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Continuiamo la pubblica-
ztone delle risposte che 
hanno fornito ult'Unitit, sul 
questiortario che riprodu-
ciamo, diect studiosi mar-
xisti Dopo Galvano Delia 
Volpe, Mano Spinella, Lu
cio Combardo Racine. Emi-
ho Sercm, Angelo Pesca-
nm. Valentino Gerratana, 
interviene ora Lucio Col
letti, di cui sono noti i 
rari sagiji su questiom teo-
retiche del marxismo-lem-
msmo apparsi in pubbli-
cu^ioni e riviste. 

Liuiu Mlelti 
L'iniziata esplorazione dcllo 

spazio, la possibile utilizza-
zione, in un futuro forse pros-
suno, di nuove e inesauribili 
fonti d'energia, le altre straor-
dinarie eonquiste della scien-
za contemporanea indicano 
che stiamo vivendo gia da 
vari anni le fasi di una gi-
gantesea rivoluzione industria-
le, la quale non potra non 
accelerare, su scala mondia-
le, quella trasformazione pro
funda dei rapporti sociali 
umani, che si e iniziata eon 
la Rivoluzione d'Ottobre, che 
si e allargata alia Cina e, ora, 
alle lotte di emancipazione 
dei popoli coloniali. Come 
questa rivoluzione industria-
le in parte presupponga in 
parte anticipi nuove forme di 
convivenza umana, quanto 
profondamente essa sia desti-
nata a seonvolgere i vecchi 
ordinamenti sociali e politic! 
gia s i .vede dal fatto eh'essa 
non solo va apprortando le 
condizioni e i mezzi per il ri-
scatto alia vita civile di ster-
minate masse umane, ma ri-
ehiede — per poter essere 
estesa e portata avanti — lo 
impiego di tutte le risorse di 
sapere e di lavoro di cui gli 
uomini sono oggi potenzial-
mente capaci e — quindi — 
la generale emancipazione e 
liberazione, su scala mondia-
le, dell'intero genere umano. 
Questa, mi sembra, e l'epoca 
verso la quale marciamo (seb-
bene la sua gestazione sia fa-
ticosa e il travaglio in cui 
e preso il mondo intero, im-
mane). E questo, mi sembra, 
e anche il significato di quan

to si e venuto compiendo in 
questi anni: la rottura — vo-
glio dire — deU'aecerchia-
mento imperialista, la nascita 
di un campo socialista ormai 
troppo vasto per poter essere 
piii oltre circondato o asse-
diato. II che non significa, evi-
dentemente, che d'ora in poi 
le cose andranno avanti da 
se, o che ravvenire del mondo 
prendera ormai impulso da 
una parte sola, ma significa 
che, come zone sempre piu 
ampic del mondo cominciano a 
intendere oggi il significato 
uiiiuersalmcjite tiniauo di 
quanto, tra fatiche e difficol-
ta, va prendendo forma nel 
grande laboratorio del campo 
socialista, cosl quest'ultimo, 
nella misura in cui si allarga 
la sua influenza nel mondo e 
cade ogni sua residua eoscien-
za particolaristica, e destinato 
a diventare il-nuovo sistema, 
la nuova forma di civilta in 
cui si andra nssestando il 
mondo moderno. 

• 
Questi mi sembra che sia-

no i due aspetti che vanno 
colti assieme: che alle nuove, 
impensate dimensioni che og
gi vanno assumendo, sotto i 
nostri occhi, i rapporti del-
I'uomo con la natura, al dila-
tarsi dei confini del nostro 
mondo fisico, s'accompagna 
un rimescolarsi profondo del
le energie storiche e morali 
dell'iimanita, un'estensione e 
trasformazione radicale dei 
rapporti sociali umani, un af-
fiorare alia civilta di stermi-
nate masse, ancora ieri solo 
argomento della «geografia 
della fame ». Cio ehe si pro-
fila non e soltanto un'eta di 
viaggi interplanetary ma una 
eta di unificazione ed eman
cipazione del genere umano: 
la caduta dei vincoli localisti-
ci, particolaristici, il progres
sive denerimento di tutte le 
forme di divisione e di sfrut-
tamento ehe l'umanita ha fi-
nora conosciuto. dagli odi di 
religione a quelli di razza, 
dai privilegi politici a quelli 
economici. E' la fine della di
visione tra « popoli di cultu-
ra » e « popoli di natura »: tra 
uomini dotati di «interiorc 
dignita > e uomini che finora 

I.'ultima lariazione sul Irma della bellezza «alia Sofia 
I.nren • c l« ciovane attrice Maria Giordano. Sembra che 
anhia riretutn offertc da parte dei prodtittori di Hollywood 

hanno avuto solo un « prezzo 
di mercato ». 

