigo 
re e acutezza non comuni ad
d i r i t tu ra . ;n qua lche momen
to, decisivi nei confronti di 
cer te pe rdu ran t i ab i tud in i . Ve-
n.msi ad esempio i capitoli 
sulla « ideologia » del l 'opera: 
uno dei cavalli di t u r • 
glia della cr i t ica « marxis ta u, 
sicura di giungere ad acchiap
pare la nuvola una volta d e 
t inniva l'ideologia Per Ma 
chcrev, ques ta non solo vie 
r.e macrv. t . i dal farsi (dalla 
<t produzione i . come lui so 
••tiene si debba di re , invece 
che «c reaz ione»* del l 'opera, 
ma t ras formata , utilizzata ar« 
altr i fini, sos tanzia lmente mu
tata, resa irr iconoscibile, o ri
conoscibile in altr i luoghi ri
spe t to a quelli che s e m b r a n o 
più evidenti . E vedansl so
p ra t t u t t o le innumerevol i os-

| servazioni sul l ' in terna n a t u r a 

di un 'ope ra le t te ra r ia , le lilia
li d i m o s t r a n o che il Mache
rey non e un frigido ceonco , 
o, meglio, che p r ima di e s-
ser lo , e s t a to un vero fre 
q u e n t a t o r e di testi le t te rar i , 
senza 1 quali nessuna teoria 
o estet ica p o t r a n n o m a i pre
tendere di es is te re . 

Ma a ques to p u n t o comin 
ciano, a mio avviso, gli inva
licabili bini t i di tali tentat i 
vi teorici . Leggi ques t e (e si 
nul i ) pagine, e sent i ehe tut
to il m o n d o è lasciato t u o n . 
e che r i m a n e so lo la ba ra , 
secca e scura e funerar ia . 'l'ur
to ciò che è p r o p r i o di que
s to « p r o d o t t o » o « creazio
ne » de l l ' uomo, nella sua s to 
r ia , r imane ancora al di la 
E se , nel migl iore dei cas i , 
come il p resen te , qua lche con
t r ibu to p u r a r r iva a chi e av
ver t i to , r imane scoper to e ini 
prevedibi le il m a r e della vi
ta. Non voglio con q u e s t o da
r e a l l ' a r te , alla s to r ia del ia 
a r t e , un privilegio metaf is ico, 
pe r q u a n t o tant i teorici me
tafisici, a p p u n t o , de l l ' a r t e . 
Heidegger c o m p r e s o , abb i ano 
più di a l t r i con t r ibu i to a tar
la conoscere e i n t ende re nel
le sue infinite manifes taz ioni . 
A beneficio della t eor ia , di
c iamo anzi che l'arte n o n esi
ste; m a a l lora di volta in voi 
t.i. e secondo il t e m p o a 1 
luoghi, si h a n n o tes t i , docu
ment i o t es t imonianze o ce
rne d i r e si voglia, che conten
gono in se la fondazione del 
la p ropr ia es is tenza, la pro
pr ia teorica e la p rop r i a poe
tica e la p rop r i a rag ione di 
e-^ere Real tà as^ai fugaci e 
impalpabi l i , pe rché t u t t e atti
riate alla s tor ic i tà del sogget
to; che oggi r i sponde a un ri
ch iamo, doman i a l l 'oppos to . 
che mu ta le forme necessa
r i amente , anche se s p e s s o im-
porce t i ib i 'mente , senza lasciar
si mai fissare u n a volta p e 
t t ine . 

E ' un invito a l l ' empi r i smo? 
Può anche esse re . Io n o n ve
do come , al l imite , e s«nza 
togliere valore alle v a n e ri
cerche e alle v a n e metodolo
gie. a ques te realtà ci si nos-
sa accos tare se non dall ' inter
no , anche quindi t enendo ber. 
viva la loro precar ie tà , e cioè 
la loro s tor ici tà , la o r o uni
ca concretezza. 

