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• CAMAKWR Da una pane una 
sjgnora maestosa, la letteratura, 
dall'altra un signore un po* nervo-
so, II giomalismo. Abbracci. tenla-
zioru. ammKcamenti e poi ogni 
lanto qualche traumalico schiaflo. 
£ praprio veto che la lelteraiura 
per vivere, In questa societa dell'in-
tormazione. ha sempre piu biso-
pno della carta stampata e della le-
ievfelone? Cesare Qarboli, conside-
raw I'uHimo guru della critica lette
raria, guanka con un po' di acettci-
sroo alia rapidita e alia rapadta 
con la quale si consumarto i feno-
meiii lelterari, airinatreslabile len-
denza a (are della leUeratura una 
palestra adatta pet will, al deside-
rio di fare colncidete sempre piQ 
successo deUo spirito con succes-
so commetciale. Le polemiche sui 
mass-media, su! connubio tv e let-
teratura, sui critici vecchl e giovani. 
su un meicalo librark) votato al-
I'immasine sembrano soltanto 
storario dalla tolda del suo studio 
dl Vado di Camaktre votato soto al
ia Kinga navlgaztone. Ma non 6 co
st perch* anche da quesla parfico-
lare angolatura, queila della -Stan
za separata- e degli -Scritti servili", 
si poo (are qualcosa per invertire 
un modulo drventaio rovinoso. An-
zi. si deve fare. aprendo il vecchio 
ed inesauriblle zaino delle idee. 

I amdwl named a -Pat»»i 
la rMtta da M alnrtta, oaartt-
M N M un«b«ttttoMl tana gW-
aaHame • MUranra. Entfto 
CMCM, ntl 1W3, MrtaM dtUa 
•vHabwailone • » • Una patlM 
M M «MM tpacto d bona dl 
MU0O per I pwMHhjnlttl M l * 
iatttntim-. I anew* caaW 

Oggi, In un mondo dominato dal-

rinformazlonee intuil I'lnforma-
zbne e potefe, non eslstono piu 
nei giomali stahze separate. Le 

aine del Utni sono iniormaie 
e stesse categode che presie-

dono alle pafllAe-'polHkhe, della 
cronaca o delto swift e tulle ri-
mandano ad un oggetto che len-
de a Irasfarrharti ill (etteclo: I'at-
tuaNta. I tempi sono sempre piu 
btwl, bestanopotblSJomiperfa-
reinrecchiaieyhtBltoounanico-
lo, I'aHenzloM dSilettori viene 
sollecltata con la polemica per la 
polemics, la creazlone di casi. il 
pettegolezzo. Initio questo appare 
profondamenle estraneo alia let-
leratura die lawjra su tempi tun-
ghi e dislntelessatl. COsl si finisce 
pel fat prevalere la lacciala esler-
na della letteratura, la sua imma-
glne massmediale. Non si rischia 
dunque di prortirre una mostruo-
sfla, una vera e propria muiazione 
genetica delta lelteraiura? 

Men* A * MMM di*? urn-
wrl al ameMt i k m U mw*e 
aW*f pvr ovniMi nnnqRviv 
tw OOTW* fnaririanah daBa 
erttlc*.. 

La prima cosa che mi viene in 
mente e che Sandto Veronesi, in-
nescando quesfa polemica. puo 
avwe taglone nel consialare un 
fenemono che lorse susslste. Ma 
ho I'impressione che la sua sla 
un'opinione dimezzata, nel senso 
che patla un gtovane e quuidi rife-
tisce sui fondamento dell'espe. 
rienza di un giovane. Sarebbe phi 
attendibile se fosse il fnilto di 
un'esperienza tocale. Btsognereb-
besapeFe I'opkmlonedi Veronesi 
vecchlo ma siccome lui e solo gio

vane I'opinione resta dimezzata 
Crada e*e d «ta una rntWhi-
tadona dalla MWM (tnanutoal 
daaartadaMacrlHWT 

Esiste un equivoco su ck) che si-
gnifica pubblicare. Pubbtkare e 
come dare, regalare un'opera sia 
all'aacolto che al silenzio. Non e 
delto che pubblicare signiftchi 
avere necessariamente una rispo 
sta. Questo dipende dalJ'idea che 
si ha della letteratura. Per me pub-
blicare^jm^re un messaggioche 

. P ^ ^ t e anSJlf rimanefelnascol-
lato. yKerio e il discotso per chi 
widfflaleBeraluracome una teal-
ta isliluzfonale o sociale pet cui il 
messaggio data al pubblico es t̂e 
una rtspostii. Ma questa. ripeto. 
noo 6 la mia visione della iettera-
tura. La mia sceita leitetaria e mo-
tivala da altri impulsi. Per me la 
lelteraiura e sempre stata una ma-
nifestazione, non dico contraria. 
ma esrranea alle islituzioni. L'e-
spressione letteraria e un fatlo es-
senzialmente individual e quindi 
capisco poco questo tipo di pra-
bleml che hanno per fondamenlo 
un riconoscimento sociale. 