E cio che dovra sorgere 
sulle rovine di queste mfaniie 
e la costruzionc di un cosmo 
morale nuovo, cnorme « ope
ra in progresso » che 6 il tra
vaglio di questi decenni e a 
cui il comunismo chiama gial-
li e neri, maomettani e cri-
stiani, uomini di tutte. le fedi 
e di tutte le razze, perche solo 
csso sa ritrovare — al di la 
di tutte le « figure » alienate 
e storpiate con cui l'umanita 
esce dalla « preistoria » della 
divisione in classi — la co-
mune radice dell'uomo. Que
sto significa, a mio avviso, la 
eta della competizionc pact-
fica, il XX Congresso — que-
st'evento che ha aperto una 
epoca nuova, certo non meno 
dei Lumk. Esso significa che 
come il socialismo e ormai 
* affare del mondo», cosi e 
oggi « affare del socialismo » 
tutto cio che del mondo uma
no di domani ha preso forma 
in altre parti del globo, pur 
entro la vecchia corteccia del 
mondo imperialista. E inten-
do — anzitutto — l'opera del
la scienza, questo linguaggio 
e questa forma di sapere che 
ha la potenzialita in se di uni-
re culturalmente l'intero ge
nere umano,* cosi come, oltre 
a questo, cio che di « costu
me » o d'abito mentale mo
derno sia nato o stia nascendo 
pur dentro i mostruosi ingra-
naggi e i miti desolati della 
« civilta » dei monopoli. 

«Noi competeremo pacifi-
camente e pacificamente vi 
seppelliremo» non vuol dire 
che noi ora ci ingaggiamo in 
un confronto < inulle », indul-
gente, disposto al sincretismo 
o al compromesso; non vuol 
dire « possibilismo *. Quanto, 
al contrario, che la forza e il 
rigore dei nostri pensieri deb-
bono dar prova di se nell'are-
na del mondo: che essi an
dranno tanto in la, quanto piu 
si spingera la nostra capacita 
di intendere cio che di nuovo 
sta sorgendo; e, insomnia, che 
le carte che il comunismo ha 
da giocare nel mondo moder
no sono, finalmente, queste 
due, scienza e democrazia: 
cioe una sperimentazione sem
pre piii ampia del mondo sto-
rico e naturale, come si con-
viene a chi non l)a rivelazio-
ni da salvare, cosi come un 
ricambio e una circolazione di 
sapere, un reciproco control-
lo di esperienze tra gli uomi
ni, sempre piii largo, sempre 
piii intenso, come solo e pos-
sibile la dove la democrazia 
e di popolo o reale, dove cioe 
— non esistendo piii privilegi 
o divisioni in classi — non 
esistono diaframmi nc nci 
rapporti deH'uomo con la na
tura ne nei rapporti degli uo
mini tra loro. 

Di questo mondo della 
scienza e della democrazia che 
e il mondo nuovo, il mondo 
che sorge e prende forma oggi 
entro il vasto campo del so
cialismo e che preme pure 
nel resto del globo sotto la 
crosta dei vecchi e decrepiti 
rapporti sociali, non v'e filo-
sofia o umanesimo borghese 
che possa oggi dar conto. Non 
le filosofie spiritualiste e cri-
stiane, con il loro orrore per 
il mondo della tecnica e del 
lavoro, con la loro repugnan-
za per la scienza e il materia-
lismo; nc le forme moderne 
deU'empirismo o positivismo 
logico. Non le une, per i] loro 
intrinseco contenuto vaporoso 
e edificante, anche quando 
prenda la forma dcH'umane-
simo * tragico » di Heidegger 
o Camus. Non le altre, perche 
ogni uomo che sia seriamen-
te interessato alia scienza mo-
derna, pur se non marxista 
(come da noi Giulio Preti), 
deve oggi riconosccre che lo 

agnosticismo e l'« incompe-
tenza» morale e politica di-
chiarata dalle filosofie ana-
litichc e dai metodologismi e 
operativismi vari altro non e 
che tin modo di lasciare «im-
mutata la visione tradizionale 
del mondo c dei valori». 