Rino Dal Sasso 
Pier re Macherey: Per i;-r<r 

fi-or.*<j della produzione lette
raria, Rar i . I n t e r z a , 1063, pagg. 
170, L. 1800. 

L'i « man ie ra nera », sera le 
e t empora lesca , dei quadr i di
pinti da Sergio Vaccln nel 
'i.H-'d'J non sa rà una novità 
pi t tor ica piana e pacifica nel
la s i tuazione a t tua le da l l ' a r te 
l 'al iana In ispeeie, c redo, per 
quant i negli anni sessanta ave 
vano sa lu ta to m Vaccln un 
nuovo pi t tore di s t o n a per la 
evidenza ideologica di t re 
grossi cicli su temi del pote-
le borghese e religioso, della 
contestazione laica e di clas
se: il ciclo sul Concilio (l'JM), 
il cielo m Morte di Federi
co II, notturno italiano (MlMii 
e il ciclo per Galileo Galilei 
setnihT, ricerca e distruzione 
<1%7) 

Sfogliando la monograf ia , 
cura ta da Giul iano Briganti 
e Alberto Moravia, che la gal
leria « L ' Indiano » ha dedica
to alla p i t tura ult ima di Vac
cai . l 'occhio si posa senza t ro 
vare un ccn t io eli significati 
su immagini sensuali e tragi-
eli", fluide e ambigue , nelle 
quali l 'ideologia non e più 
violentemente dichiarata e 
ti adot ta nella concretezza tat
tile di oggetti e figure. Sono 
immagini dove l'ideologia del 
p i t tore sembra avere subi to 
una sor ta di sp ro fondamen to 
sot to gli s t ra t i di s tor ia e di 
cu l tura che la p r eceden te 
esperienza plastica aveva ri
mosso e sollevato. Alla stiper-
fiee ora vediamo un eros mol
to a l l a rma to e, in un cl ima 
nevrot ico di a t tesa , la premo
nizione d 'un evento t ragico. 

Apparen temente si d i rebbe 
che Vaccai abbia lasciato eli
dei e il suo tentat ivo di « ri
fare » De Chirico e la poeti
ca metafisica sulle idee che 
muovono ì conflitti di classe 
in questi nos t r i giorni. Tan to 
era gremi to p r ima lo spazio 
del quad ro clic ora si prova 
uno spaesamen to g u a r d a n d o 
ques to spazio vuoto e inquie
tante p ropr io per l 'assenza di 
quelle figure s tor iche alle 
(piali il p i t tore ci aveva nbi 
tua to . 

Se il dipingere per idee gli 
aveva da to una certezza come 
di scena dove ogni en t r a t a 
ed usci ta poteva essere calco
lata al mi l l imet ro ; se il dia
logo con la s tor ia d ' E u r o p a 
10 rafforzava in una faticata 
scelta di classe a pe t to del si
s t e m a borghese; se, infine, 
il q u a d r o gli r iusciva facile ri
popolar lo c o m e una g rande as 
semblea r ivoluzionaria di 
ce convitati di pietra »; Vncchi 
p u r e sentiva, da p i t tore , co
me una pei di ta u m a n a stori
ca la r inuncia a vivere il tem
po s tor ico con il m a s s i m o di-
sp iegamento della sensibi l i tà 
tu t ta Per avere spezzato l'ico
nografia. anche in senso a u 

toleografico, io c redo che Vac
cln non fugga la s t o n a ma in
tenda viverla diversamen
te; forse senza ce convitat i di 
p ie t ra » ma con un ' immers io
ne nella concretezza della vi
ta sen t i ta c o m e un flusso en
t r o cui la p i t tu ra deve impa
r a r e a reggersi e governars i . 

