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La psicoanalisi negli studi del sovietico F.B. Bassin 

II ruolo 
delPinconscio 

* • * * * • « — ^ — « * 

Salvator Dali: « Spettro della libido » 

La pubblicazione In Ita
lia del hbro « II problema 
dell' inconscio», di F. B. 
Bassin (Edtton Riuniti '72. 
lire 3 200. prefazione d: C L 
Musatti) acquista un si-
gnificato particolare non 
solo per il momento scien-
tifico culturale che sta at-
traversando la pstcoanali-
si, ma anche perche. per 
la prima volta, abbiamo 
un'esposizione molto com-
piuta del punto di vista 
della psicologia sovietica 
sulla concezione dell'lncon-
scio Quest'ultimo motivo e 
molto significative In 
quanto rivela l'esistenza di 
un dibattito profondo tra 
gli psicologi sovietici sulla 
natura. ruolo e funzlone 
deU'lnconscio nella deter-
minazione dei comporta-
menti a tendenti ad un fi
ne ». dibattito che natural-
mente non trova tutti con-
cordi Per quanto concer-
ne mvece il momento cul
turale II libro si colloca, 
in Ital'a, subito dopo una 
serie di pubblicazionl che 
hanno sviluppato maggior-
mente l'aspetto sociale e 
funzionale della psicoana
lisi a ,scapito di quello dl-
nam co strutturale 

Per la venta F B Bas
sin. uno dei ma^ior: s , u " 
d.osi sovietici del proble
ma deU'lnconscio. era g:a 
noto agli psicologi e psi-
coanalisti italiini per una 
polemica scaturita dalla 
pubblicazione di un sagsio 
sulla «Psicoanalisi di 
Freud alia luce delle at-
tuali discussioni scient'fi-
che » app-irso sul n 2 della 
R vista d; Psicoanal-s del 
1059 al quale C L Mu
satti contmbattev* Con il 
saggio a Per un dialogo 
can gli psicologi sovietici » 
che si trova m una raccol-
ta edita da Boringhieri sot-
to '1 t-tolo d* •« Psroamlisi 
e vita contemporanea n 

Una teona 
del cervello 
II cardine di questa po

lemica. che qui riassumla-
mo sintet camente. e rap-
presentato dall'accusa che 
Bassin muove alia psico-
enalisi di essere una non-
scienza. in quanto fonda 
le proprie teorizzazion' e 
procedure su metodi non 
sempre oggett-vamente 
controllabili e come tali 
aprionstici. metafisici. 
idealistic! Questa accusa a 
dlstanza di quasi 15 ann] e 
presente nell'anal^l del 
problema deU'lnconscio. 
anche se 6 mitlgata da 
alcune constatazionl sia dl 
natura storica che scien-
tifica che hanno il me-
rito di mettere in risalto 
un'ambivalenza di fondo 
nell' atteggiamento che 
Bassin assume nel con
front! del « modo r- in cul 
la psicoanalisi tratta que-
sto problema. 

IJ autore ammette che se e 
vero che storicamente non 
e stata la psicoanalisi ad 
affrontare per prima il 
problema deU'lnconscio k 
altrettanto vero che essa 
per prima ha tentalo di 
fomire una trattazione 
scientifica e sistematica 
deU'lnconscio senza rag-
giungere r'.sultati degnl di 
nota Corre mat la psico 
anallsi non rlesce ad ela
borare una «tcorla scien 
tlfican deU'lnconscio? Se 
condo I'interpretazione dt 

Bassin questo fallimento e 
dovuto al fatto che ai tern 
pi di Freud non era stata 
ancora elaborata una teo 
ria del cervello e tutta 
una vasta gamma di ri 
cerche neurodinamiche e 
neurocibernetiche non era-
no affatto sviluppate. Que
sta lacuna nello sviluppo 
della neurofisiologia a-
vrebbe spmto Freud ad 
orientare le sue rlcerche 
sull'mconscio non su basi 
neurofisiologiche bensl su 
basi psicologiche 