Scriveva Marx, a proposito 
dcllo sviluppo capitalistico, 
che « quanto piu praticamen-
tc la scienza della natura e 
penetrata mediante 1'industria 
nella vita umana e l'ha rifor-
mata e ha preparato l'eman-
cipazione umana dell'uomo, 
tanto piii essa inimcdiatanien-
te ne ha completato la disu-
manizzazionc •. E' questa la 
contraddizione che oggi sta 
venendo al pettinc, nel mon
do. E questa e, anche, la ve
ra, incolmuhilc distan/a che 

Le sei domande 

1 K' fjnisro dire che con 
In tni-uitd coiKiiii.stu 

dello spucio coiuiru'ui una 
nuova cm delVumiinita'.' Che 
si sposta iJ centra dclln sto
rm dell noma'.' 

O Quale rapporto vi e tra 
la concezione marnsta 

del pasxaagio - dalla prei
storia alia storia - c le pra-
spettirc che apre hi con-
Quista dello spazio'.' 
Q Si e rirono.xcitito orinui 

unii'crsaUnente che Vor-
pam:~a:ione della eultura e 
della ncerca scienlitica in 
I'HSS e la piii idonea per 
parniifire i sensn;ionoli pro-
pressi cui assistiamo. In che 
senso, pcra, si puo affernia-
re che cid dcrira dalla natu
ra socialista della socicta 
savietica? 
A La coiicc;ione dpi mon

do, quale e statu rlcibo-
rata dai cffl.s.sici del mate-
rialismo storico e duilctttco. 
e desfimttci a trovarc nuove 
confermc, sviluppi. appurc 
smentite o modificazioni 
dall'epoca nuova tn cm cn-
triamo'.' 
C Che contenuto tcorico 

ed cducativo deve ave-
re nella situazione attuale. 
la lotta per un - nuovo 
umanesimo -? 
£ Come c posstbile nrrin-

re a superamento la tra
dizionale frattura tra eultu
ra umamsticn c eultura 
scienti/icii nel nostro Pacsc'.' 

vole e di riscattare, anche teo-
ricamente, quelle «forze cs-
senziali oggettive» quell'enor-
mo accumulo di sapere e di 
intelligenza umana che e og
gi • cristallizzato » nelle strut-
ture dell'industria e della tec
nica moderna, per fame gli 
strumenti deU'umanizzazione 
e deU'autogoverno comunista 
delle masse. « La storia del-
Vindustria, l'esistenza clivenu-
ta oggeltiva dcU'industria, e 
— scriveva Marx — il /j6ro 
aperto delle forze essenziati 
uvianc, la psicologia umana 
sensibilmente presente ». « Fi
nora essa non fu vista nella 
sua connessione con I'uomo », 
perche «come realta delle 
t'orze essenziali umane» si 
seppe vedere finora solo la 
sua esistenza religiosa, o let-
teraria o filosofica ecc II coni-
pito di oggi e di far si che 
« 1'industria, che e il reale 
rapporto storico della natu
ra e, quindi, della scienza na
turale con I'uomo», divenga 
anche il mezzo del suo riscatto 
sociale. Maturano tempi in cui 
questo programma del comu
nismo pare che stia diven-
tando anche praticamente 
buono. 

Su un modernisslino ponto cost nil to a Diisseldorf, in Germania, b stoto installato un nuovo sistema d'lllutninaslono, 
clip prrmetto dl risrltiarare iinifnrnirniente osnl punto del piano stradale, con evldente vantnKBlo per i RUidatnri d'rato 

separa gli Explorer dai Lunik. 
I compiti di un umanesimo 

nuovo o moderno non sono 
oggi da ricercare lontano. Es
si stanno conscgnati nelle 
strutture oggettive stesse del 
mondo, nelle colossali con-
traddizioni che rimperialismo 
vi ha aperto tra vcrtici isolati 
di sapere tecnico-scientifico, 
da una parte, e la nevrastenia 
e 1'abbrutimento delle grandi 
metropoli dalTaltra: tra le pi-
ramidi dei monopoli moderni 
e l'analfabetismo e la miseria 
di quelle vaste plaghe del 
mondo che si dicono- oggi 
« arec depresse » o « paesi 
sottosviluppati». Un arco di 
poche centinaia di miglia se
para Cape Canaveral dal Gua
temala e da Cuba. 

