
• Per quali ragioni 1'opera di 
Guttuso ha incontrato sernpre un 
grande consenso Ira gli uomini di 
leltere? Una prima risposta la si 
pud trovare in un'affermazione di 
Moravia, il quale vedeva nella Fu-
cilazione in campagna (1938), 
•una cerla drammalicita corta ed 
epigrammatica*, che si sarebbe 
poluta risolvere, un domani, «in 
piltura di vera composizionen. 

Ccco: i quadri che Gultuso di-
pingeva alia fine degli anni 30 si 
spalancavano su un mondo tragi-
co e nuovo, ma come rimpagi-
nandolo denlro un'inconsueta e 
drammatica sequenza narraliva. 
Di piii: le geomelrie di quei quadri 
si aprivano al racconto, lo presup-
ponevano e lo prefiguravano, la 
sintassi dello spazio si convertiva 
nel senlimenlo del tempo, 

CMtrukt 
Guttuso, insomma, rispondeva 

meglio di tutli gli scriltori ngli inviti 
di Borgese perun nuovo "tempodi 
edlficare*. Entro tale prospettiva, 
egli percorreva un cammino inver-
so a quelle di Morandi, quasi nar-
rativainente riaccendendo. attor-
no agli oggetti, e merce gli oggettj, 
cio che era stato azzerato. ma co
me recuperando la qualita dram
matica, lorse drammaturgica, del-
la realta oggeltuale. La pittura ita-
llana, che aveva mirato all'intensi-
ta espressiva del primo Ungaretli e 
del primo Monlale, cedeva ora al
ia lentazione del romanzo. 

Abbiamo citato Fucilazione in 
campagna. £ proprio Guttuso a 
dirci quanto abbia contato, per ta
le quadra, Conversazione in Sici-
lia, Ma cosa poteva esserci di cosl 
importanle in quest'opera? Cera, 
Innanzitutto, la scoperta di un 
•mondo offeso», quell'isola in cui 
anche Guttuso era nato. Cera, 
poi, il presentimento di una qual-
che epopea della liberta, in un 
paese che libera non era. Cera, 
ancora, una musica di una ierath 
cita quasi biblica. Cera, inline, la 
seduzione esercitata da una prosa 
a Iratti schiumante, agitata da un 
qualche vento espressionistico. 
Bisogna dire, pero, che in Conver
sazione Guttuso non avrebbe ri-
trovato la volonla lirica di brucia-
re, dentro queil'lmmagine di Sicf-
lia, ognl determinazione storico-
antropologica. 

N IHOMIO oftao 
In tal senso, Vittorini non fu al-

tro che la lappa intermedia di un 
viaggio siciliano il cui capolinea 
coincise con I'opera di Giovanni 
Verga. La tela successiva, Fuga 
dall'Etna (1938-39), ne e la con-
ferma clamorosa. Ha ragione 
Consolo: Fuga dall'Etna e il «vasto 
poema in cui per prima si consu-
ma I'oKesa dell'uomo da parte 
della naluran. Ma tale offesa non 
viene piu patita come una calami
ty nalurale. Si osservi la scena tri-
pudiante di rosso e d'azzurro della 
Fuga e ci si accorgera che il suo 
baricentro e al di fuori del quadra: 
la dove la vicenda tremenda della 
Natura finlsce e ricomincia quella 
della Sloria, una Storia che si vuo-
le di riscalto e dlgnita. Sembra 
quasi che Guttuso riesca a rompe-
re il cerchio di pietra dei Malavo-
glla per risospingervi quel leopar-
dlano appello alia «sociai catena* 
di tultl gli uomini conlro una Natu
ra madre di parto ma di voler ma-
trigna. Quello di Guttuso, insom-

• CATANIA, Non e ancora trop
p i tardipercorrere in Sfcilia orien
tals a vedere il crepiiscolo del Ba
rocco, Vfcinl al brandello di cupo
la della cattedrale d! NolOiCrollata 
il 13 maraqscorso.splehdono an
cora perpoco nell'arehariadorala 
i monumentl morituri, come le ce
re perse care aGesualdo Bufalino. 
Si tratta di mesi, al piu qualche an
no: la chlesa del SS. Cmclfisso, 
chiusa e col sagrato transehriato, 
soflre di dlssesti nella lacciata e 
nella copertura. Pericolafile 6 II 
Convttto Ragusa, coperto da travi 
di legno conose dalle tafmee dal
le piogge, messe da tempo a so-
stenere la struttura dopo il erollo di 
un'inlera ala nel terremoto del '90. 
Palazzo Ducezio - che farebbe in-
vldla a Parigi e Vienna - giace in-
gabblato in una rele verde e in una 
palizzata di alluminio. II Mphasle-
ro del SS, Salvatore e transennato 
da dieci anni; chiuse e trahsenria-
le sono pure le chiese madri di Au
gusta, di Avola e di Carlentini, Peri-
colantl allre chiese a Buscemi e 
Lentini. Al viaggialore dallasensi-
billlSt ruskinlana II fascino dei ru
der] e I'ebbrezza della eaduta -
quel •senlimento vertlglnosp della 
non-eslslenza» che Dominique 
Fernandezconsiderava elemento 