« Deviazioni» 
idealistiche 
E' questa impostazione 

psicologica dell'analisi del-
l'inconscio che sarebbe re-
sponsabile delle «devia 
zioni» idealistiche della 
pscoanallsi. presenti in 
maniera molto pesante ne 
gli scritti social! di Freud 
dove egli cerca di elabo 
rare una visione della 
realta socio economica uti 
lizzando concetti tipici del
la cl'niea e pvcooatologia. 
Questo non significa che 
il punto di vista psicolo 
gico nella trattazione del 
l'mconscio non abb a dato 
frutti a volte molto lnte-
re5santi Esso. anzi, ha 
permesso di identificare 
delle a connessioni che 
hanno grande importanza 
per la teoria generale del 
cervello e per la clintca. 
come per esempio il noto 
prmcipio della guajrigione 
attraverso la presa dl co-
sjienza» la psicoanalisi. 
moltre. Hno a quando e 
stata alle prese con pro-
blemi inerenti alia ps'copa-
tolog'a e alia terapia dei di-
sturhi clinici ha avuto 
grande successo Quando 
mvece ha cercato dt sco 
prire le leegi che rego-
lano le disfunzioni psico-
patoloeiche e si e posta 
il problema di elaborare 
una teona della struttura 
della psiche e caduta nel 
soggettivLsmo in quanto 
questa teorizzaz one non 
e n basata su datl oegettl 
vamente controllabili 

In concreto la psicoana 
lis! sarebbe vallda come 
tecnica per guarire alcuni 
disturb! e d sfun?ioni della 
personality mentre sarebbe 
meno vallda come teoria 
che cerca di interpretare 
le legal degli stati e dei 
meccanlsml che stanno 
sotto le disrunzionl E* pos
sibile un aoorocclo al pro
blems deU'lnconscio rea-
Iizzato al di fuor: della 
prospettiva psicologica? La 
nlternat'va e rappresenta-
t i rliT m^rmento dMla 
anahs dell'in-vmscio all'in 
terno dei orocess: cerebra-
11. non Isolatamente consl-
derat!. ed anche all'lntemo 
dei meccan'smi fi^nloein 
ccncreti che stinno alia 
base della dmamica co-
sciente • inconscio In que 
sta dTP7ione T'nconscio 
perrie o;nv earattemtica 
antropomorfa ri>contrabl!e 
nella teoria freudiana dove 
esso e raooresent'ito co 
me un « diavolettoa che 
sfugee al controllo della 
coscienz>i. agisce d- nasco 
sto e la condiziona. che 
parla un linguaggio cifrato 
e simbolico: qui assume 
lnvece le caratterlstiche di 
«una ffeneralizziz'one a 
cul ricorrlamo per esprt-
mere 1'attIvltA di regola 
7.iorie del comport amen to e 
del suoi correlati vepeta 
tlvl che si avolge senza 

la partecipazione della co-
scienza » 

L impegno cli Bassin e 
quindi quello di dimostrare 
come e possibile realizzare 
la rcgolaz'one e quali con
cetti e categorie bisogna 
utilizzare per elaborare In 
maniera appropnata le 
leggi della regolazione In 
questa r.cerca di un'og-
geltivazione e modeilizza-
zione dell'inconscio, Bassin 
scopre un fattore impor-
tnnte nella teoria del set 
elaborata dallo psicologo 
georg.ano D N. Uznadze 
II set non e un contenuto 
della coscienza. anche se 
ha la forza di influire de 
cisamente su di essa; il 
set e « un mutamento in 
consapevole e non diretta-
mente percepito dello sta 
to funzionale del sistema 
nervoso il quale ha una 
grande importanza per la 
surreshiva dmamica delle 
percez'oni di carattere co 
sciente » 

Le analogie tra set ed 
inconscio freudiano sono 
molto evidenti e Bassin 
coerentemente critica il set 
dal punto dt vista hlosofico 
aerohr non ammette la 
poss'bilita di avere co 
scienza del modi di rea-
z:one deU'lnconscio. dnl 
punto di vista pstrolngtco 
in quanto esiste la possi 
bilita d: una presa di co-
s:ienzi diretta di (enomeni 
psichici diversi dal set. 
L'aspetto positivo della 
teoria del =et consiste nel 
fatto che nel momento in 
cui scopre « la vera natura 
dell'mconsc o come fattore 
che continua ad assolvore 
la funzione d: reeolazione. 
benche questo fattore non 
e affetto. ne pensiero nfe 
asp razione n essa si con-
figura come una sezione 
della teoria della regola
zione biologica 