Git aagU mm Onfuanta at an 
potto M praekma H rapporU 
tfa ctHkl a acilHoiL-

Cli anni Dnquanta sonc slau un 
momento di grandi rivelazloni iet-
terarie. tanto per fare degli esem-
pi, sia di giovani scrittori come Pa-
solini, Natalia Ginzbu'g. Calvlno, 
Parise e Fenoglio, sia di altri n6 
giovani n6 vecchi come Gadda. 
Bertolucci, Nforavia. la Motante. 
Penna, Landolfi. DeUini ecc. In 
quel periodo i rapporti tra criika e 
letteratura erano spontaneamente 
interattivi, interagenti, attivi e reci-
proci Non sarebbe mai stata 
avanzata un'opinione di tipo sin-

dacale come queila dei giovani 
sciitort di adesso. Si parlava 
spontaneamenledi letteratura edi 
critica, dl saggk) e di romanzo. 
Cahnno. del resto, era al tempo 
stesso sciittore ecritico, 

CMB ntla daHa IKun tlpka dl 
quam ami, qua** dal ottko 
wMUataT Sawbba aacwa rlpra-
ponMtaT Tnvarabba spado In 
OarnaXa iMMa? 

£ una figuta che non inieressa piu. 
Cggi e'e una grande dislinzione 
da fare tra giomalismo e letletatu-
ra. II giomalismo letterario non 
guarda lanto alia quality o al valo-
re dei libri quanlo la toro diffusto-
ne, alia capacila di provocazione 
che un romanzo puo avere. Molle 
opere di valore non sono neppure 
intraviste dal giomalismo lettera
rio che, com'* giusto, naviga sem
pre in superficie. 

Hal contampo t l w M i a* ana 
lanta agsala o ad M M acoanaw-
M dale iMata kttarart* In un 
Paett doe*, ki panato, hanno 
avuto un natefondamentala-" 

Prima I'interesse letterario era 
stteltamenle legato alia vita politi-
ca. oggi non c ' l un fenomeno pa-
ragonabile a queilo del dopoguer-
ra. Le riviste letletarie sembrano 
apparienere ad un altro pianeta. 
queilo che interessa - lo dico sen-
za nessuna polemica - sono i pet-
tegolezzi. gli schieramenti. le uja-
ture, le ctassifiche, i quiz. C'e un 
gusto della terza pagina lefletara 
viciixi alia mentalita televisiva. La 
veta cultura leiteraria. a mio giudi-
2Jo, deve invece lavorare sui tempi 
lunghi non sui tempi brevi. 

La moMa ohe aorta una Mqtanza 
crWca a dhvotM* erauliMa tat-
tararia aambra offlamirBl. Ed-

Ma ancha par I crtHd m proMa-
•MdlabWr 

Non pud esistere un critico che 
non abbia uno stile. II problema 
non 6 di scrituira ma di valori. Un 
critico aniva ad essere degno di 
questo nome quando esprime e 
possiede unoslile.Comeiaadesi-
stete uno scriltore seflza stile? Og
gi c'e un bisogno di successo 
maggtote di queilo che e'era un 
tempo. L'attivita letteraria e slata 
un'altivila piu nasccsta che pub-
blica, destinata ad una parte mol-
lo piccola della society. Oggi gli 
impulsi e le spinte ad occuparsi di 
libri sono numerose in una sociela 
muKlmediaia. Colui die non ha 
una altivita riconosduta a tuld i li-
velti & un esule. Un tempo poteva 
coltivare i suoi libri pur non essen-
do troppo letto e non ne sojfnva. 
A me. per esempio, ptace essere 
letto, non da tutti. ma dalle perso-
ne con le quali mi rintwo, con le 
quali si ha un rapporto intellettua-
le. Quesla invece e una societfi 
che enfatizza ed esaspera il biso
gno di protagonismo. 

duetto aon porta ad aw aea* 
mantooaWMaoT 

Le petsone che leggono sono 
stanchissrme di ideologla Le idee 
che possono essere drbaltule non 
sono piu funzionali alia society. 
Serrivano quando la societa eta 
fotiemememe ideologizzala. Oggi 
la societa e fortemente poliricizsa-
ta ma non nel senso delle idee. 
Non d sono molle idee in giro. 
neppure in politica. Tanr'e vero 
che una delle cose boone di Ptodi 
e quando dice: noi discutiamo 
troppo di colon e non di program-
mi. Ma soiianto dieuo i program-
mi ci sono le idee. 