LA MOSTRA. A Londra dal 17 una personate del pittore del realismo 

Pittura 
eguerra 
firedda 

. Nell955RenitoGiitoisosivlde 
rffiutartdilgovcniobrttaniiicoll 
vistorkMesto come delegate per la 
amfttcna per b pace. L'cpbodio, 
awemito al culmine ddb guem 
fradda, segiu un punto dl svolta M i 
rapport) tra II pttorc e la Cran 
Bfetsgna.Sinoadallon-loncconta 
lanes TqmaR nel catalogo 
(NwmMitoperl'edUoMHaliaiia, 
£50.000,1haiMs«lHdMNi|Mr 
I'edUc^mkiglesei-leiclazloiiidl 
GuthHo con II Regno IMtoerano 
stale intense e II pWore RaHano 
anew rappresentatti H punto di 
iWerlnnnte fondsmtattlt nslla 
dlsputafnreaksiM>eastraiione.ln 
parocoUrel'IstHirtottaUaMdi 
cultura aveva ospMato, II21 maggio 
dell955undRM«ttopreiiediitoda 
Ernst Combridi su «ReallUM e 

DflwrMerano state leesposcdonla 
cui aveva partedpatoolepenonalla 
lui dedicate. Slnoad anon, peri, 
racconta Hyman, era rimasto In 
ombra D legame del pittore con II 
commitawo. e quella scoperta 

otlkaniodcratanelsuoiconfronti. 
GtiaMsaggl del catalogo sono di 
MairizioCalvesL Sarah WhRfleM, 
Mmlnio Onotrl, FaMo Carapeaa 
Cwttuso. La nrastra, che apre II17, 
resttriaUMidrasiiioal7HigHo,poi 
venabasferRaaFerrara. 

Guttuso, romanzo chile 
II rapporto di Renato Guttuso con gli scrittori 
del 900 e uno dei temi della personate che 
apre a Londra il 17. La storia degli oppressi e il 
sacro, nel dialogo con il naturalismo di Verga, 
con Sciascia, Vittorini, Consolo. 

ma, e un verghismo progressivo, 
I'unico alia line degli anni 30. 

Con I'approdo alia pittura di 
«composizione», al quadra impp-
nente e maestoso, Gultuso pare 
essersi aperto ad una sorta di ro
manzo storico, in opere che po-
stulano sempre un <prima» ed un 
«dopo» narrativo, senza che mai la 
vicenda «raccontata» si esaurisca 
nel quadra stesso: e ci6 dentro 
una peculiare idea di storia d'lta-
lia. Opere che sono sotto gli occhi 
di tutti: Zolfatari (1948); Studio 
per "La mafia» (Uccisione del ca-
polega) (1948); La battaglia di 
Pontedell'Ammiraglio (1951-52); 
La zolfara (1953); L'occupazione 
delle terre (1957); lo lo vi! 
(1966); La notte di Gibellina 
(1970); 1 funerali di Togliatti 
(1972), e si potrebbecontinuare. 

Attenzione perd: la scoperta del 
romanzo storico non deve essere 

interpretata entro un'ideologia 
che e quella di opere come I vice-
re di Federico De Roberto e I vec-
chi e i giovani di Luigi Pirandello. 
Per Guttuso la Storia non e lo 
schermo sempre cangiante su cui 
si proietta un'identica vicenda di 
trasformismi. Non a caso citava-
mo Consolo: egli solo, infatti, 
avrebbe scritto, con II sorriso del-
lignoto marinaio, un romanzo 
storico paragonabile, per senli
mento del mondo, alle grandi tele 
guttusiane: identica, in entrambi, 
la convinzione vittoriniana, che 
•non ogni uonio e un uomo, e non 
tutto il genere umano e genere 
umano», ma solo chi e dalla parte 
di colorp che patiscono e sono 
perseguitati. 