Conoscenza 
strutturale 
L'approdo di Basstn per 

una mighore conoscenza 
strutturale dell' inconscio 
sono l'anal:si del rapporto 
che corre tra inconscio e 
pnnclpi dl organirznzlone 
delle reti neuronlche; le 
vane forme di attivitn ce 
rebrale. come quelle rela
tive ai processi di riela 
borazlone di informazionl 
ricevute che si traducono 
in forma di attivita cono 
scitiva del cervello; le for
me inconsce della attivita 
nervosa superiore come 
princlpale meccan'.smo dl 
lavoro del cervello senza 
la cui comprensione e Im 
possibile spiegare questo 
lavoro L'analisi a ecu rata 
di queste dimensioni neu-
ro fisio Datologirhe e ci 
bernetiche effettuata pas-
sando in ra&segna le prin-
cir)al. correnti di pens'ero 
non permette alio stato «t-
tuale delle conoscenze 
scientifiche dl «attaccare 
frontalmente* il oroblema 
deU'lnconscio. perd essa 
mette in condizione dl par-
lare di quelle «tendenze 
nello sviluppo delle teone 
fisiologiche che rendono 
piu comprensibill i feno-
meni della rlelaborazione 
cerebrale inconscia dell'in-
formazione e la capacita 
del slstema nervoso cen-
trale di esplicare azioni 
regolative inconsce sulla 
semantica del comporta-
mento ». 

Giuseppe De Luce 

«I1 te del cappellaio matto» 
di Pietro Citati 

Una chiave 
per la realta 
della poesia 

Recensire un libro come 
U te del cappellaio matto 
uvlondadori pp 373, 11 
re 3.800) dl Pietro Citati, 
e cosa ardua. Cos) vasta 
e van a e la materia, cosl 
perentorlo, teso e congesto, 
e al tempo stesso gentile, 
pacato e limpido & 11 to 
no dl questa opera singo 
lare: una raccolta dt recen 
siont, di saggl, dl variazlo-
nt, di rigorose fantastlche-
rie e dl Immaginarie cer-
tezze, gia divulgate su quo
tidian! e periodic!, e ora, 
attraverso una loro sele-
zione e parzialo revlsione, 
costituenti un'assoluta sor-
presa neH'unita dl un dl-
scorso che percorre l'arco 
dei secoli con rapldlta e 
naturalezza. 

La « tracotanza » critica 
di Citati sorge da una ma 
trice naturalmente fecon-
da, s'.'llecitata da antichl 
e dovizlosi apprendimentl, 
che genera una prole Intel-
lettuale e affettiva dedita 
ai colpi dl mano piu au-
dacl, alle analisi caparble, 
alle sintesi orgogllose, ai 
roijnl dl conoscenze e dl 
premesse fllologlche dl cul 
resta sovente al lettore, o 
aU'tnterlocutore, non tanto 
1'utllita dt un dibattito, 
quanto la folgorazione di 
uno scorclo culturale, di 
un ritratto d'autore. di una 
opera remota o attuale- La 
« soavita » nasce dalla fi-
nezza del temperamento e 
dalla dimestichezza con 
quelle disperate e serene, 
elementari e Insondabill 
realta uniane che sono le 
testimonianze dei poeti: 
un'attitudine, o lorse me 
glio un affetto disarmato 
come l'esistenza del fiori 
e dei bambini, che sotten 
de una vibrante ed aspra 
tensione intellettuale. e 
che talora si slargherebbe 
oiue i margini della pa 
gina. per riversarsl nella vi 
ta se non la contenessero 
un segreto di-.incanto e una 
apparente invulnerabilita 

Citati ha questo di in-
confondibile: supera ognl 
scuola. ogni tendenza, ogni 
moda. pur fruendone la co 
noscenza: del loro fram 
menu fertili egli pub a vol
te persino servirsi. ma la 
loro congene egli espelle 
come scoria, o piu spesso 
ignnra 

La sua vena polemica e 
scomparsa in questo mo-
saico di cui ogni trainmen 
to ha una doppia vita, la 
propria individuate, e la 
propria e altrul. dl elemen-
to di un tutto: gli autorl 
di cul egli ci dona fulmi 
nel ntratti, o che visita 
in un'ora della loro esisten-
za o In una riga della lo 
ro opera, o 1 problem! che 
doiiba e circuisce pei poi 
affondarvi lo spillone di 
un enunciato che It immo 
bilizzi e 11 evidenzi nella 
loro natura meno tpoteti 
ca. come in una collezio 
ne di (arfalle o in una no 
menclatura botanica, «so 
no vissuti » dai viaggiatnre 
incantato o dall'impprfJt-
to biblioteeaio. oppure « lo 
vivono ». con una sorta di 

amore senza Indulgenze, a 
seconda della loro poten-
za razionale e fantastlca. 
Cosl 6 anche possibile sta-
bllire una scala di valor!, 
su cul e opportuno scrive-
re brevemente e riflettere 
a lungo. 

