
A f f e r m a n d o t h e -l ( m o 
z ione c o r r e g g e la regola- e 
c h e -la regola co r regge 1 e-
moz lone - , Il g r a n d e George? 
B r a q u e veniva Ind i cando 
i n a v v e r t i t a m e n t e , t d u e 

f ; randi p o l l e n t r o c u i s l d l b a t -
e l ' i m m a g i n e del n o s t r o se

colo d a u n la to d u n q u e I e-
m o z i o n e , cioè 11 c u o r e o 11 
s e n t i m e n t o , c o m e fai d iceva 
d a l l ' a l t r a pa r t e la regola 
cioè la r a g i o n e , Il mes t i e r e lo 
s t u d i o 

T r a gli a u t o r i del nos t ro 
secolo , G l u s t p p t G u e r r e s c h i 
(1029-1085) dì cui e leggibili 
u n a s p l e n d i d a an to log ica di 
" ra f Ica p resso la Gal le r ia 
l a m b a l a di Busto Arstzto ~ 

fino al 25 m a r ^ o — pare più 
a t t e n t o al polo raz iona le , a 
v a n t a g g i o del la regola d u n 
q u e , p i u t t o s t o che a t t e n t o al 
v e r s a n t e e m o t i v o Anzi, a 
ben g u a r d a r e , in G u e r r e s c h i 
I e m o z i o n e e f ru t to del la lu
c i d a e r az iona l e regola , e la 

c a l c o l i l a in te l l igenza che 
susci ta 1 e m o / i o n c a t t r ave r 
so la sol leci tazione della co
noscenza 

Q u e s t o m e c c a n i s m o 
espress ivo a p p a r e anco ra più 
avver t ib i le nella g n f l c a , 
ne l l ' a t t iv i tà in cui il r igore e 
la luc idi la a p p a i o n o c o m e 
c lemen t i p roban t i L a t t u a l e 
an to log ica — circa 70 ope re 
su un tot ile di 175 — m o s t r a 
t u t t o II t immi l lo di ques to 
m i e s t r o l o m b a r d o a pa r t i r e 
da l le prove degli ann i Cin
q u a n t a — 1952 Guer resch i e 
a n c o r a s t u d e n t e a Brera —, 
fino agli ann i della p r e m a t u 
ra s c o m p a r s a 

Un percorso che t rova u n a 
sua cara t te r izzaz ione In un 
equi l ibr io t r i pubbl ico e pri
vato un lento evolversi d i 
a t t e n t o le t tore della r ea l t a 
e s t e rna in to rno al suo vivere 
c o m e u o i r o ad a t t e n t o let to
re di mot i .Interni» dell an i 
m o u m a n o , poe ta «engagé» 

Giuseppe Guerreschi: un artista 
tra i ricordi del lager 

e la rivelazione del presente 

Giuseppa Guerreschi, «Figura 
in rosso» (1961) 

si m a con Inflessioni Indivi
dual i sempre più m a r c a t e — 
ed un conseguente s empre 
magg io r d is tacco dal la real
ta ( a t t a più di c r o n a c a che di 
s tor ia 

Le p r ime las tre ci r ipor ta 
no ai discorsi , alle discussio
ni dei dopogue r ra ti proble
m a del Lager 11 p r o b l e m a 
della decolonizzazione, con 
u n palese r i fe r imento al la 
g u e r r a di l iberazione a lger i 
n a A fianco di quest i feno
men i iplcl del l ' in te l le t tual l -
t a di s inis t ra In I ta l ia , al t r i 
emergono , t ip icamente 
guer reschi ani Per un a r t i s t a 
«milanese» come Guer resch i , 

il pese de l l 'u rbanizzaz ione , il 
senso di u n d i sag io — forse 
di u n a sconf i t ta — che si 
e sp r ime nelle p r o r o m p e n t i 
periferìe, f ru t to di u n ' e m i -
grarione. i n t e rna vort icosa e 
incont ro l la ta , a p p a r e c o m e 11 
p rob lema d o m i n a n t e Na
scono da l la l e t t u r a a t t e n t a 
dc l l i rea l ta a l c u n e pag ine 
celebri c o m e Donna dì Mila
no-Corea, o p p u r e c o m e La 
g e n t e ( s iamo agli Inizi degli 
ann i S e s s a n t a ! In ques te 
opere la s t r u t t u r a paesagg i 
st ica del la c i t t a viene de 
scr i t ta u t i l i2?ando [ s imbol i 
dell iconograf ia u r b a n a I) 

Con gli a n n i S e s s a n t a le r i 

flessioni v m g o n o u n p r e 
più spos tandos i d i l l i ri vita 
del m o n d o ( s t i m o al la r i a l " 
t i del pensieri! e ti m o n d a 
del la c u l t u r a — c o m e que l l a 
eb ra i ca che lo af fasc ina —-, 
m a è t inche il m o n d o p r i v a t a , 
Indiv iduale , a dive n t a ro m o 
tore dell operaz ione a r t i s t i 
ca G u e r r e chi a v v e r t e la 
p r e g n a n z a di c o n t e n u t i che 
v a n n o ben al di s o p r i di Ila. 
c r o n a c a q u o t i d i a n a , t c h e 
t occano u r i e t e m a t i ! h e di 
fondo deli u o m o p r i m o fra 
tu t t i il t e m a del la m o r t e L dt I 
dolore Nasce la ser ie del 
•profeti• c o m e s imbol i d i 
u n u m a n i t à l o n t a n i t h e p a r 
la agli uomin i c o n t e m p o r a 
nei a t t r a v e r s o u n a s imbo lo 
gia r e c u p e r a t i I r a 1 t e m i 
più a p p a s s i o n a n t i di 11 a r t i 
s ta r i c o r d i a m o a l m e n o la he* 
rie «erotica» in cui a f f ron ta il 
d i scorso d e l l i d o n n a 