II sacro 
In Guttuso come in Consolo, 

per6, e'e sempre 1'avyertimento, 

RenatoCuttuso, 
quiaccanto: 

consclarpaeombreHo 
(1936);toaRo . 
Studlode 
•Uaftaggta.,1955 
(coHerioMpriviti) 
Due delle 9S opere, 

dentro la storia civile e politica, di 
una storia-sacra che <& quella del 
dolore umano: la Crocifissione 
(1941) ne e la conferma piu chia-
ra. Questo per dire che la fede co-
munista, nell'uomo Guttuso fortis-
sima, ha trovato subito, nel pittore, 
un limite non solo di ordine for-
male, e cioe la precoce scomposi-
zione cubistica ed antinaturalisti-

esposteaLondra 

ca della realta, ma an
che propriamente 
ideologico- que|la 
melafisica dellasoffe-
renza che e il portato 
di un verghismo, que-
sta volta di natura e 
quotidiano, che glive-
niva dall'essere nato a 
Bagheria Unametafi-
sica che, insieme, co-
m'e owio, alle sue ol-
tranze stilistiche lo 
mise al riparo per 

sempre da ogni magniloquente 
•realismo socialista», in direzione 
di un realismo che fu invece <con-
cezionale», per dirla con Brandi, 
tutto intemo alle cose, lontanoda 
un'idea dell'arte come rispecchia-
mento. Certo, in qualche caso, la 
sua, come scrisse Sciascia, hi 
«un'epica senza poesiav, ma mai 
priva, fosse solo in un particolare, 

di quella ibellezza dura senza vila-
lismo retorjeo ed estetizzante> di 
cui ha parlato Carlo Levi. 

ArsontorU 
Anche sulla retonca celebrativa 

di certe tele oecorre intenderci 
Guttuso fu spesso eloquente, ma 
mai edificante E tale eloquenza, 
entro un discorso stilistico, va inte-
sa come uno dei suot precipui me-
riti. Guttuso, insomma, saawalersi 
proprio di quegli elementi oratori 
che la migliore cultura italiana sta-
va rivendicando conlro il purismo 
estetko di Croce, La sua, infatti, e 
una poesia che attinge, intensifi-
candosi al piano deU'oratoria: in 
tal senso realizza, in carnpo pitto-
ricq, quel che gli scrittori edi poeti 
italiani non potevanp e non vole-
vano realizzare, in un paese in cui 
la lirica civile aveva conosciuto i 
fasti carducciani e dannunziani. 
Guttuso invece, lo diciamo in un 
senso metrico, seppe comporre 
quelle canzoni, quelle odi, quegli 
inhi, anche sacri, che la poesia ita
liana avrebbe ritrovato col Pasolini 
delle Ceneri di Gramsci. Non e 
una sorta di canzone all'ltalia La 
battaglia di Ponte dell'Ammira-
glio? Non sono un'ode I funerali di 
Togliatti? Ecco perche, e parafra-
siamo un giudizio di Moravia su 
Pasolini, Guttuso fu il pittore civile 
di sinistra che l'ltalia non aveva 
maiavuto. 

IL CASO. Viaggio nella Sicilia barocca dove i palazzi sono puntellati da travi 

Noto, palazzi morituri come statue di cera 
•UtCAPJOLI 

cardine della sicilitudine - piom-
bano addosso in questi spazi ur-
bani morbidamente, fastosamen-
te dilatati dal Barocco. 

Teatrali e quasi irreali, le citta 
della Valle di Nolo (o del Val di 
Noto, al rnaschile, come dicono 
qui) furonocostruite inlegralmen-
te dopo il terremoto che le distrus-
se nel 1693, nel giro dl poco piu di 
dieci anni: Ragusa, Modica, Scicli, 
Ispica, Palazzolo Acreide, la stessa 
Noto risorsero, con Siracusa e Ca
tania, nel desiderio collettivo di 
tomare a vivere, a riedificare nello 
stile nuovo, Importalo da Roma e 
da altri centri propulsori come To
rino, Napoli e Palermo. Fu un tri-
pudio di Iregi, putti, mascheroni, 
volute e grottesche, tra felicila e 
memento mori. Ora quei mostri 
puntellati sorridono beffardi. «La 
distruzione del patrimonio artisti-
co e 1'esempio di inefficienza bu-
rocratica e di cionica tendenza a 
scaricarsi le responsabilita Ira am-

ministratori. 1 venti miliardi solleci-
tamente stanziati dallo Stato per 
interventi urgenti a Noto non sono 
stati ancora utilizzati, a due mesi 
dal crollo» accusa Tony Randaz-
zo, ingegnere restauratore a Cata
nia , preoccupato anche per la si-
tuazione della citta etnea dove via 
dei Croclferi e al disastro 