In generale Cltatl domi-
na autori e probleml, 11 
rlnchlude nel oozzolo del
la sua serlca tessitura stl-
llstica, e rapidamente ne 
restitulsce un attendlbtle 
ectoplasma o uno staglona-
to dagherrotlpo, quasi in 
un processo dt amorevole 
e violenta slmblosl; In ta-
luni altri casi, b lul do
minate da essl, o meglio 
non pub clrcoscrlverll, e 
per schiuderli a se e agli 
altri. deve prima scalarll 
0 aggirarsi all'lntemo del
le loro paretl o nel loro 
tortuosl cunicoli, per stab!-
lire un laticoso. ma ncio 
e corroborante rapporto 
umano. cioe un'esperlenza 
dl vita oltre che una dla-
lettlca di cultura. Talvol-
ta lnvece 11 tono dell'ap-
procclo e dlsteso, sommes-
ao. come un colioquio tra 
amlcl, alia pari, nella di
versity. Una caslstica e Inu
tile. Basta dire che I « gl-
ganti » dl Citati sono Mo-
tecuhzoma II, l'autore del-
1 Lcclesiaste Ulisse. Musil, 
Gadda; gli « amlcl». Hardy. 
Conrad. Nabokov, Montale, 
Macchla, forse Italo Cal-
vlno e Manganelll (le tre 
pagine sul a teologo rlsuscl-
tato » sono forse tra le ptu 
belle del libro: Manganel-
li e solo il pretesto di un 
m t r a b o l a n t e racconto 
breve) 

Poi Ve il terreno per un 
quasi infalllbile ma bene
volo tiro al bersaglio. per 
una gallena di quadri ap-
pesi neil'aria o nel sotto-
suolo per gli incontri al 
confine del tedlo. del dl-
sgusto. della morte, del di-
sfacimento. ma alia soglia 
di una sempre nuova nna 
sota. se st legge questo li
bro dall'inizto alia fine, co
me consiglia l'autore. se lo 
si percorre uuttandosi alle 
spalle la piccola o grande 
erudizione che ciascuno ha 
nel propno cervello, ci si 
accorge che esso e in real
ta un romanzo popolato di 
personaggi straordinan. av-
volti dagh effluvi di tutti 1 
balsami. l profumi. le sa 
lamoie e i liquami della 
vila. eretti o piegati con-
tro tutti gli sfondi. apoca-
Iittici o sereni, tormentati 
da tutti I problemi. da tut-
te le probabili lpotesi o 
improbabili certezze filo-
sofiche e mistenosofiche 
II senso che resta. quello 
che veramente tmporta in 
ogni libro o rnpporto uma
no. e. In questo caso. quel
lo di un amaro e perples-
so. ma pervlcace amore 
delia vita, e di cio che del
ta vita e l ilfermazinne o 
la negazlone ma comun-
que la Irrevocable testi-
monianza: la poesia e lo 

stile, vivi. contro la « scheg-
gia ». nei « tutto ». 

Luca Canali 

LIBRI RICEVUTI 

Saggistica 
Janine CHASSEGUET-SMIRGEL, 

• La temuallla limmlnile », 
Laltrxa. pp. 324. L. 1.600 

• Alica: i giOrni dalla dro^a >, 
a cura di Ma i BELUFFI. Fal-
trinelh, pp. 199, U 1.600 

Lucien SEBAC, « Marxitmo • 
ttrulturalismo », Fellrinelli, 
pp. 253. L. 1.000 

Arghiri EMMANUEL. >Lo •tarn-
bio inefuale • . Einaudi, pp. 
497. L. 6.000 

« Andre Brtlon, un uomo at-
lenlo », a cura di Ferdinan-
do ALBERTAZZI, Longo edi-
tore. pp. 213. L. 2.900 

Mareallo COLITTI. * La grandl 
imprese e lo Slalo », Einau
di. pp. 158. U 2.400 

Sergio LANDUCCI. « I filosofi 
• i Mlvaggi • . Later**, pp. 
502, U S.000 

Serga LEBOVICI-Mlchel SOU-
LE', m t» conoscenza del 
bambino • la psicoanalisi », 
Feltrinelli, pp. 564. L. 6.800 

Cyorgy KEPES. « I I linguaggio 
della jrisione », Dedalo, pp. 
256. L. 5.000 

Mario CICOGNANI • Alberto 
GIORDANO, «T«sti del '900 
ilaliano », Zanichelli, pp. 
850, U 3.200 