Mauro Corredini 

Un sacerdote, 
Ernesto 

Balducci, 
rilegge 

il Vangelo 
nella realtà 

d'oggi 
e arriva 
aduna 

conclusione 

A sinistra, una 
solenne celebrazione 

in San Pietro 
A destra, padre 

Ernesto Balducci 

Chiesa lontana dal mondo 
Q u a n d o nel 100*1 11 sace rdo te E rnes to Balducci 

fu p r o c e s s a t o per ave r difeso p u b b l i c a m e n t e I o-
b l e / l o n e d l l o s t l t r u a , si r i t rovò a l l ' Improvviso so
lo ne s s i n pei Iodico ca t to l i co prese le s u e difese, 
n e s s u n a au lo i Ita ecc les ias t ica In t e rvenne in sos te-
fino dulie s u e posizioni E Calducc i fu c o n d a n n a t o , 
così c o m e lo s a r e b b e s t a t o d u e a n n i d o p o Don Mi
lani) per lo s t t s s o r e a t o G r o s s e t a n o , d i umi l i or igi
ni , Bn lducc l e r a n quel t e m p o su l q u a r a n t a n n i e si 
ora g ià g u a d a g n a t o u n a d i s c r e t a f a m a c o m e predi
c a t o r e , a n i m a t o r e di circoli c u l t u r a l i , g io rna l i s t a 
In s e g u i t o h a p u b b l i c a t o d ivers i v a l u m l d t teologia 
e d ' i n t e r v e n t i soc iocu l tu ra l i , u n a r ecen t i s s ima 
Starla dot pensiero umano (3 vo lumi , F i renze 
1 fltìti), a r t i co l i e s agg i d i s t o r i a de l le religioni, h a 
Tallo pol i t ica {à s t a t o t r a 1 co l l abo ra to r i d i X a Pira) , 
h a t e n u t o r u b r i c h e r ad io fon iche e televisivo Por la 
c u r i a r o m a n a è s t a t o per d e c e n n i u n a so r l a di e n -
fant terrlhle (univoche p e r i i pe r iodo del processo, 
In cui v e n n e e m a r g i n a t o ) negli a n n i 60 e 70 fu o ra 
o s t a c o l a t o o r a to l l e ra to , m a l v i s t o d a a lcun i , s t i 
m a t o con d i sc rez ione d a a l t r i ( P a o l a VI In par t i co
lare) , p e r i o d i c a m e n t e c h i a m a t o a r i sponde re por 
q u e s t a o que l l a p r e s a di pos iz ione r i t e n u t a sconve
n i e n t e «In a l to luogo» 

P u b b l i c a o ra por l ' edi tore Mar ie t t i Il cerchio che 
si c h i u d e ( 1 5 4 n p , 12 500 lire), i n t e rv i s t a au tob io 
g ra f i ca a c u r a di L u c i a n o Mar t i n i u n l ibro che ben 
pochi pre t i a v r e b b e r o o s a t o d a r e alle a t a m p e , e che 
r i s ch ia (Il r i ap r i r e 11 -caso* di q u e s t o g i g a n t e pio E 
u n a b r e v e e m e d i t a t a s t o r i a del le s u e ba t t ag l i e , 
flptrnnro, de lus ion i , o del t o r m e n t a t o evolversi del
lo s u e conv inz ion i di ca t to l i co fedele si, n o n o s t a n t e 
l u t t o , m a s e m p r e m o n o -fidato», s e m p r e più insof
fe ren te dello res t r iz ioni e t i che e Ideologiche Impo
stegl i da l l a suo fedel tà a l la chiosa di R o m a , o s e m 
pre m e n o c o n v i n t o del le rag ion i con lo qua l i essa 
g ius t i f ica la p rop r i a s t r u t t u r a e 1 p ropr i c r i te r i d a* 
«dono «Da u n a p a r t e s l a m o a n n u n c i a t o r i di g ius t i 
zia t Al l ' in torno de l la c h i e s a q u e s t a c lu s tU ia n o n 
c'è, a n n u n c i a t o r i di l iber ta e In r ea l t à di l iber ta 
ali I n t e r n o de l la ch ie sa n o n ci sono segni apprez -
? n h l | | » ( p 09) La ch iesa , s e c o n d o Balducci , e s e m 
pre più i s o l a l a -dal p ro tes s i di c resc i ta e di rrmtu-
l a? lonec l t l l e s p e r a n e dol m o n d o d'oggi» (p 107), Il 

io «e in d i sso lv imento» (p 113), «ass 
s u o c o s m o . 
do so s t e s sa c o m e c e n t r o , n o n o In g r a d o di renile* 
Bare l 'unlvert»allta di cui e p o t e n z i a l m e n t e segno e 

(D U 3 V 
In gradi 

«assumcn-

s t rumento» (p 06) E un libro d u r o , s incero, di u n 
pre te che legge e medi ta II Vangelo (scoperto sol
t a n t o dopo e al di fuori del seminar lo , p 12 sgg ) e 
ne cerca le vie nella concre ta rea l tà del m o n d o 
d 'oggi , a l l on tanandos i o rma i dal m o n d o ecclesia
s t ico Is t i tuzionale, che «non mi in teresso più, è del 
t u t t o e s t r a n e o al problemi del la m i a coscienza Or
m a i (si m u o v e a vuoto , là dove sopravvive» <p 74) 