Burocrule 
Randazzo nel 1988 presenta un 

progetlo integrato (Barocco sici
liano) con la Ingegneri Associati 
perconto della Regione. Avrebbe 
dovuto operate un consorzio di 
imprese prestigiose: Fiat Enginee
ring, Italtecn, Snam Progetli, Ita-
limprese, per una spesa di 216 mi
liardi su 5 centri del Val di Noto. 
Ma il progetto, approvalo dal mi-
nislero dei Benl culturali, fu poi 
bocciato in commissione Bilan-
cio. «Era troppo innovative - spie-
ga Randazzo - siccome utillzzava 
fondi Fio, era soggetto ad una rigi-

da verifica costi-benefici e alia lo-
gica del ritorno economico diret-
to. Ma il progetto prevedeva il re-
cupero di siti come chiese, piazze, 
strade, privilegiando la valenza 
culturale. Alia lunga un indotto si 
sarebbe comunque creato, nella 
riqualificazione terriloriale. E poi i 
sindaci si sentirono scavalcati nel 
rapporto diretto minislero-Regio-
ne. Ora le politiche di finanzia-
menlo per la riqualificazione ur-
bana seguono un altro iter, dove i 
proponenti sono i Comuni». 
Chiunque penserebbe ad uno 
snellimento burocralico, ma non 
e cosi. «Se Siracusa ha risposto 
presentando progetli per il recu-
pero di 250 edifici ad Ortigia - con-
tinua Randazzo - il Comune di Ca
tania ha presenlalo i bandi di con-
corso solo una settlmana prima 
della scadenza dei termini mini
sterial!, e nessuno ha avuto il tem
po di presentare un progetto». 

Altro punto dolente e 1'immobi-
lila dei fondi stanziati dalla legge 
433 del '91 per gli interventi post-

terremoto, quasi 4000 miliardi 
erogati dal ministero della Prote-
zione civile a beneficio delle pro
vince di Catania, Siracusa, e Ragu
sa. 4 professionisti segnalati dal-
l'Ordine degli ingegneri - io tra 
questi - su sollecitazione dell'as-
sessorato ai Lavori pubblici si 
scontrano con commissioni supe-
raffollate composte dai rappre-
sentanti di Soprinlendenza, Genio 
civile, Ufficio tecnico e awocatura 
comunale, che non brillano per 
cultura e sono figlie della lottizza-
zionen. 

Unesco 
A Siracusa Lucia Trigilia dirige il 

Centra intemazionale di studi sul 
Barocco siciliano a Palazzo del Se
nate. L'attivissimo centra pubbli-
c6 nel 1986 la 'Carta di Noto» per il 
recupero dei centri storici della Si-
cilia orientate e di recente ha atti-
vato, d'intesa col ministero dei Be-
ni culturali, la pratica per inserire il 
Val di Noto nella lista del patrimo
nio mondiale tutelato dall'Une-

sco, come i Templi di Abu Simbel, 
le citta di terra dello Yemen e, ulti-
mi, i sassi di Matera. «La tutela di 
questo patrimonio artistico unico 
al mondo non pud esser lasciata 
solo alle autorita locali. Qui non si 
awia una politica di risanamento 
conservative del tessuto storico, e 
aumenta invece il degrado fisico e 
sociale, che sono due aspetti de
generate dello stesso fenomeno, 
nella mancanza di coscienza civi-
ca, nell'indifferenza per un patri
monio comune. Un segnale im-
portante, per6, ci e venuto dal 
Nord. La Provincia di Milano ha 
promosso un gemellaggio cqn le 
Province di Siracusa e Ragusa, per 
un ricco programma di incontri 
con le scuole e con finalita di svi-
luppo, occupazione, conoscenza 
e salvaguardia dei monumenti». 
Intanto, a valle del Giardino di Pie
tra che si svuota, sorge la nuova 
Noto. Un disordinato agglomerar-
si di edifici in cemento armato pri-
vi di identita e di stile, prodotti di 
puraspeculazione. 