Un umanesimo moderno, 
reale, cioe non fantastico, non 
bellcttristico, non puo nasce-
re oggi altro che dal e come 
superamento di queste con-
traddizioni, cioe come comu
nismo e scienza. Esso non ha 
significati predisposti da so-
vrapporre al mondo reale. 
Non 6 un sapere aprioristico 
o aristocratico che astrac dal 
mondo della produzione c del
l'industria ncH'ingenua con-
vinzione che cosi larga ric-
che7?a dell'umano operare non 
significhi altro che quel che 
si puo dire in una parola: «bi-
sogno », « volgare bisogno »! 
Bensi e e deve essere la co-
scienza dei rivolgimcnti so
ciali in atto nella nostra epo
ca. II suo obicttivo consape-

II teddy-boy 

c i filistei 

• Lo sproweduto ragaz-
zctto », l'« imberbe scavezza-
collo », il « balilla », il « ted
dy boy ^: quante glie n'han-
no dettc a quel povcro Celso 
De Stefanis, delegato giova-
nile d.c! Congressisti, nota-
bili. giornalisti, l'hanno co-
pcrto di contumclie: e tutto 
per via di quella domandina 
maliziosa (« E' vero o non 6 
vero che al tempo di Suez 
qualcuno penso di inteneni-
rc militarmente 3 fianco de-
gli anslo-amcricani? »). 

L'episodio e stranoto, an
che per lo strascico che ha 
la>ciato. II malcapitato, in-
fatti. non si e piu voluto (o 
potuto) candidare per il Con-
sigho nazionale: c diventato 
il roprobo e non solo per co
lon) a cui la frecciata era ri-
volta ma per i suoi stessi 
* amici » di corrente i quali 
l'hanno immediatamente mi-
sconosciuto: De Stefanis, e 
chi e? 

Celso De Stefanis, per la 
cronaca. e il dirigente niassi-
010 dei giovani democristiani, 
del partito di maggioranza 
relativa nel Paese: una delle 

cose che balza subito agli oc
chi e il fatto che un « parti-
colare > del genere non ab-
bia raccolto il benche mini-
mo apprczzamento da parte 
degli organi di tutta la classe 
dirigente. II termine gtovane 
diviene per essa, ipso facto. 
sinonimo di incosciente; si e 
lctto che ha piu di venticin-
quc anni e lo hanno trattato 
da bamboccio: vcrosimilmcn* 
te quel delegato esprime una 
precisa formazione politica, 
ideologica, culturale, eppure 
e definito « teddy-boy », da 
quanti, magari, sono pronti 
n spenderc, nelle occasion! di 
prammatica. parole di fiducia 
nelle « nuove generazioni ». 
La borghesia, una volta, dif-
fidava meno dei suoi figli, il 
mondo cattolico sopratutto 
era meno pronto a gettare a 
mare una « pecorella smar 
rita ». 

II bello e, poi, che il De 
Stefanis e proprio l'esatto 
contrario di come l'hanno di-
pinto. Ce lo ricordiamo anni 
fa — nel corso di un dibat-
tito tra un d.c., un radicale 
e un comunista — dare pro
va non solo di una solida 
preparazione intellettuale, 
ma di quelle caratteristiche 
che sono tipiche di una certa 
formazione e di una. certa 
generazione (l'ultima) catto-

lica: estrema prudenza di 
linguaggio, riflessione, con-
vinzionc di appartenere alia 
classe. dirigente, capacita ma-
novricra, il tutto condito di 
una buona dose di strumen-
talismo. 