LAMOSTRA. A Trento le sue nuove opere 

Yoko Ono: «L'arte 
cambiera il mondo» 
La galleria civica di arte contemporanea di Trento ospi-
tera da oggi una mostra delle opere di Yoko Ono com-
posla da due istallazioni e 73 disegni inediti. La moglie 
di John Lennon ha presentato ieri, a Milano, le sue piO 
recentj reaJizzazioni artisliche. Elegante, cortese, ma 
ferma nel non accettare domande sui marito, si e defi-
nita un'ottimista e ha detto: «Sono un soldalo dell'arte 
che cambiera il mondo». 

a> MILANO. Piccola e minula. ca-
pelli corti, elegante nel complete 
nero con una lAisa rosso vivo, b 
sguardo nascosto dagli occhiali 
scuri. Yoko Ono ha sopportato con 
regale cortesia I'assalto dei fotore-
porter alia conferenza stampa che 
si e tenuta ieri a Milano pet presen-
tare la sua mosiia personate alia 
Galleria civica di arte contempora
nea di Trento. La vedova di John 
Lennon e un'arBsta di lama intet-
nazionale. la sua opera spazia dai-
I'atte concettuale alia poesta alia 
musica; a partite dagli anni Ses< 
santa, 1'artisla, nata a ToUo e ne-
tvyorkese di adozkme. la parte di 
Fluxus, un movimenlo di avan-
guanlia che ha avuto tra i suoi ton-
dalori tl musidsta John Cage. 

La mostra. che s'inaugura oggi 
nettb Spazio Foyet di Tiento (via 
Santa Ctoce 67, s'intitota -3 
Rooms» petche earticolata in tte 
ambienti: il primo ospila una gran-
de installazione dedicara al gioco 
degli scacchi, il secondo e la -filue 
room*, una stanza sui cui muri Yo
ko Ono ha sciitto Etasi destinate a 
coinvolgere e spiazzare il visitato-
re, il terzo espone 73 disegni inedi
ti. Alia conferenza stampa erano 
present* Danilo Eccher, direttore 
della Galleria di Trento, e Achille 
Bonito Oliva, ma tutti i flash dei fo-
tografi e tulte le domande dei giot-
nalisli erano per lei; it critico roma-
no. abiruato a fare da prolagonista, 
sembrava un po' a disagio nel ruo-
lodicomphmario. 

UnvtcchioiohMo 
•lo mi sento un vecchlo soldalo 

ddl'arte - ha detto Voko Ono -, 
pert) mi sento anche una donna 
giovane: ho ancora molto da im-
parare e sperimentare. ma ho la 
memoria e la sicurezza di un vec-
chio soldalo e continuero la mia 
battaglia, la mia lotta contro l ipo 
crisia, te illusion), la violenza>. 

C'e il divieto dl fare domande 
che esulino dal tema dell'ane e 
della mostta, I giomalisti non osa-
no chiedere qualcosa su John Len
non. ma si vede che muoiono dalla 
voglia di (ario e, quando possono, 
portano il discorso su) tema della 
musica.suidischicheYokoincide-
va negli anni Sessanta. -Anche 
quando facevo musica - puntua-
lizza lei - contemporaneamenle 
creavo opere d'arte. che pero non 
erano conosciute dal giande pub
blico. Ancora adesso lacdo della 
musica, ho preparato un nuovo al
bum che uscira in onobre. Tra que
sla musica e 1 miei disegni, che so
no un'assoiuta novim, nos\ avevo 

mai disegnato prima, c'e un lega-
me, ma votrei che (osle voi a tn> 
vario*. 