C ionond imeno , o n o n o s t a n t e t u t t e le a m a r e z z e 
a c c u m u l a t e In t ron t ' ann l di a t t iv i tà Balducci si 
m o s t r a , in ques to libro, t e n a c e m e n t e leale al la s u a 
chioso Conf ida nella possibil i tà che essa possa 
c a m b i a r e , r innovars i da l l ' In te rno , e s tud ia I modi 
di ta le r i n n o v a m e n t o , «por tando la s i tuaz ione al 
l imi te di r o t t u r a senza m a i r ompe re perchè, a 
mio giudizio, un servizio al la m a t u r a z i o n e del la 
Chiesa deve essere c o m p i u t o in u n a sos tanz ia le 
sol idar ie tà con i processi s to r i camen te possibili 
del popolo di D i o m 107) 

Balducci crede, cioè che la chiesa sia o r a p p r e 
sent i il «popolo di Dion, e t eme le «tentazioni del
l 'ol tranzismo», « l 'as t ra t ta coerenza con la verità» 
(ovverosia, so In tendo bene , con 11 Vangelo) Ciò 
a g g i u n g e al suo l ibro un e l emen to di in tensa , con
t r a d d i t t o r i a d r a m m a t i c i t à Chi legge 11 Vangelo, 
Infatt i , sa bone che non vi e u n a solaTrase p r o n u n 
c i a t a d a Gesù, che la chiosa possa c i ta re a giust if i 
cazione del p ropr io ope ra to s torico, o della p rop r i a 
s t r u t t u r a gera rch ica , e del propri dogmi , e n e m 
m e n o delle m o d a l i t à per le quali si e n t r a nel la 
chieda htossa (giacché ogni forma di g i u r a m e n t o o 
voto e e sp l i c i t amente v ie ta ta nel passo «lo però vi 
dico di non g iu ra re mal», Mt 5,34) D u n q u e perche 
c h i a m a r l a «popolo di Dio?» E non e davve ro 
«astrat ta» u n a fedeltà, u n a coerenza con ques ta 
chiosa conio se ossa fosse o r appresen ta s se davve 
ro ta le «popolon? 

Da t an t i secoli q u e s t a eguag l i anza t r a la chiesa 
o 11 «popolo di Dlo« è so l amen te un ' Idea, e, forse, 
p ropr io I cos iddet t i «non credenti» — le «pecore 
senza pastora» (Mt 0,36) — sono mol to più slmili di 
essa ad un «popolo di Dìo» se non al t ro perchè n o n 
a c c e t t a n o di c h i a m a r s i cr is t iani senza s ape r nul la 
o quas i di Cris to (come fa invece la magg io r pa r t e 
dol «credenti ' ) , o d i soffocare la propr ia r ame e sete 
di ver i tà (Mt 5 G) con dogmi , mis ter i ed a l t ro pre
clusioni cno non h a n nul la a che vedere ne con la 
ver i tà né con 11 Vangelo 

Balducci sa bene che e cosi e non per nu l l a 
par la delle bes t emmie di chi lavora come di feno
men i a u t e n t i c a m e n t e religiosi (p 13) e avver te più 
volte che s o l a m e n t e a n d a n d o verso un nuovo con
ce t to di «laicità» gli o r d i n a m e n t i ecclesiastici 
a v r a n n o qua l che possibi l i tà di salvezza M a al suo 
•cerchio che si chiude» ( i m m a g i n e che per Ba lduc 
ci raff igura 11 d iveni r consapevol i delle propr ie a u 
t en t i che esigenze Interiori , e il dedicars i d a v v e r o 
a d esse) m a n c a a n c o r a u n t r a t to , breve e fat icoso 
Il r iconoscere che t r a la chiesa (la chiosa così co
m'è , senza «astrazioni») e 11 Vangelo su cui essa 
af ferma di fondarsi ( in tendo a p p u n t o il Vangelo 
cosi com'è , senza as t raz ioni ) la t r a t t u r a è non t a n 
t o necessar ia , q u a n t o p iu t to s to g i à a v v e n u t a d a 
g ran t empo , e i r r imediabi le , e t a n t o a m p i a che 
n o n è propr io possibile s t a r con u n piede d a u n a 
pa r t e di essa e con l 'a l t ro piede da l l ' a l t r a Sola
m e n t e ins ì s tendo In ques ta impra t i cab i l e posizio
ne di fedeltà ad ogni costo , si p u ò cons ide ra re sen
z 'a l t ro a s t r a t t a quel la che Balducci c h i a m a «la ve
rità», c o n t r a p p o n e n d o l a al «processi s t o r i c a m e n t e 
possibili» c o m e u n a «tenta7lone« d a ev i t a re (Ed e 
d ' a l t ronde a n c o r a d a d i m o s t r a r e che «verità» e 
«possibilità storica» si e sc ludano a vicenda, se a p 
p l icando d u e soli versett i del Vangelo — 
M t 5,38-39 — O a n d h l con t r ibu ì In m o d o decisivo 
a l la l iberazione de l l ' Ind ia) 