Insomma, un vero «qua-
dro > di quel mondo. non 
uno sconsiderato. C'e da 
chicdersi che effetto possa 
fare, non tanto a lui, quanto 
ai suoi coetanei soci di par
tito, la disavventura che gli 
e capitata, e il modo come 
essa si e sviluppata e con-
clusa: quale ne diventa 1'in-
segnamento? Non si puo cre
dere che sia «lata una que-
stionc di « g.iffe ». I giovani 
d.c. h^nno potuto leggerc sul 
giornale che quella domanda 
inenminata non era poi qual-
cosa di spaventoso. Tra 1'al-
tro, una buona parte della 
stampa benpensantc itnliana, 
al tempo di Suez, (pensiamo 
ai Salvatorclli e ai Missiroli) 
plaudl a queH'impresa; e ora, 
diventa degno di essere mes-
so al bando un giovane che 
chieda: qualcuno tra noi pen-
so di intervenire, allora? 

A conti fatti, i coetanei 
di De Stefanis, debbono im-
parare dall'episodio una le-
zionc di conformismo: ecco 
quanto gli anziani (da Segni 
sino a Fanfani) hanno voluto 

mostrare loro. Non fa parte, 
del resto, questo atteggia-
mento, di tutta una condotta 
che, dalla scuola ai luoghi di 
lavoro, va predicando ai gio
vani che debbono starsene 
buoni e < lasciare lavorare » 
i grandi, siano essi i padroni 
oppure i professori? 

Abbiamo qualchc spcranza 
che molti giovani cattolici si 
rifiutino di accogliere simile 
Iezione. Lo lasciava capire, 
dalla tribuna del congresso 
d.c, lo stesso De Stefanis, 
prima del famigerato « inci-
dente ». C'e stato, infatti, nel 
suo discorso, qualcosa di 
molto piii scandaloso, che i 
ben pensanti si sono ben 
gunrdati., pero, dal rilevare. 
• Lo scotitento e I'incertezza 
— diccva il delegato — sono 
gravi in periferia, come pro-
vano lettere pervenute alia 
direzione giovanile, nelle 
quali si dice chiaramente che 
la prossima volta i giovani 
voteranno per altri partiti ». 
E' molto significativo che un 
tipo prudente, responsabile, 
come il De Stefanis, un tipo 
che si mostra preoccupato 
non meno dei suoi amici del
la forza delle sinistre, che 
vuole «utilizzare il PSI », 
ahbia scntito il bisogno di 
fare questa rivelazione. 

p. s. 

Gli astrattisti lancia in resta 
contro il dinosauro della Quadriennale 

Come si e giunti alia minaccia di "secessione,, - Argomenti sacrosanti stravolti a uso e con-
sumo d'un gruppetto di artisti mediocri, gia ampiamente sostenuti dal mercato e dalPufficialita 

Alia mcta dt settembre. 
al caffe Rosati di I'uizzn 
del Popolo, la cosa pth im-
portante era ancora l'csibi-
zione della * ttntarella >. II 
dinosauro della Quadrien
nale era in letarao; il se-
grctario della mostra For-
turi(ttc) Bcllonzi era invece 
nttit'issimo. 

Indiscrezioni circolavano, 
pur se distorte. sui nomi 
della commtssione per gli 
inviti, ma ognuno stava si-
curo delle propria amicizie 
e della potenza del proprio 
mercante. A seminar pani 
co nell'ambientino romuito 
dei pittori non figurativi 
era piuttosto la notizia, mai 
confermata ufficialmente 
ma tuttora in circolazione. 
d'un piccolo terrcmoto che 
a Valle Giulia avrebbe 
scalzato dal suo posto di 
direttrice la dottoressa Pal-
ma Bucarelli . 

Strutture fasciste 
Poi cominciarono ad ar-

rivare gli inviti ufficiali 
della Quadriennale d'trama-
ti da una commissionc 
composta di Virgilio Guidi 
prcsidente, Fortunato Bcl
lonzi. Bruno Cassinari, Um-
berto Mastrnianni (si su
pra in scguito che cntram-
bi non ahcrano partecipa-
lo alio scdufaj , / \rno!do 
Ciarrocchi. Oscar Gallo. 
Franco Mielc, Giuseppe 
Pirrone, Domcnico Spino-
sa e Alberto '/Avert. Oltre 
500 inviti per una palude 
di duemila c piii opere! 
Proteste di primo acchito 
non ci jnrono, nc per la 
Gssurda prcsenza di rap-
preseuffiiifi siiidaculi della 
L1L c della CISL in una 
commissionc di compctcn-
za estetica, nc per i criteri 
degli inviti. Ci furono in-
icce giorni infensi di fclc-
fonatc. di appuntamenti, di 
anticumere. Che cosa sia 
arrrnitto durante il labo-
rioso risveglio burocratico 
del dinosauro della Qua
driennale lo sanno il Bcl
lonzi a gli artisti. aslratti 
e figurativi, che sono anda-
ti a pietire da lui. 