Tutto il lavoro delVarlrsta, e in 
genetedel gruppo Fluxus, si aggira 
Intomo al raoporto arteAteu -L'ane 
e legata a cK> che accade nel mon
do - spiega - e a sua volta influisce 
sui mondo. In quest! giotnr ncorre 
il cinquantenario della fine della 
Seconda guena mondiale, ficor-
diamo il dolore e i disastri di allora, 
ma pet compensate questo c'e la 
hellezza: lane petmette di avere 
un atteggiamento positivo verso il 
(ururo, ma nd preparaie il futuro e 
sempre iropoilante riconJare cio 
cheesuccessot. 

Sag&m 
Queila di Yoko Ono e, narural-

mente, una battaglia non violenta: 
•Dobbiamo offrire una possibilili 
discelta. un'altetantiva. E una cosa 
che noi madri conosciamo bene: 
se un bambino sla pet saltan da 
una finestra, non gli urliamo di fet-
marsi. petche. spaventato, salte-
rebbe. m un momento cosl perico-
loso diamo una sceha al bambino: 
mettiamo musica. gli mostriamo 
dei bei giochi, non fissiamo latten-
ztone su queilo che Ma facendo. 
ma creiano un'altem«iva pet ri-
chiamare la sua altenzione. per ri-
portate nella saggezza del mondo 
chi sta pet distruggersi". 

Com'e cambiato il mondo dagli 
anni Sessanta a oggi? «Le cose che 
allora iacevamo John e io - ricorda 
- le capiva solo un piccolo gruppo, 
queili che chiamavano hippy. 
adesso quasi il 90 per cento del 
mondo sa I'inutility della guetra, sa 
che in guerra non ci sono vincitori 
ma solo petdenli. Anche il concet
to di eroismo e cambiato: un sol
dalo che uccide duemila persone 
e forse una vittima della politica e 
dell'ignotanza, non S piu un eroe>, 

Sulle piospeWve future deli'u-
maniia, Yoko Ono i moderata-
menle ottimisla: 4o credo nella so-
prawivenza(iell'umanila,nellasua 
possibilila infinita di saggezza, 
penso che meriti di soprawivere. 
I'umaniia e ancora bambina. ab-
biamo molte possibilira per il lutu-
ro, ma per ora siamo in uno stalo 
embrionale». 

Una nolizia nella notizia e il ca-
(alogo della moslra.cheela prima 
pubblicazione della casa edilrice 
Skira: Massimo Villa Zelman e il 
gruppo dirigente dell'Decta hanno 
lasciato la Elemond perrilevaieun 
march io svizjero di giande presti-
gio e rilanciarlo a livelk) inlernazio-
nale. 

IL FATfO. Sui quotidiano di An un Iungo saggio sulle «origini comuni» 

Per il «Secolo» Gramsci fu mussoliniano 
•ABRItUA 

aa Antonio Gramsci toma a fare 
capolino nel dlbattitocullurale del
la deslra. Dopo il richiatno di Fini 
nelle lesi congressuali di Huggi, ieri 
II quotidiano del panito, II •Secolo 
d'llalia*. ha dedtaJo al fondatore 
del partito comunisla Haliano 
un'intera pagina 

II nome del fondalore del Pci era 
stato fatlo per la prima volia nel 
momenlo in cui si cetcavano nfen-
menll cultuiali che lossero alia ba
se della miovalorzaaeatadaFini: 
AlleanzaNazionale. Queila citazio-
ne, per la veriti non poleva noil 
deslaro scoucetlo. vfeto chr eia 
messa in mezzo a nomi di teorici 
conclamalamcdte razzisli come 
Evolo. lori.invcce. il Swain d'fkiki 
ha pubblkatu la prima parte diun 
saggio dl Manu Benwrdi Gusrdi 
dal lilolo .Atiumio Gramsci. mus-
solinismo e rivnliaionc" i-Jranisci c 
mussoliiii. secondo Bernard i Guar-
di. pur "iiclla diwrsil.i dei dcslmi. a 
no conn moiucrilo fonvumeme 

m«wom 
contrapposti», mostrano nnolle so-
miglianze e affmila. molte letture e 
passion! in comune: si pensi alia 
sentenza di condanna che pro-
nunciarononeiconlmnlideli'iode-
ciskHiismo di TuraS e della classo 
dirigente sociatista* Gramsci <ha 
wntiwe anni. otto meno di quel 
Mussolini di cui condivide ideali-
smo. voloniarismo e dispruzzo per 
la democrazia parlamentare e il ri-
lormismo socialists. Che nei piri-
gelli delluomo dl predappio ci fos
se uno strappo fatale per la LUllura 
socialista e per la sloria politica na-
zionale, gramsci lo inluiva E co-
gliewi leccezionalita di un leader 
che avrebbe portalo agli esiti esirr-
mila vis polemica' gramsci.™-