11 mot ivo o r a r i cor ren te nel
le p i t t u r e è un ' e sube ran t e fi
gu ra femmini le che non t rova 
l iberazione per la sua poten
za ero t ica . La donna s: spo
sta con nccitlin H'i una t o - : :g 
già a ima terrazza r o m a n a . 
Orr id i cani e lussuosi pavoni 
le gì rimo in to rno f iu tando la 
a r ia come f iutare sanno gli 
ammal i un accad imen to ter
ribile che s t a m a t u r a n d o . La 
immagine è cos t ru i ta come 
figurasse un evento meteorolo

gico: b ronto la lontana una tem 
pes ta da chi sa dove e la sua 
luce scivola riflessa da una 
g r ande nuvola nera fino al pri
m o p iano , p o r t a n d o bagliori 
di metal l i infuocati nella se ra . 
In pochi q u a d r i c o m p a r e un 
u o m o e p rova un a m o r e o 
un giuoco con la d o n n a nella 
s e r a minacciosa . Ins i s te sul lo 
or izzonte il p i t to re e la ter
ra si a l lunga nel l ' acqua palu
dosa che s e m b r a sul pun to 
di inghiot t i r la E su ques to 
or izzonte , c 'è s e m p r e una ar
ch i t e t tu ra un po ' t r aba l l an te . 
quel c.is:no di Raffaello a Vil
la Medie: che Vaechi n p r e n 
de da Ingres e che vale co 
m e nostalgia della classici tà. 
Ques ta ar ia di se ra , di am
biguo crepuscolo , forse ha ra
dici p i t tor iche in cert i t ramon
ti ferrares i del Dosso, in cer
ti squarc i meteorologici di 
Giorgione e Lot to , negli ef
fetti lunar i dei Carracoi . Ma 
il t u t t o volto in elegia fune
b re d a un p i t to re che cerca 
anche di c r ea re un cl ima te
desco t ra E r n s t , Dix e R-id-
zivv-.'.l 

La p i t tu ra s: d i spone agi: 
eventi , e f.u:da, non coincide 
con un"iconograf:ca chiusa : 
deologx.v è come se p.-epa 
ras<=e ; sen«i e i mez.z: poto
rie. a da re forma a quel dram
ma tempora lesco che per o ra 
e lontano mA il cui b r o m o 
I:o g.a met te m a l l a rme :. 
p r . m o p:ar.o. Non si t r a t ' a 
d u n q u e d: un abbandono del
la p . t t u ra an t .borghese do: po
te re fatta sin qui da Vaechi. 
Per anni t ip icamente egli ha 
d . p m t o il s u o « n o » a u n si
s t e m a s tor .co , concretizzan
do p . t t o n c a m e n t e ta le « no s 
p r i m a nei s imboli negati
vi della Chiesa di Roma, pò*. 
neirevocaz-one malinconica ed 
eroica del sogno infranto del
l ' impero di Feder ico II e, m-
f.ne. nella ci tazione di Gali
leo e della sua resistenza 

Ora m e n t r e egli sente la 
scena del m o n d o paurosamen
te s p o p o l a t i daH ' awic .na r s : 
della t empes ta , può dipingere 
due g.ovam aman t i che M 
bagnano nel m a r e di ques ta 
se ra m .n i cc iosa come se co
rniciassero la vita. 

Dario Micacchi 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1 
9,30 LEZIONI 

Francese, i tal 'ano, educazione a r t i s t i c i , geograf ia, macell i
ne a f luido 

12,30 ANTOLOGIA DI SAPERE 
Lo sport per t u l l i , IV puntata 

13,00 TANTO ERA TANTO ANTICO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 REPLICA D E L L E LEZIONI DEL MATTINO 
17,00 IL PAESE DI GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Il ragazzo e il piccione; b) L'amico l ibro; e) Nella casa 
del lupo; ti) Pagine di musica 

18,45 CORSICA VIVA 
Documentario di Yvon Colle» e Pierre Bartol i 

19,15 SAPERE 
Cos'è lo Stato, II puntala 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del lavoro e dall'econo
mìa, Oggi al Parlamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 LA SCUOLA DEGLI ALTRI 
L'inchiesta di Gras e Craveri si conclude con un'al t ra pun 
lata imperniata sulla «automazione» della scuola. Verran
no presentali gl i esempi di insognanti rr>bot, gin applicalo ne 
gli Sial i Unit i e in Giappone. 