Zanzotto: 
«Che ansia 

troppi libri» 

RKNATO PALLAVICINI 
• ROMA. Una recensione in diret-
ta. Anzi, cinque recensioni, un'intro-
duzione e una replica. E quanto, piu 
omeno.eaccadutol'altrasera, nella 
Sala d'Ercole in Campidoglio. II re-
censito era.il libra di Giulio Ferroni 
Oopo la vita Sulla condizione po-
sluma della letteratura (Einaudi) e 
I'esercizio retorico dal vivo, pre-
sente l'autore, 1'hanno oiierto (in-
trodotti da Ernesto Franco), Alfon
so Berardinelli, Franco Cordelli, 
Mario Pemiola, Edoardo Sanguine-
ti e Andrea Zanzotto. Qualcosa di 
piu, dunque, della consueta pre-
sentazione di un libra, piuttosto un 
confronto, a partire dal libra di 
Ferroni, suite sorti della letteratura. 
E non solo. A tal punto che i! tema 
della lingua e dell'identita linguisti-
ca, o meglio di un'identita cultura
le e nazionale basata sulla lingua, 
o quello di una cultura e letteratu
ra nazional-popolare, ha suscitato, 
in chi parlava e in chi ascoltava, 
piil di un richiamo al dibattito su 
federalismo-secessione. 

La tesi del libra di Ferroni e no-
ta: quella di una letteratura di fine 
millenio assediata da un intreccio 
di sistemi di comunicazione, infla-
zionata da una superproduzione 
libraria e che, dunque, per affer-
rriarsi come tale, cioe come tette-
ratura, deve dirsi postuma, oltre il 
suo autore e oltre il suo tempo. "II 
mio - ha spiegato Ferroni - e un li
bra di critica letteraria che voleva 
dialogare con alcuni testi in cui 
circolava il tema della "postuman-
za" (il neologismo l'ha coniato II 
per II Andrea Zanzotto nel suo spi-
ritoso e distaccato intervento); 
cioe il rapporto dell'autore con la 
fine, il dopo, la morte. Dal dialogo 
sulla letteratura ne 6 scaturito un 
dialogo sulla condizione modema, 
della parola oggi La mia - ha con-
tmuato Ferroni - non vuole essere 
ne una critica termcistica ne este-
tiz?anle ma un dialogo appunto, 
che pone e suscita domande sul 
nostra presenter 

In questo intreccio tra letteratu
ra, critica e vita, hanno avuto buon 
gioco gli intervenuti a tentare di 
sbrogliare la matassa, isolando, 
volta a volta, i fili della storia, del-
Tata cultura e della cultura di 
massa, della modernita e della po-
stmodernita, E se Alfonso Berardi
nelli ha riniproverato amabilmente . 
Ferroni per un eccesso di teoria 
che ambisce a diventare poetica e 
gli ha ricordato il percorso che 
dalle trasgressioni dell'avanguar-
dia ha condotto alia decostruzione 
della pubblicita e dello zapping te-
levisivo; per Edoardo Sanguineti il 
rifiuto, in Ferroni, della categoria 
di trasgressione e sembrato 
•un'ennesima messa in soffitta del
la rivoluzione» e gli ha fatto dire 
con pungente ironia che il libra di 
Ferroni «aspira a essere I ultimo li
bra e guarda caso s'intitola Dopo 
to line. Ma non vorrei che signifi-
casse - ha concluso Sanguineti -
dopo lidea possibiledi unarivolu-
zione«. 

A seguire Ferroni, oggi la tra
sgressione e la regola, inglobata 
com'e nei sistemi di comunicazio
ne ed e diventata uno schema, po
co piu di uno slogan della pubbli
cita. Unica possibility e quella di 
fermare questo incessante movi-
mento, l'accelerazione verso le 
continue rivoluzionk 

In questa battaglia per trovare o 
rilTOvare un punto fermo per la let
teratura e per la sua trasmissibilita, 
la scuola pub giocare un ruolo im
portanle, contra scetticismi e iro
nic Persino quella di Andrea Zan
zotto: «La letteratura e i libri - ha 
detto il poeta - hanno costituito 
per me una specie di incubo. Fino 
dalla mia infanzia mi sono visto 
davanti scaffali pieni di libri, con le 
loro gerarchie e classificazioni, ma 
se devo esser sincero le bibliote-
che mi hanno sempre suscitato 
un'idea di morte, conseguenza 
dell'angoscia che mi prendeva 
quando pensavo che non avrei co-
munque potuto leggerii tutti. Da 
ci6 la rinuncia a farsi una cultura: 
meglio giocare a carte o fare pas-
seggiate». Anche se poi, sull'ango-
scia della quantita, ancora Zanzot
to ha concluso: >Fortuna per quelli 
belli che ci sono troppi libri brutuV 
Non "tutto di piu, dunque, ma me-
no di meglio«. Alia riconquista di 
una lingua e dl una parola che per 
Zanzolto ormai «non e piu nem-
meno un flams uocis, ridotta ad 
una luminescenza sullo schermo 
nero del computer". 
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