Cost prcscro avvio rio-
lente ma nnn certo disin-
teressate polemiche, le qua
li hanno avuto ceo sulla 
stampa c ncglt ambicnti 
artistici della capitalc. 
Fuori di Roma circolano 
ancora voci confuse a 
contraddittorie ; interventi 
chiarificatori non sono 
mancati: da quctlo del cri-
tico d'arte Duilio Morosini 
su < Mondo Nuovo > alia 
tettera aperta del critico 
d'arte Antoncllo Tromba-
dori, indirizzata a Paese 
Sera. Xc sono mancate di-
chiarazioni di artisti come 
Mcstroianni, il quale sem
bra rammaricarsi di non 

hanno firmato manifesti da 
mente e han fatto tante te-
U'joimte e tante anticume
re. 

Cronaca edificante, an
che se la < rivolta » era da 
prevulere che finissc a 
< tarallncci a vino*, secon-
do il tradizionale costume 
morale itulittuo. magari con 
i piii « nipprest'Htut 1 i'i » fra 
i rilM'Hi nelle commissioni 
di premiazione c di collo-
camento delle opere. Do
po un mese di polemiche 
contro il Bcllonzi, al quale 
va Ui piii grossa parte di 
rcspoiibabilita per il con
formismo e I ' impotenza 
della Quadriennale a csser 
terrcno vivo di selezionc e 
di dibattito di posiztoni ar-
tistiche le piu diverse e 
vive — restando ben tcrmo 
che le cause prime risal-
gono alle strutture ancora 
fasciste cost della Qua
driennale come della Bicn-
nalc (strutture non a caso 
Inscinfe" in vita dai governi 
democristiani e tali da con-
scntire che gli astrattisti di 
imprimatur venturiano ab-
bian fatto e si accingano a 
fare a Venezia quel die essi 
rimproverano a Roma), — 
il sticco della rivolta con
tro la Quadriennale e ama-
ro assai: le ragioni di par-
tenza della polemica stra-
da facendo hanno subito 
una sconcertantc mctamor-
fosi nelle muni diplomuti-
che e nstnte dei « ribelli >: 
son diventatc insulti per la 
stragrande maggioranza de
gli artisti italiani i quali 
sono colpevoli di avere in 
arte idee diverse da quelle 
dei vari Dorazio, Scialoja. 
Afro, Corpora e via diccn-
do, vale a dire alcuni degli 
artisti piii mediocrcmentc 
sedufi sulln crcsta deU'ondn 
del mercato c dcll'ufficiaii-
td; sono state altresi pie-
gatc queste ragioni alia 
rivendicazione dt una spe
cie di monopolio delF ar
te moderna da parte di pit-
tori ai quali basta firmarc 
una protcsta dove ci si au-
toincensa come < la parte 
piii valida » dell'nrfc italia-
na per crcdersi davvcro al-
Vavanguardia; a. per grot-
tesca deformazione, queste 
stcssc ragioni hanno finito 
col trasformarsi in una ri-
dicola a antidcmocratica 
campagna contro 1c as so -
ciazioni sindacali in quanto 
tali, addirittura prospettan-
rfo di eliminarc la burocra-
zia dei sindacali con la 
crcazione di una elcfantia-
ca supcr-associazione con 
funzione antisindacale' 