Balducci è senza d u b b i o u n a delle f igure più 
luminose c resc iu te nel ca t to l ices imo In ques to d o 
p o g u e r r a E t u t t a v i a l ' impasse che 11 suo u l t i m o 
l ibro d o c u m e n t a con s t r a o r d i n a r i a s ince r i t à 
(«adesso non me la sen to di p ropor re nei colloqui 
personal i soluzioni conformi al Vangelo in m a n i e 
ra s i cura C'è in me u n a g r a n d e perpless i tà », 
p 150) r i schia di c o n d a n n a r l o ad u n a l unga viglila, 
a u n a r icerca t a n t o labor iosa q u a n t o v a n a — d 'u
topia in u top ia — di u n a prospe t t iva In cui 11 suo 
ecclesiast ico «popolo di Dio» e la «verità» p o s s a n o 
convergere senza che nes suno del d u e venga m e n o 
a se s tesso Con l 'unico r i su l t a to che la ch iesa — 
quel la reale , g e r a r c h i c a che Balducci non a m a più 
— po t rà nel f r a t t empo v a n t a r e uomin i del suo ca
libro e del la s u a d ign i t à mora le e c i tare , ali occor
renza, 11 loro esemplo a p ropr ia giust i f icazione, 
c o m e se il loro ope ra to fosse mer i t o di lei 

Igor Sibaldi 

Gina Lagor lo ha pubbl ica
to in mar^o un roman?o 
Golfo de/ Paradiso (Garzan
ti) e su ques to stesso g iorna
le ha r i lascia to già un Inter
vista dove d ich ia ra e spiega e 
r accon ta D iamo perciò per 
a s s o d i t o che «il l ibro non e 
u n a biografia, m a u n ro
m a n z o a u t o n o m o , con u n a 
t r a m a precisa che n a r r a la 
v icenda del t u t t o Inven ta ta 
del la r icerca di u n q u a d r o di
p in to nel '46 e che 11 pi t tore 
ce rca pe rche gli pa ie , a t t r a 
verso quel quad ro , di r iusci re 
a me t t e r e a p u n t o tu t t i I t a s 
selli che f o r m a n o 11 mosa ico 
del la s u a vita» Diamo per 
s c o n t a t o p u r e 11 significato 
che vlen d a t o al la metafora 
so t t e sa a quel la r icerca per
che «qualunque libro e la ri
cerca di qua lcosa dì u n a i o 
luzione ad u n prob lema, e la 
r icerca u l t i m a e da re un sen
so a quel lo che si dice e i 
quel lo che si fa è la r icerca di 
u n senso un i t a r io della v i t i -

Da to t u t t o ciò per assoda
to, devo in qua l che m o d o 
giustlf iqare ques to m i o -ri
torno» È p res to de t t o ques to 
l ibro mi è s e m b r a t o u n test 
rea t t ivo , ques to e l'effetto 
che h a p rovoca to In me e che 
si concre ta nel ques i to qui 
espos to c o m e m a i un 'o t t i 
m i s t a mani fes ta come G i n a 
Lagorlo riesce a sedurre , a 
renders i s educen te a un pes
s imis ta mani fes to come so
no io? Non è u n q u e s t u o di 
poco con to non so ancora se 
sap rò risolverlo, m a so che 
quello e 11 pun to , che quel la e 
la funzione del test 

Se volessi sb r iga rme la r a 
p i d a m e n t e potrei r i sponde
re il mio pess imismo è poli
tico, r i g u a r d a cioè la c o m u 
n i t à nel suo insieme, «le m a 
gnif iche sorti e progressive», 
m e n t r e in ques to r o m a n z o si 
r a p p r e s e n t a n o 1 casi e le sor t i 
di u n a classe o di u n a ca te -

§o n a a u dessus, La d o m a n -
a success iva po t rebbe esse

re si possono es tendere i r i 
su l ta t i (o 1 significati) di 
un 'operaz ione nu dessus a l la 
genoi ic l ta a u dessous^ Che 
n o n e u n p rob lema peregr ino 
se g ià se lo pose 11 romanz ie 
re Zola al tempi suoi Però 
mi r e n d o conto che dare i 
u n a soluzione t roppo s e m -
plif Icatlva, a n c h e se cont iene 
u n nocciolo Inel iminabi le del 
p rob lema Mica voglio c a n 
cel lare la s ignora Bovary E 
gol si pa r l ava di o t t i m i s m o 

l ' o t t imismo si mi s e m b r a 
u n e l emen to s ignif icante e 
d i s c r iminan t e , pers ino da l 
p u n t o dì v is ta dello stile 

Che cosa Intendo per o t t i 
m i s m o ? Il «nonos tante tu t 
to» le cose procedono e al la 
fine si c o m p o n g o n o n o n o 
s t a n t e t u t t o , perche la n a t u 
ra h a predispos to mezzi e si
s t emi oppor tun i Quei «tas
selli che c o m p o n g o n o il m o 
saico» v a n n o a pos to senza 
violentare , senza Intervenire 
su l la n a t u r a Al con t r a r lo 
c o m e dire , è u n o t t i m i s m o 
ecologico A ques to p u n t o 
potrei pure d i ro t t a r e il d i 
scorso, con abile 
escamotaget e g iocare su 
quel la c o m e sul la (una) q u a -

Gina Lagorio 
il Golfo del Paradiso 

e un quadro che si ricompone 

La congiura 
degli 

ottimisti 
l i tà della l e t t e r a tu ra f emmi
nile Con scarso profìt to rea 
le, c o m u n q u e , pe rché avrei 
u n a c r s p l c u a d o c u m e n t a z i o 
ne e s m e n t i t a (benché, Insi
s to , mi pare vi s ia la u n a «na
turale», biologica, m a t e r n a 
predisposizione a un o t t imi 
s m o di fondo) Certo, la La
gorlo è mol to «femminile», 
però non s ta li la soluzione 