Peter 5ZONDI. « Teoria del 
drammi modemo » (1880-
1950) , Einaudi. pp. 140, 
L. 1.200 

Waller BINNI . > Carducci • 
altri Mggi ». Einaudi, pp. 
246. U 1.800 

Michel FOUCAULT. • L'ordina 
del discorso », Einaudi, pp. 
60. L. 500 

Fabrizio D'AGOSTINI, • Reggio 
Calabria - I mot! dtl luglio 
1970-febbraio 1971 >. Fel
trinelli, pp. 187. U 1.500 

Emilio GENTILE. « " La Voce " 
a rata gloliltiana >. Pan edl-
trice Milano. pp. 213, Lira 
3.000 

Giovanni CERA, • Sartre tra 
ideologia e storia », Laterza, 
pp. 209. L. 2.000 

Sidney SONNINO, « Diario 
1866-1912 . . vol. I . Later
za. pp. S34, L. 6.S0O 

G. D. H. COLE. « Storia del 
pensiero socialista - 1889-
1914 • La Seconda Interna
tionale > I I I , 2, Laterza, 
pp. 618. L. 1.900 

Joseph SCUMPETER. « Sociolo-
gia dell'lmperialismo >-, La
terza. pp. 185. L. 1.900 

G. W. F. HEGEL, - Ut ter* >, 
con prefazione di Euganio 
Garin, Laterza. pp. 417. Lira 
2.200 

Jean LAPLANCE. a Vita a mor
te nella psicoanalisi », La
terza. pp. 189, L 2.200 

Fritz M. HEICKELHEIM. •Sto
ria economica dal mondo an
tic© a, Laterza, pp. 1.254, 
L. 12.000 

Enzo MI9EFARI, > L* lotta 
contadine in Calabria nel 
periodo 1914-1922 • . laca 
Book, pp. 289. L. 3.200 

Bertrand CILLC. « Leonardo • 
gli ingesneri del Rinascimen-
to », Feltrinelli, pp. 309 . 
L. 4.500 

• Che fare a n. 10 maggio 
1972. Feltrinelli, pp. 232, 
L. 1.000 

• Che far* - Zibaldone artist!-
co lellerario scien tifico », * 
cura di Arnaldo Pomodoro, 
Roberto Di Marco e France
sco Leonetti, Feltrinelli, pp. 
155. L. 800 

Narrativa e poesia 
Angelo Maria RIPELLINO, 

• Sintoniatta ». Einaudi. pp. 
185, L. 2.500 

a Poesia modema danes* », • 
cura di Maria GIACOBBE, 
Edizioni di Comumta. pp. 
6 5 1 . U 5.000 

Franco CORDERO, a Opus >, 
Einaudi, pp. 191 . L. 2.S00 

Hubert SELVY Jr., « Ultima 
fcrmata • Brooklyn >, Faltri-
•Mlli, pp. 355, L. 3.000 

Pietro A. BUTTITTA. • Me-
cingu ». Marsilio. pp. 108, 
U 1.200 

Giovanni SERCAMBI. • Novel
la • a cura di Giovanni Sh 
nicropi, Laterza, 2 vol., pp. 
1.008. U 12.000 

Giordano BRUNO, « Oialoghl 
Italian!*, Sansonl, pp. 1 .241, 
L. 4.000 

Fablo DE AGOSTINI, a Smol-
ny • , Edizioni del Gattopar-
de, Roma, pp. 172, t . 2.500 

Danzatori di rock (disegno di Ennio Calabria) 

I COMPLESSI INGLESI DEI ROLLING STONES, 
WHO, PINK FLOYD E TRAFFIC 

I quattro grandi 
della musica pop 

In un concerlo funebre la rinascifa del rock dei Rolling • «Tommy» dei Who prima 
opera rock - II pop sinfonico dei Pink Floyd -1 Traffic e il positivo confalio col jazz 

Sono ormat trascorsi die-
ci annl dalla fatidica « in-
venzione» dl cio che oggi 
viene genencamente deli-
nito (ed etichettato. pur-
troppo) come musica pup. 
E, sebbene gli Shadows — 
un gruppo di protessioni-
sti statunitensi che scelse 
ro la via di una esemplt-
flcazione linguistica del 
jazz — gia negli annl "50 
introdussero nuove R accat 
tivantl n forme sonore, ia 
esplosione del pop rimar-
ra un fenomeno bntanni-
co, legato ai brillantl sue-
cessi dei Beatles e ad una 
intera generazione che ne 
fu protagomsta 