22,00 MERCOLEDÌ ' SPORT 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 
16,00 TVM 

19,00 CORSO DI INGLESE 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 GIORNI D'AMORE 
F i lm . Regia di Giuseppe De Santis In terpret i . Marcel lo 
Maslro ianni , Mar ina Vlady. E' una favola real ist ica sulle 
vicende di due giovani ciociar i che cercano, t ra mi l le d i f f i 
colta, di sposarsi. Alcuni ritengono questo il migl ior f i lm di 
De Santis, regista nolo per opere come « Riso amaro », « Un 
mari to per Anna Zaccheo », « Non c'è pace tra gl i u l iv i a, 
.' I ta l iani brava genie ». Le scene sono del pi t tore Domenico 
Pur i f ica lo . 

23,05 CINEMA '70 
Ha inizio una nuova rubrica che sostituisce le omin i famige
rate « Cronache del cinema ». Il programma, curato da Al
berto Luna con la collaborazione di Oreste Del Buono, in 
tende af f rontare con impegno i problemi del c inema, avva
lendosi della diretta partecipazione degli autor i . Si comincia 
con un dibatt i to tra F e l l n 1 e il pubblico. Un altro servizio 
è dedicalo a l l 'u l t imo f i lm di Franco Rosi 

Radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 10, 12, 
13, 15, 17, 20, 23; Ore 6: Corso 
di l ingua tedesca; 6,30: Mat tu
tino musicale; 7,10: Musica stop; 
8,30: Le canzoni del mat t ino; 
9,10: Aida, musica di G. V e r d i ; 
10,05: La radio per le Scuoio; 
10,35: Le ore della musica; 
11,30: Colonna musicale; 12,05: 
Contrappunto; 13,15: Café chan-
tant ; 14: Trasmissioni regiona
l i ; 14,45: Zibaldone i la l iano; 
15,45: Parata di successi; 16: 
Programma per i p iccol i ; 16,30: 
La discoteca del Radiocorr iere; 
17,05: Per voi g iovani ; 19,08: 
Sui nostri merca t i ; 19,13: Pame
l a ; 19,30: Luna-Park; 20,15: Un 
verme al Min is tero; 22,05: Ri
cordo di Gten Mi l l e r ; 22,50: La 
fastosa vi l leggiatura de < I no
b i l i c i t tadini veneti », conversa
zione. 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30; 

8,30. 9,30, 10,30; 11,30, 
13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; Ore 6: Sve 
g l ia t i e canta; 7,43: Bi l iardino 
a tempo di musica; 8,40: Con
corso UNCLA per canzoni nuo
ve ; 9,15: Romant ica; 10: Giun
gla d 'asfa l to; 11,43; Chiamate 
Roma 3X31 ; 13: Don Giovanni 
e la sf inge; 13,35: Cetra-hap-
penning; 14,05: Juke Box; 15: 

7,30; 
12,15, 
17.30, 

Mot iv i scelti per vo i ; 15,18: 
Rassegna dei mig l io r i diploma
ti dei Conservatori i ta l iani nel
l 'anno 1967-'68; 16: Pomoridia 
na; 17,35: Classe unica; 18: 
Aper i t ivo in musica; 19: 13 sa
lutano i '60; 20,01: Concerto di 
musica leggera; 21: I tal ia che 
lavora; 21,10: Il mondo dell 'ope
ra ; 22,10: Il senzatitolo; 23: 
Cronache del Mezzogiorno. 