Ho det to che u n ' i m p o s t a 
zione o u n a ln terpre ta7ione 
ot t imis t ica inc idono sul lo 
stile In che senso 0 Perche 
non può permet ters i di speri
m e n t a r e ne di r ompe re u n 
d isegno stil istico a r m o n i c o , 
equi l ibra to , pena la c o n t r a d 
dizione Infat t i la Lavorio h a 
scr ì t te col Golfo del Paradiso 
u n a so r t a di favola per a d u l 
ti, r a c c o n t a n d o di u n m o 
m e n t o esistenziale, In cui la 

m e m o r i a d i v e n t a r ip iega
m e n t o Il c l ima, cioè, è a u 
t u n n a l e , Il c h e p revede c h e ci 
s iano s ta t i u n a p r i m a v e r a e 
un ' e s t a t e , r i s c h i a n d o su u n a 
loro ri proposiz ione c o m e 
Inazione» del r o m a n z o E 
perciò facile i m m a g i n a r e 
che l 'azione si Identifichi con 
l ' a tmosfera e la voce si Intoni 
sul reg is t ro della favola ele
giaca C'è u n m l c r o m o n d o 
messo so t to u n a lente m i n u 
ziosa non u n m i c r o m o n d o 
q u a l u n q u e bensì u n mlc ro 
m o n d o domes t i co E qui s t a 
forse u n a p r i m a r ag ione del 
mio difficile e r iusc i to accor 
do, nel la costr iz ione al r ico
nosc imen to di u n a porz ione 
di es is tenzia le rea l t à , collo
c a t a nei quot idiano* s a l t a 

Ungheria, 
10 anni in film 

ROMA — Da d o m a n i al 28 marzo , presso l 'Univers i tà «La 
Sapienza» di R o m a , si pa r l a di Ungher ia la c a t t e d r a di S to r ta 
e cr i t ica del c i n e m a h a organizza to u n a r a s s e g n a - c o n v e g n o 
SUI c i n e m a «degli» e «sugli» a n n i C i n q u a n t a . T r a le pellicole 
g i ra te In Ungher ia In quel decennio s a r a n n o p resen ta t i «Un 
p a l m o di terra» e «Questi s ignori cos t ru i scono la bomba» di 
Fr tgyes Ban ( lunedi) , «A t u t t o vapore» e «Familiari» di Fel ix 
Mar lassy , «Grande magazz ino di stato» di Vlktor Ger t ler , 
«Quattordici vite in pericolo» di Zol tan Fabr l (mar t ed ì ) I film 
che success ivamente h a n n o r ivis i ta to gli a n n i C i n q u a n t a sa
r a n n o «Venti ore» di Fabr l , «Padre» di I s tvan Szabo, «I muri» 
di Andra s Kovacs, «Venti lucenti» di Mlklos J a n c s o (mercole
dì), «L 'armata a cavallo» di J a n c s o «Film d 'amore» di Szabo, 
•Amoi e» di Karoly Makk , «Angi Vera» di Pa i G a b o r (giovedì), 
•Il recinto» dì Kovacs , «L'altro Ieri» di P e t e r Bacso «vite rovi 
nate» di Gabor (venerdì) Previs te a n c h e due tavole ro tonde 
u n a lunedi , alle 17, con storici, politici e g iornal is t i , e u n a 
venerdì , s empre alle 17, con 1 registi Bacso, J a n c s o , Kovacs e 
Szabo nonché gli i ta l iani Lizzani Ors in i , Pon tecorvo , S q u a r -
zlna M ch iude rà s a b a t o 28, alle o re 9,30, con 11 film di P a i 
S a n d o r «Daniele p rende il treno» 

fuori la domes t i c i t à , o u n a 
s u a domes t ic i a che t r a e va
lore da l la scnsL?ione ch i si 
h a che s i i n i lu ra l t » d i 
spe t to eie Ile ci ta Sol I e di Ite 
referenze cul to ehi tìi u n 
m o m e n t o ali a l t ro mt ven^a 
a l naso u n buon o d o n di m i 
nes t rone , subl ime n inpar t , a 
rlsisti m a r e ogni t o s a b\, nel 
Ga'fo si vive m o n e d o m e s t i 
c a m e n t e di piccoli g r s t l , di 
colori di suoni di affetti 

T u t t o bene m a non b a s t a 
Non è sufficiente il c o r a g g i o 
di r i p ropor re la cons t s ton7a 
rea le del s e n t i m e n t i , il r i 
c h i a m o a quel con f ron to cui 
non e d a t o so t t r a r s i ( t 'ut i l iz
zo s a r à un a l t r o capi to lo) , 
che so s t engono I I m p i a n t o 
n t r r a t i v o La chi xve del Gol
fo e a p a g l n i , ove si k f g e 
«L'aria che aveva s c o m p i 
gl ia to i capelli a Giul ia t c h e 
aveva pe r suaso la m l m o s i a 
fiorire er» se m p r e la su ss (i, 
di mil ioni di p r i m a v e r e , ed 
e r a sua , qui e o r a Ne b a s t a 
u n soffio a b u t t a r e per a r i a l 
t e r m i n i di u n s i l log ismo a 
Inver t i re l 'o rd ine d e i fa t tor i e 
a far t i scopr i re t h e n i e n t e 
c a m b i a nel r isul ta t i» Il che , 
t r a d o t t o , s ignif ica d i c h i a r a r e 
la p r o p r i a «naturale* f iducia 
n e l l ' u o m o , in que l p r o d o t t o 
•natura le» , a n c h e in mezzo 
a l l ' a s sue fa t to t r ag i co q u o t i 
d i a n o Non e la r ivol ta c o m i 
ca, è la paz ienza di Pene lope 
(dì nuovo femmini le?) e la 
Lagor lo ci c o m u n i c a la s u a 
f iducia nella ti la, m i n i t r a 
m a i n t e s s u t a Consola*1 Beh , 
e inevi tabi le a n c h e se m a 
l i n c o n i c a m e n t e 