Agli inizi. dilftcilmetite 
si pote semdere il feno
meno musicaJe da quello 
dl costume, tanto che spes
so quest'ultimo rlusci a 
prevalere. trascinando ognl 
cosa sul piano del condi 
zionamento divtstlco. con 
la conseguente mampola-
zlone dl scelte ed mdiriz 
zi musicah 11 discorso non 
fmirebbe mai. ma oggi le 
cose appatono sostanzial-
mente differenti Tirando 
le somme-di questa espe 
rlenza, va detto che I p ^ 
toreschi (a volte esaltan 
tl. ma troppo spesso awi-
lentl e controproducenti) 
entusiasmi dl una volta 
hanno lasciato 11 posto ad 
una sensibue evoluzione^. 
musicale e il o mittco »T» 
processo dl Identificazlone 
con la stat e pian piano 
decaduto: esaunta ognl «rl-
voluzione estetica a si ar-
riva cosi sul filo dl un 
onzzonte esclusivamente 
musicale. e numerose mi-
stificazionl di basso llvello 
vengono rlfiutate. E. Infat-
tt. fra quel centtnaio di 
formazioni che oggl ri-
scuotono i tavoii del pub-
blico. I superstiti della 
« vecchta guardia » si con 
tano sulle dita di una 
mano 

Sorprendente 
maturazfone 
Alcuni strumentlstl di al-

lora che hanno saputo at-
tualizzare e perfezionare 
il proprio discorso musi
cale sono stati costretti a 
girovagare un po* ovun-

aue ed oggi testimoniano 
crollo di parecchi • so-

daltzi • un tempo fruttuo-
si e prolific!. I principal! 
complesst (e anche qui ct 
sarebbe molto da discute-
re, giacrhe si va rivalu-
t&ndo rimrnagine del mu-
sicista rocfc preso sinijolar-
mente: una nuova demisti-
ficazione. quesva, di alcu
ni gruppi sorretti unica 
mente dal per*onaggio lea
der) natl prima del '66 e 
tutt'oggi In valida attivita 
sono forse quattro — Rol 
ling Stones. Who, Pink 
Floyd e i Traffic — e tutu 
tndistintamente hanno at-
traversaio brevl period I dl 
crisl, di impopolarita, dl 
sacrosantl ripensamentl 
tecnlco-contenutistlcl. 

I Rolling Stones e gli 

Who, ancoratt quasi « per 
principio » agli schemi clas 
sicl del rock, hanno co-
nosctuto momenti difficili. 

Poco prima della scorn 
parsa di Brian Jones. I 
Rolling brancolavano nel 
buio alia disperata rlcer-
ca d! un nuovo sound che 
li riportasse in quota nel 
loro etemo conflitto con 
l Beaiie.s Ma fu propno il 
« concerto funebre » per 11 
compagno morto (una ce-
rimonia rock dal fascino 
sinlstro in un livido tra 
monto ad Hyde Park, dt 
fronte a circa mezzo mi 
lione dl spettatorl) che 11 
rlporto In auge. E allora 
Jaggpr decise che non ci 
sarebbero stati piu ripen 
samenti. gtudicando a di-
spersivon intraprendere rt 
cerche nuove verso una 
sperimentazione poco ron 
gemale alio stile del 
gruppo 

Chi lo tacctb dl fossiliz-
zazione dovette presto n 
credersl: I ritmi vlscerall 
del Rolling acquistarono 
una nuova dlmensione ed 
un piu ampio respiro con 
l'album Sticky Fingers che 
li consacrd definitivamen 
te re dl un nuovo roc*. 
vmciton nel confronto dl-
retto con una avanguardia 
underground che esce dal 
l'anommato per nscuotere 
fmalmente larghi consen 
si. Gli schemi ntmici de 
gli Stunes saranno forse 
sorpassati. ma Jagger e 
compazm vanlano una sor
prendente maturazione mu 
sicale di cui danno prova 
ancor piu tangibile nel re 
cente long playing Jamming 
with Edward (registrazio 
ne dal vivo di una tarn 
session Interamente im 
prowisata). 