TERZO 
Ore 9,30: G. F. Ghedin i ; 10: 

Concerto di aper tu ra ; 10,45: I 
concerti di A l f redo Casella; 
11,15: Pol i fon ia; 11,35: Arch i 
vio del disco; 12,05: Lo infor
matore etnomusicologico; 12,20: 
Musiche paral le le; 12,55: Inter
mezzo; 13,40: I maestr i del l ' in
terpretazione: violoncell ista Pa-
blo Casals; 14,30: Melodramma 
in sintesi: i l gallo d 'oro; 15,30: 
Ri t rat to di autore; 16,15: Orsa 
minore: Delir io a due, un atto 
di Eugene Jonesco; 17: Le opi
nioni degli a l t r i ; 17,10: Corso di 
lingua tedesca; 17,40: Jazz og
g i ; 18: Notizie del Terzo; 18,15: 
Quadrante economico; 18,30: 
Musica leggera; 1G.45: Piccolo 
p ianeta; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: La tradizione 
i l luminist ica i ta l iana ; 21 : Cen
tenario di Hcctor Berl ioz; 22: I l 
giornale del Terzo. 

23,35 CRONACHE ITALIANE 
VI SEGNALIAMO: Un verme al ministero, commedia di Dino 

Suzzati (Radio 1 . , ore 20,15). Regia di Sandro Bolchl . 

Contro 
canale 

l ' O V I H O l . \ H O M H \ — /./i 
I . i r t e ì»u i li ci e inUTC^'ii 
te di 1 iliiciimeu'arii) di l.i'itn 
dm ( a 'cUrvn Do,) > II n>--!i ma <"> 
"iduhh nmenle io 'limiti dn\l4 
•('-• mo'vame ducl'c. A ioì>e, 
l'i' terese il< 'ine^e U'^t n.o 
iueiii:i' p r e sc inde , m leiei r e r ' a 
K(N'irci. 'Mi '-7'ici dcH'nicliie^ta 
ad c-cmino, nella <\wnhi pun 
' ' ; • i eiedicei'ii ci! JUT'CK/CJ ','S (>'(. 

Ir i<nilici>;>ti te dirimirazireu ai 
\lhcr' Del CnicrciD e di Giani 

C f'oojK'r <i jii'i{i(Nito c/c!!c i ' 
rende dello scienzuil'i enesf 
7' wt FI 'icij'i Sfili ! ;;•»• >ona -.er 
i ' e li u a e le ira t • i eil< vu rea 
l'i^ii'i del vic/ce'ci'"S/IICI e. init in 
ili errale, ari cu-tueie amen 
e nei, cl'c a limiirii tnfnrmti; r> 
l". s / icc ' ie ' 'u ' «-'l'/ci elicti muri" 
de'l ai ma » 'tetra1 e cote e l e 
r ti r' N V e n<i l'e.'i'i'e n'ii'io Kt"/ 
t'ii'd , r'ei i1 icjiiavi c'ir \>ar'e 
e ;io alla nuircui da San Frati 
CNC o a Miei a, e cu ' Ir d'ri'i ^';'i 
Ce' nini •tinnii) '.\.<:>i,"i s t r i l i l.if 
! \ M «• I le imi m'eri •;•.cinti ci,'."ci 
' r<jonNiOui . \ fnr r) ci ìianno 
t i ' i 'W) ni cantati!) vii ere. rnn 
rral'a uinanr e 'arme d\ unite 

'a tiiaclie di mi et rio appetto 
(L'Ila ia~-'a i ampliai a prr la 
l<ice (.he ha scanala ali anni di 
(p,e :<i diipnii'icrra. 