La m a l i n c o n i a e u n a c o n 
d iz ione a u t u n n a l e Ed e le
g iaca , q u a n d o s ia la m e m o 
r ia a regge re le br igl ie D 'a l 
t r a pa r t e ci a c c o r g i a m o sub i 
to che la p r i m a v e r a e l ' e s ta te 
s o n o finzioni che s t a n n o 
d e n t r o , n o n so se nel c u o r e o 
nel cervel lo A p p a r t e n g o n o 
a l l a re tor ica , r a n n o p a r t e 
del l ' a l legor ia , c h e è 11 r a c 
c o n t o dei Golfo la r icerca de l 
q u a d r o d isperso , che 11 p i t to 
re vuol r i t rovare , è u n a m e 
t a fo ra macroscop ica la p r i 
m a v e r a , 11 rem ike. r c i l e d i l i a 
s u a m e m o r i a ? P e r ò 11 q u a d r o 
p u ò essere r ecuperab i l e solo 
p r o g e t t u a l m e n t e o i m m a g i 
na l i v a m e n t c , e u n a vol ta 
c o m p i u t o 1 i m p r o b a b i l e mi» 
racolo , n o n servo a nu l l a , s e 
n o n a f a m e u n d o n o ( tu t t i 
•valori- , d ' accordo) 

E a l lo ra , c o m e si r isolve l a 
d o m a n d a iniziale? Non è c h e 
ceda 11 m i o r az iona le pess i 
m i s m o di f ronte a l la f o r / a 
del s e n t i m e n t i Non e c h e 
v inca la N a t u r a Devo invece 
s p o s t a r e 1 t e r m i n i de l l ' In
ch i e s t a Quel cho mi s e d u c e e 
G ioeas t a , la ve ra q u a l i t à s t i 
l ist ica de l la Lagor io , che io 
n o n so def ini re a l t r i m e n t i 
che c o m e u n a d e m i u r g i c a 
ope ros i t à m a t e r n a nei c o n 
fronti dei suoi p e r s o n a g g i e 
de l ie s u e «cose», la sensaz io 
ne di u n a p r e o c c u p a t a t e n e 
rezza m a t e r n a che mi avvol 
ge D ' a l t r onde Edipo n o n è 
p ropr io il p r o t a g o n i s t a s i m 
bolico, li s e g n o specif ico del 
«genere* r o m a n z o ? 

Folco Portìnaii 

JAZZ 

Miles Davis 
la tromba 
che viene 
dal freddo 
M 1 I 1 S D W I S Miles l>a\is & borni* SUU- * Dragon (ilV) 
DUI I' Uìi/l 10 ( impor ta / l i t i » 

li divorzio di lohn Coltrane do Miles Davis fuunn choc perlo 
mono per qu in t i amavano ri» che di n u m e nasceva m quotili anni 
nel )»?/ Presto con la pubblicazione dello storico Af\ bautrih 
V'ii'M snmbl* a p p m a tangibile 1 indispensibilua 1 urgenza di 
quella M I Ita Ma il bellissimo hmd i f Hhn in sestetto con Adeler 
lev e ron il pumi Ione di I vons e soprat tut to 1 esplosività dei 
roncon i europei nella primavera del W (non a caso moltocontra 
Meni upetit* o Milano! tacevano di quel quintet to ti concentralo 
irripetibile del nuovo jazz unn RIMISI le cui singole componenti 
appar ivano insostituibili t an to il pianiamo di W>nion Kellv me 
no originale e pregnante di Hill hvans si configurava meglio nel 
clima «onoro proprio per In Bua minor ridondanza al t re t tanto 
come la batteria di Iimmv Colili che aveva pre&o il posto dello 
strepitoso Phillv lui Jonis min t re il prande Paul Cnanibers al 
basso rappresentava ( a c u i t a m i nell evoluir ione dello musica dovi 
Mima 

( i I tnint prtm part i | ujttoslo r< ntrovoglia alla tournee euro 
peti (t p u h pn U H I ni si s an blu dovuto tni t inri di un sestetti 
ni» il vihnilonistii Huddv - I ran Ilo di Wes Montgomin, an 
min» mio sin ivuuiifisti dichiaro lori ni rum amando U trasvolate 
intorni l u i Int ipnU al rientro ne«Ii Stati Uniti et Miumn minti 
il huo pruno q u a r t i n i Davi* a l lup i t i dilla Mia popolarità tali i 
puoi del u n t o j n ? n s t » a l punto su unh«xnfoniM<i amico t ass, |u 
t innente fidaliile Sonnvht i t t II nuovo quintet to incubi nell afto! 
IntifiMmo Villani •' compi nell ot tohre di quello stesso «nnn una 
secondi! tournee europea N o n e n i r o mai in sala di refi istruzione e 
dono pochi misi II orili Mohlt v prist il posto di Stitt 