Ma, mentre 1 Rolling por-
tavano avanti un discorso 
sul rock di sapore filolo-
gico — operando evidenil 
trasformazioni di linguag
gio, con rinsenmento del 
piano, della chltarra acu-
stica e di una Intera se
zione dl flati — gli Who 
erano ancora. fino a po
co tempo fa, I portavoce 
del sound metalllco ed os 
sessivo dl una volta. Al lo
ro primi concertl. si po 
teva assistere a terriflcan 
ti deriagrazloni: gli stni-
mentl venlvano letteral 
mente distruttl e la slre-
na del pompierl chiudeva 
puntualmente lo show Cer-
timente, cosl non poteva 
durare a lungo e gli Who 
fmlrono col dover dimo
strare quanto effettlvamen-
te si poteva credere in lo
ro: dagh effetti grossola-
ni nacque un freak genui 
no. e ognl sonorita para 
dossale acqutsto'un precl-
so stgnlflcato dl rottura 

Una metamorfosl Incre-
dibUe. che culmina In un 
vero e proprio capolavo-
ro. Tommy, la prima tope-
ra roc** della musica pop. 
Un mosalco sbalorditivo. 
forte del suol eccellentl ar-
rangiamentt e di un stgnl
flcato palesemente emble-
matico. Tommy viene ora 
rappresentata da piu par
ti, e la complessa ed ela

borata struttura delle par-
titure porta gli Who ver
so nuovi, lusinghien vertl 
ci. E il loro piu recente 
album, il doppio Who's 
next non e altro che una 
brillante conferma della 
frenetica crescita del 
eruppo 

Autonomia 
artistica 

1 Pink Floyd, promoto 
rl di forme audiovisive a II-
qmde» (la musica a psi 
chedeltca ») conobberouna 
discreta popolanta nel '67, 
soprattutto grazte alia ori 
ginalita odie loro compo 
sizioni Ma. non appena 11 
chitarnsta S\d Barrett (au 
tore dei test!) abbandond 
la fo:ina/.!one per sotto 
porsi ad un trattamento 
psiranalitico che lo gua 
rlsse aalla delirante schl-
zofrenla di cut era preda, 
II complesso non seppe 
piu rlcreare le eccltantt 

" atmosfere degll tnlzt Ma, 
dopo un lungo silenzio l 
Pink Floyd riuscirono fi 
nalmente ad espnmersi al 
meglio delle loro possibi 
Hta. aprendo !a via al 
«pop sinfonico» con le 
stupende suites di At horn 
Heart Mother e Meddle On 
pa»so avantt per il pop. 
che conos-e cosl II suo 
primo stadio «class'co» 
grazie a quattro musici-
sti estremamente prep^ra 
ti e fantasiosi Ed e pro
prio nei toni Intensl. lu 
uubrt o esta.siatt. dl una 
musira inconscia ed astra 
le come questa che il mon 
do del pop trova ozgl la 
liberta di una sua piena 
autonomia artistica 

Ma mentre i Pink Flovd 
rappresentano la via oni 
rica a! pop. I contempo-
ranel Traffic sperlmpnta 
rono un primo. positivo 
contatto tra rock e IOZZ 
Oggl, un tale connublo non 
desta alcuna sorpresa ma 
sette ann i fa. quando 
il pollstrumentista Stevle 
Winwood. aooena d.ria> 
settenne. diede 1'awlo a 
questo nuovo genere furo-
no In parecchi a storce-
re il naso. al punto che 
I Traffic furono costretti 
ad incidere alcuni 45 glri 
piuttosto commercial! per 
aprirsi la via al successo. 
Ma. purtropoo. il comp'ev 
so viveva sulle spalle del
la celebrita dello straordi-
nario Winwood (gia ap-
prezzato organtsta dello 
Spender Davis group) e da 
cio nacque ro I primi dis-
sidi in seno alia forma-
zione che finl con lo scio-
gllersi, per poi rlcostituir-
si due annl fa Da allora. 
I* Traffic viaeeiano senza 
battute d'arresto all'avan-
gnardia del pop brltanni-
co. sulla matrice del vec-
chio discorso, plagiatl a 
destra e sinistra dalle nuo 
ve leve, ma forti dl una 
sensibilita musicale e di 
una personallta che non 
temono confrontl. 

David Grieco 

ZOOM 
LIBRI 

Una bella 
tutta 

da leggere 
Alberto Arbasmo, si sa, 

k brillante. Alberto Arba-
sino si sa, 6 mondano. 
Scorribande in turcheria, 
battute eterodosse molta 
informazione rimontata in 
cataloghi allegrotti e irri-
verenti, elzeviri recensioni 
articoletti, il tutto sempre 
un po' « leggero >. Perche. 
si sa, Alberto Arbasino 4 
frivolo ma (a prescindere 
dal fatto che, come dice 
Proust, la frivolezza e una 
condizione violenta) quello 
che non si sa 6 che Arba
sino e un vero scrittore. 
Cioe: non 6 che non si sa, 
lo si sa, ma non tutti lo 
sanno perche non tutti han
no letto quel piccolo capo-
la voro (si: capolavoro) cha 
e L'Anonimo Lombardo, 
scritto (si badi) nel 1955. 