In un mnmenlo tanto ^'rucialo 
della storia ilaliana, dunque <> 
scrilti)Suirsecoloh-letesiinus.,fl)li-
niane ebhero il loro peso sulla lor-
mazione socialista del giov.inr' 
grnrrKci", pew che »noii hri difli-
colta a riconoscere neppure IIII in 

lellelluale o^anico del pd, come 
Paolo Spriano». Non si deve poi Ira-
scurare -il falto che I'eredita delle 
baltaglie cultural! del plinio nove-
cenlO e la lezione del socialismo 
italiano. cioe del mu^solinismo, 
riaflioreranno ^ontmuamenle in 
Gramsci negli anni del carcere" 
Cosi nei" 'quademi' si trovcianno 
nolaiioni tutl'altro che viziale da 
pregiudiziale osiilita, ma anzi aper-
le c inlerfssanli. su Onani n sui Pa-
scoli siK-ialisla e p^lnoia. su D'an-
nunzinesullulunsmo-. 

Non c'e dubbiu die afcune to-
sen-a^ionidirk'niardiGiiardisiano 
LondMsibili' ^ vcro ad esempio 
the u> un ceilr- JK.THJd'i ddlni loro 
vnj sjHiCiramsi'K-lic Mussolini t-rih-
caniTH' acuianH'ntr "I'lndc isirtni-
siiin- di Tinati Mri queila o affrt-
sonuî li'Lnz^ non LUiniillano due 
dilfcii'iuc di fiimlo ii pcnuic ICII-
tm> - |»lilica. tranisci cm n>mu-
msta. Musvhlini Jascisfa .u"LClif- so 
ibniirfnil>r HIIMHIJ''I:]III) ,ilk* fimri cul-
luralu' 'ii ti'ii II di dikitlito ci<'IIV"-j)(i-

ca dentro la quale operavano. L'al-
na riguarda la vita. Gramsci mori in 
carcere, dove venne spedito con 
una sentenza di quei tribunal! spe-
cialiTOlutidalduce. ̂ ulla base del
le leggi »lascistissime» Insomnia. 
qualsiasi lenlalivo di slabilire un 
parallelismo Ira i due si scontra 
con quesle due plateali diflerenzc. 
Ma siccome il tentativo dl slabilire 
un rapporto iri le due figure nun e 
solo di ieri, ma era gia iniziato in 
precedent, quando In lo siesso 
segietano deli'allora Msi a ̂ iwita-
tcclaniorc'citando^iranisi.incH'al-
hero genealogico della l"rzii |>oliti' 
ca (lie Mava |*.i Icncri' a lullcsi-
mo diventa legitunin clncdtTsi 
perth^ la deslra vuolr ((x>pi<ir<- in 
qualche modo ndle sue fila Aniiv 
ilio Ciriinnci'> Una diiuiaiut.i alia 
quak' c dilfk'ilc risiBKid.'ic c fmsc 
s.in-bb".' i)j)norHtno î narla ai pm-
inoir>ri diqu<-sla o|niEa/i"iK,i.,iiJ1ii-
rak' Si.i chian' riurcrEtujalivii non 
nav ' d<illa diliiik'ii/,i m,\ da 
11 n ",11 il t'litica ai noMi.n im'llclliu k> 

UMBRIA LAGO TRASIMENO 
VILLAGGIO TURISTICO "CERQUESTRA" 

MONTE DEL LAGO 075/8400100 

In posizione panoramica con 
vista sui lago Trasimeno, 
immsrso tra le verdi colline 
coltivate ad ulivi, con bosco 
all'interno, il villaggio offre 10 
chalets, 28 bungalows di 

nuova coslruzione in moratum 
e 60 piazzole per campeggio 
II villaggio e dolato di piscina. 
market, bar, lavanderia, stire-
na, noteggio biciclette. anima-
zione orgamzzata. kindergar-

den. attivita sportive, risloran-
te a 50 mt. Par chi ama nuota-
re o fare sport acqustici. puO 
Irovars a 60 mt dal villaggio la 
spiaggia "Albala" dotata di 
ogni comfort e attrezzature. 

Una volla aflivali al Trasimeno pofreie programmare una serie di comode escursioni. Met raggio di 
un centinaio di km avete il 20% del patnmomo artistico mondiale. 
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