So i dirigenti di Ila radio svedesi (usM.ro Mali tvzi\ come i loro 

Miles Davis durante un concerto negli anni Sessanta 

collenhi della Rai di quell epoca e avessero distrutto i nastri odes 
so la Dragon non avr tb l» potuto fare il suo periodico «colpaccio. 
te,ia e npparM) l album doppio dei concerti a Stoccolma del quin 
t et io eli lìnvis con Coltrane! e pubblicare questa raccolta sorpresa 
nell eccellente qualità acustica che i nastri radiofonici possono 
vantare rispetto alle renisi ragioni private Soltanto Walktn nveva 
visto in passato la luce m uni tiratura ristretta per eolle?iomsti 

Un album dol genere non può non destare grossa curiosila 
m a r t o r e di quella riservata da un LP rimasto n lungo lepEenda 
fuori del (nappone in cui si ascoltavfi Sam Riverì membro fugace 
del quintet to di Davis prima dell ingresso di Shorter bli t t huljen 
trava a Coltrane in un momento di grande tensione creativa in 
Davis che cosa poteva succedere nella bilancia del quintet to 0 ha 
risposta viene da queste La tromba di Davis e costretta ad essere 
meno laionica ed occupa pili lunghi spazi sonori Stili specie al 
tenore (sirumento in cui andnva oltre lo stile di Parki di cui 
ali olio Sonnv era considerato una specie di doppio! ha irsewnet 
tate risonanti e oh ramane quasi od adeguarsi alle circostanti pur 
non rinunciando ad alcune sui tip» he immersioni molto .bluisv. 
Ma i l i n ti si imiti di forniture p n fissionali lo dimori rari > i,li 
assoli ili ili di vi il suo linguaggio liop blius s amichis i i di i 
mi n i M m li i sii ndi ridi M SU territori più pregnanti d avvi mura 

M n i», ir In ir nibii ili Davis ni n ha sempre la t rnda lami 
minti i ri i ini t i ti mt an «itilo a ( filtrane p n ri» m n trovo mai 
più pi rs n ihta a n innas t i e mie i'arki r prima e C oltnine di p » 
finehi l i s u ì s i r idudivmni rinutuiataria e poi diretta alirovi ni i 
la nuiMi a i n a t i l i sarà (orsi, di passaggio ma ani he grandiosa una 
m u s H J i b i b i m b e ni Abbine orso il rischio non &i fa eirto duneti 
ti<ar< 

CLASSICA 

Eroico, 
notturno 
Mozart 
MOZART Sinfonie K 385,425, 
501 5J3 5W, V t l . n i c n c r P h i l -
h a r m o m k c r , d i r Bernstein 
(UG J194.Ì7-.» o 1 3CD o 3 LP) 
Tra ti 1984 e il 19SG incidendo 
un disco ali anno Léonard lìcr 
nstein ho portato a termine la 
sua registrayione dnl v ivo dello 
ult ime sei sinfonie di Mozart 
dei capolavori famosissimi che 
regnano il culmine della sua 
produzione orchestrale Ber 
nstem ne e salta gli aspetti vigo 
rosi ed eroici con una intensa 
p i r tec ip i/ione vitnlistica che 
non comporto pero l izzature 
p a r i e onehe alla prova dei 
\Viener Pbilharmoniker tu t to e 

di esemplare ncchez?a ma tut 
to appare segnato da una inter 
na tensione da una impetuosa 
energia In questo modo Ber 
nstein pone in luce in modo 
particolarmente felice alcuni 
aspetti delle Sinfonie K 425 e 
K 504 forse quelle che gli sono 
m senso assoluto più congenia 
li perche i loro opposti caratte 
ri (luminoso nella prima, not 
turno e drammatico nella se 
conda) trovano intensissima 
evidenza nella tensione che il 
direttore americano sa imprt 
mere alle sue interpretazioni 

Non meno persuasiva, nel 

Erimo disco la vitalità della 
inforna K 181 o quella del Fi 

naie della Sinfonia K 551 (dove 
il primo tempo ha un piglio sin 
Solarmente veloce e risoluto) 
ma anche nelle altre pagine 
Bernstein ho cose molto inte 
ressanti d i dire naturalmente 
accentuando le inquietudini 
drammatiche della Sinfonia 
K 5r)0 ed intensificando ti deli 
calo gioco di chiaroscuri della 
Sinfonia K 51J con esiti forse 
discutibili ma di grande sugge 
suone 

paolo petazzi 
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Edi 
rigore 
il sax 
I U 1 M S H O I U I U Phnn-
tom Navigator C11S 
4V)UÌ-> 1 
D O W . I) H U t l t l V ì N A. I l 
iti \ ( l Iti \ \ < I IMt l ) \ J 
s u i i H < US 17067 

Mlav k l u h l l i t i rmi ila 
liana ». . il nm vissuti ilhuin 
p M W e ni ber l u | < r t d d - a x 
lonisi t >ht ti rsi n n ha IH n 
small i lo i so i Intimili anni di 
lusinn i ndeuj j indo un pò in 
u n i Ira li avvi ni uri i li t i r mi 
<he ( i n t e r n a t e di iutik t qoi Hi 
ehi smiWono Imitate a aria 

j i rn s t i co improwisativa In 
ncen t i pr iv i di formato più 
esplicitamente J I Z Ì Shorter si 
era negane iato al modulo (lei 
1 ultimo Davis soprattutto nel 
In prima taci iato di questo LP 
ri s inn Lusiose decorazioni di 
sapore elettri meo e il rigore 
della sala di registrazione im 
pedisce quella chiusa ossessivi 
ta che dominava forse troppo 
nei concerti Ma non tut to e co 
si e ci st no alcuni pezzi d atmo 
sfera manierata dove il gioco 
se mhra essere stato chiuso p n 
ma di cominciare a suonarp 

rru i coìbboraton Oary \ \ il 
lis John Patitoci) e Alphonso 
li U s m il lusso Mnchil For 
nuin t Sui f > Idbt if. «Ili tastie 
ri s% nth II nild H irris n i in 
v* n ili qui Hi H un in p is 

i i h i r l . Mei l i i M n . n 
M i In riese n a r n i t i / 

d.! 
di 11 hir I IM ; i ih tsuxihni 
sia e in ci mtwn,nia di altri 
• missin^irs. n o n la t rombi 
Blnnrhard (in un commosso 
Alabama di Coltrane) e il piano 
Mil l i r 

dJI c/i ionio 
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Goffredo Petrassi 