Aveva gia capito tutto, 
beato lui. died annl pri
ma, realizzando (come poi 
dira in Certi romanzi, 
1964) il tentativo di «og-
gettivare la autobiografia 
ideologica, e invece del 
journal del proprio roman-
70 non provare piuttosto a 
fare msieme un taccuino 
critico e un racconto di 
idee, appunti per una sto
ria dell'organismo roman-
zesco in trasformazione e 
sulle " fasi " dei propri 
rapporti con questo orga-
nismo altrettanto " varian
ts " e " in progress " » e 
poi. sempre per dirla con 
Arbasino che sa quello che 
fa. si vive con allegra m-
coscienza tra < narrativa e 
saggistica. tragedia e far-
sa, ideologia e scurnlita, 
frou frou allucinante. diva-
gazioni dissennate. eruditi 
elenchi. brie a brae mon 
dano ». 

Ma insomma che vuol di
re? Ma Arbasino non era 
della neo avanguaidia? E 
quelli della neo avanguar 
dia non erano tut t i un po' 
noiosi e pr imi della clas 
se. tut t i l i intenti a dimo 
st ra ie puntigliosamente i 
loro teoremmi ndu t t i v i . per 
cm leva questo leva quel 
lo. quel l 'al tro per canta 
non si puo usare. i conte 
nuti dinneguardi e la for 
ma (pardon, i l l inguaggio) 
mi raccomando che sia 
montato bene come i tubi 
Innocenti che senno addio 
facciata: ctol la tutto 

Insomma in mezzo a que 
sti geometri (che cl i inge-
gneri — ha dimostrato 
Gadda — sanno fare hen 
altro) Arbasino che ci sta 
a fare, lui che gl i place 
la Callas e legge i mto 
calchi e che ha comincia 
to a parlare di Kar l Kraus 
quando gl i a l t r i cantavano 
in Joyce e credevano di 
avere scoperto I 'Amenca? 
E Arbasino. lu i . che ha 
scoperto? Ha scoperto che 
si deve usare tutto. gia 
proprio tutto. per senvere 
un roman7o e che e ora 
di f inir la con le paure e 
le purezze. che Giovanna 
d'Arco vale quanto Barba 
rella e che bigiottena anel-
l ini e te delle cinque pos 
sono stare accanto a La-
cau e Wright Mi l ls o Fer 
dinand De Saussure nella 
vetrina di una boutique del 
centro ins i fme al le a l t re 
chincagliene alia moda E 
se poi l i mett i tut t i quanti 
dentro un romanzo in mez 
zo a una Storia d'Amore 
con i Mntnn e Balere e la 
bella eredit iera che fa l'a-
more con il meccanico e 
poi se lo sposa come nelle 
fiabe e nei fotoromanzi. 
reali77i quel « fumetto ad 
alto hvello * (parole di Ar
basino: L'Anonimo f » m -
bardn; che Arbasino in 
quel « roman7etto » e'e pro 
prio tutto e si potrebbe 
adoperare come chiave di 
interpreta7ione di tutta la 
opera sua) che in fondo k 
nelle intenzioni di cluun 
que abbia i! cu^to d: rac-
enntare e non la frenesia 
di scopnre la Venta Pur-
che « i l Nostro > non si pi-
gh sul seno come infat t i 
avviene nella IieUa di Lo-
di (Einaudi . 1972. pp 188. 
l i re 2000) che. come ha no-
tato Luigi Baldacci. e un 
romanzo pop e non si ca-
pisce (o si capisce troppo 
bene) come Carlo Bo sem-
b n rammanears i del fat to 
che « Arbasino non crede. 
non puo credere a cio che 
racconla ». 

Per c a n t a ! Se ci a\esse 
creduto Arbasino sarebbe 
deficiente invece che mtel-
Iigente Ma come si fa • 
credere ad e una comme-
dia d'amore. epica. stori
ca. cn t i ca . realistica « 
Kitsch »? Insomma. contro 
chi vede nella Bella di Lo-
di (non si capisce perche) 
i l pr imo passo verso la 
tomba della seneta. nbadi-
sco che Alberto Arbasino 
6 uno dei pochi (forse 
I'unico!) autori giovani 
che « sa tutto » ed c pure 
divertente. si- divertente 
da leggere 

Ardighello 