C e *ta'<> pero un aititi ci-in'I 
' * i/i qne-t'i c'iinpunvn — q<iv]\o 
e tu i i 'V i c e i ' o aa'h' lie'e r e.ullg 
iii ' iii ' te-itiinoni (i> u n i r l i , e per 
i\ icslu pol'Ktamcn'c di « w i i 
iutii)i)ini e ì ilici i> — che nel do 
t unii'iit'iMi) e steit'i pni t ' cc imei i '8 
emulato ( (laelhi'n. eitat'i. è 
ir dato ^iipnitt'ittn n'hi in cica, 
e ' .M'inora, eie! tirato IH {inducile. 
dc'hi \>roic.'a . parta dare •>: t 
unedn lui aiu'n. mei italnlmcnte. 
lonieijuenzc neaatiic. Da una 
inule, infatti, uh eptsoth che ci 
.vino stelli narrati datili slr.^n 
piol(itiuiii-,ti timi ano per ai ere 
un sapore (JIICIM anetiduticu. dal-
l altro, e aiiihe pi r iiiu">'.t>. la 
lieta liei la pan i app'ti ni nel 
diiciiinenhii in .iii;iiiiliu' n c./wie 
licei lutici •iinoniit <- e me. pu 
litica liliale essa e .-.iati IU . \uu 
jomiaincntale carature tli nuit 
sii, ed ha perdili') completami n 
ti la MICI d'iic:~(i e la .-.!/« titani 
multe la. Dal'nei'h una rico 
slrii.ione menu parziali itei'a lui 
tu pei la pur aintj'ic iti tic'.to 
Lusullwii tei allumale il tìi-iur 
.<•!> al di la della questione n^. 
tirare: non a ca>n, sui tu Ut 
jutjacioh mimatimi delle intuire 
.Alunna di licrkley the ".elle •Wo-
i e uifercN-te alle dirigenti del 
Woinen str.ke Uc IV.ue e ,̂ u 
lato emer.s'a anche la turni urna 
dell'autjrcsswnc contri) il l ici-

1 I C I M . 

l'roprio .--ni paniti pii'aico. del 
lesto, il dm unienltii io di ( CNIC. 
Imi: — pur i,<_iie Mi. IIODIU ni 

letiziala — a n listi t limiti p . u 
tjiati e le debolezze l'-u cu 
den t i . Lei e IU'I 'Ì. 'OI; ii iìi_Ue i .LCII 

de diplomatirhe era. unciie ai 
c/rc >'.a puulaUi. ancne truppa 
.Minimeli IH. 1 (iri'id i del le l u n t 
qui stami internazionali ira qua 
si del tutto as-cnic busti p, u 
.^.iie alla inciuccine: eli qua'- . .i-.i 
acLi'HH'i alle motiriizitirn politi
che della bumba ]ranccsc. t an
cor più, alla .-.«per.'icici.'e ^p'c'ua 
zionc della bomba cinese. 

g. e. 

Anche oon rinforniaziona . 
si difendono i tuoi interessi 

>>:-:.>x.>:->>:-:-:-:-:-:-:-« -̂->,/&'-:'-. v>^>>^>>>^>^>^>-*"*l-X-lvZv>>5'X:X 

Nel clima delio jpcculatione antipopolare dopo il grondioio sciopero generale 

domali go vernativi annunciano: landò di lacrimogeni e scontri tra reparti di PS 

l'Unità 
. — r i * * i r t ^ 

J L'I tu» po!.!tf» del PCI iJlo Kiopfrt» 
[l'sirilt e sai fam ài M.iico 

A p p e l l o d e U e t r e C o n f e d e r a z i o n i a 

c o n s o l i d a r e l ' u n i t a d e i l a v o r a t o r i d o p o 

il g r a n d e s c i o p e r o g e n e r a l e d i m e r c o l e d ì 

y.-i-y.-'.-'. 

%'M 

CASA; APERTA LA VERTENZA 
| g CGIL, CISL e UIL impegnano il governo a iraiiare 
•-!:!•*:-:•:• n-.~— **-

•ossi *~ «=' 
>:::^% j Quel che cambia in Italia }'. "-

0 Abbonimenti- loiter.itore 
# Abbonimento i rnuo 1*7 numeri ) 
% Abbonimento innao (* 6 numeri | 
0 Abbonamento i rnuo (ì S numeri) 
• Abbonamento l e m e i t r i l e e» 7 numeri I 
% Abbonamento vemei t r i l c ( * 6 numeri | 
0 Abbonj rnrn to semestrale ( » 3 numeri I 

30 OOO 
21 000 
18000 
1$ OOO 
10 8SO 
9 ì SO 
7 aso 
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