Segnalazioni 

CONTEMPORANEA 

Sette 
grazie a 
Petrassi 
Sette per Petrassi musiche di 
Petrassi, Carter , Gcntilucci, 
Grisc>, Martino, De Paolo, 
HairrUT, Clementi (ITALIA 
11KU103) 

L intervento delta Provincia di 
Latina ha reso possibile la pub 
blicozi me in disco delle regi 
straziom dal vivo dell omaggio 
del Festival Pontino 1984 a 
Goffrè io Petrassi La gioiosa 
vitalità del suo Inno per 12 ot 
toni vule da sola il disco, che 
comprende anche i pezzi scritti 
da sette compositori per gli 80 
anni d"ll illustre collega Quasi 
tutti evitano il rischio dell oc

casionatola odell accademismo, 
con 1 eccezione dell nmencano 
Donald Martino, anche i peen 
più brevi come ph incoivi fept-
grammi di Marziale di Luis De 
Pablo o lo scorrevole Dialoga 
per violino e viola di Cnstobal 
Halffter, costruiscono occasio
ni d ascolto non trascurabili. 
Ciò vale a maggior ragione per 
la de r sa costruzione polifonica 
di 1904 per ottoni di Aldo Ciò 
menti, o di Rtconnscenia pe r 
G Petroli di Elbott Carter, 
che in questa pagina per violino 
solo, ot t imamente eseguita d a 
Georg Mònch rivela unn intcn 
sa concent ra?ione mt ludica 

Oltre ali Inno di Petrassi I 
pezzi di più ampio re spiro sono 
Anubw et Nout di Oerard G n 
sey per clarinetto contrabbasso 
(il magnifico s.parmia>) e Me 
tafnrc del tempo per pianofor 
te di Gcntilucci immerso m un 
clima sonoro riflessivo e sospt» 
so di grande suggestione Lo 
suona assai bene Giuseppe Sco 
tese tu t te pregevoli anche le 
altre esecuzioni 

paolo petatei 

s r i t G l O C \ P U T O «Ne approfitto per fare un 
po 'd i musica (l ive)-• CGD 20608 
Aperto dalla nuova e sanremese ma assai diver 
tente Garibaldi innamorato 1 album contiene le 
canzoni già note di Caputo in versioni dal vivo 
magari con qualche sbracatura vocale quo e la, 
ma ancora pi t entusiasticamente swing grazie 
anche ali apporto di ottimi musicisti fra cui Ju 
bus Farmer al basso e I indissolubile coppia del 
saxofonista C'audio (qui detto chissà perché, 
•Wollv.) Allifranchini (vedi Gasimi) e del trom 
betnsta Fernando Brusco che ha alcuni robu 
st issimi assoli (d i ) 

# 
M \ R 1 1 J O N I S -Match Carne- - \KM 3"»5 
H M (l 'olv(.ram) 
l na nuova cantante amene ma neppur troppo 
ìndibitatu olla solita Mitchell con canzoni piut 
ti sto belli ili i n s a n a di una quasi choccante 
semplicità fri 11 

* 
G t R M I U l N -Rhapsodv in blue- -Lutlab>., 
-An American in Paris- -Cuban Ouverture-
Katla e rilancile Labòque, Cleveland Orche
stra dir Omiiiv (DLCC\117326-2CD) 

Riccardo Ctinilly rende omaggio a O r s h w m a 50 
anni dallo morte rtgistrande le sue due pagine 
sinfoniche più famose insieme a due pi iz\ mt mi 
noti le interpretazioni si firmo ammirare senza 
riserve per scioltezza eleganza e pa r tec ipa tone 
vitalistica II duo pianistico formato dalle sorelle 
Labeque esegue la Rhcpsodì tn bitte in una prò 
pria versione per due pianoforti e orchestra con 
I aggiunta dt ornamentazioni di gusto improwt 
satono senz'altro vicine allo sp in to della musica, 
<PP) 

* 
GRIEG «Danze sinfoniche tip 64- -Danze n w 
vegesi op 15- -Suite l inea op %i- ( ,o tebore \ 
Svmfonlker dir J a n M I X . 4PM11-J C l>) 
La Stufe Zinca e cosi i tui t i d a i rasi m i mieli u b i 
puinistiei«pcz?ilinii. le Han t n nt < w f truri i 
concepite dapprima pi r pian- f iti i l ni ini t 
soltanto le lunghe e ambiziose Ikmn viri/ mi b< 
f urlino composto fui dal! ini u> p. t un In vi r i 
Come le Oam\ nortc^i u si basami st! ni u* ntt« 
popolare autentico e sono un dix um» ttto mie ri s 
sante per la conoscenza delle tradizioni .nazmna 
li> nordiche, anche se non si collocarli t r i li pm 
fresche pagine di Gneg Ott imi ! i n , rpn Ui?iom> 
di Neeme Jdrvi tp p } 
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