Venerdt 25 settembre i 
< ribelli > indirizzavano una 
Iettern al Bcllonzi c invi~ 
tavano con altra lettera gli 
artisti italiani a solidariz-
zare con la loro protesta 

aver partccipato alia com- " ° " ^sponendo nlln VIII 
missionc per gli inviti. dc-' Q'fadriennalc. L appello a 

ricordando che era « 11 it 110-
1110 piccolo, bruno, con sot-
tili baffetti * (non ci sareb-
bero forse pin guai se il 
segretario, per fare un'ipo-
tesi qualunque, fossa di me
dia staturu. mstdjio, senzn 
baffi e eon gli occhiali co
me il professor Argan?). 
Nella lettera si invitava il 
Hcllonzi e Id Commissioni* 
per gli inviti ad assumcrsi 
interamentc la responsabi-
lita del loro opcrato, in 
quanto la composizione 
stessa della commissione e 
gli int'iti che in* crano sc-
guiti avevano crcato una 
fulsificazione del panorama 
artistico italiano. Si lamen-
tuva ehe nella commissione 
non figurasse nessuno dei 
critici e degli artisti net 
quali essi avrebbcro potu
to riporra fiducia; che, al 
contrario, vi figurasscro ar
tisti non compctenti. acca-
demici o sconosciuti, e an
cora un corsivista (il Mie
lc) responsabile di campa
gna contro Vartc astratta. 
Ragioni sacrosantc, come si 
vede. ma gia in partenza 
strnuolte a nso e consumo 
di un gruppetto di persone. 

Giusto intcrvento 
Di li a poco la Fedcra-

zionc nazionale degli artisti 
emetteva un suo comunica-
to in cui si riaffermava la 
posizione del sindacato ade-
rentc alia CGIL, contrario 
alia prcsenza dei sindacati 
in organismi cui compete il 
giudizio estetico e favorc-
vole. invece, alia scelta di 
artisti rapprcsentativi, e si 
ricordava come la Federa-
zione avesse chiesto che le 
associazioni venissero pre-
liminarmcntc c collcgial-

menta consultatc sui pro-
blemi dell ' oroflnizznziorte 
delld Qdddrieiindle (non le 
persone, ad una ad una per 
scgretc telcfonate e intimi 
colloqui), 

Questo intcrvento dalla 
Fedcrazione degli artisti 
giungeva in tempo per evi-
tarc che In polemica con
tro In Qiiddricnnnle dit'en-
tassc le ristretta polemica 
di una cricca ottusa e set-
taria quanto la Quadrienna
le, e che alle ragioni di 
fondo, vecchia di anni del 
resto, si sostituissero non 
ban chiari scopi a breve o 
a lunga gittata. A questo 
punto —- non potcudosi cer
to revocare gli inviti gia 
fatti, ma tenendo conto che 
il prcsidente della commis
sione Virgilio Guidi aveva 
dichiarato di csser disposto 
a dimettcrsi per dar modo 
di formare una nuova com
missione, c che i4Ibcrto Zi-
veri, da grande galantuomo 
oltre che da insigne pittore, 
aveva rinunciato ad espor-
rc per rimuovera I'ostacolo 
dei commissari che si crano 
autoinvitati — il problcmd 
spinosn della Quadriennale 
offriva queste soluzioni: 

1) Una nuova commis
sione inviti che ridimensio-
nasse il numero (senza pe 
ro potcrlo diminuira) a il 
carattcrc degli inviti. a per
che questo avvenissa era 
necessario che il Micle e il 
Pirrone (rispcttivamente 
dalla \JIL a della CISL) 
scntisscro la rcsponsabilita 
culturale c il rnlore morale 
di un loro gesto sercno di 
dimissioni. 

2) Che la Fedcrazione de
gli artisti rinscissc a libe-
rarc le polemiche contro la 

Quadriennale delle piccole 
e grossa manovre di chi 
tendeva addirittura a non 
fare la mostra a a mettcre 
in crisi la Quadriennale con 
la nomina rij tin commis-
sario straordinario, per 
comporra invece la verten-
za nell'intcresse di tutti gli 
artisti, salt'nndo il satuabt-
le con delle huone commis
sioni per i prcmi e il co l lo-
camento, riaffcrmando, al
tresi, Vurgcnza della rifor-
tna democratica dello sta-
tuto fascista dell' Ente 
(sembra che questa solnzio-
ne vada prevalcndo). 

3) Che la Quadriennale 
a gli scissionisti non trovas-
sero un punto di accordo a 
si avesscro di conseguenza 
una mostra senza il grup
petto dei < ribelli > a una 
anti-Quadriennalc (corre 
voce a questo proposito che 
i < ribelli * del caffe Rosati 
avrebbcro chiesto per la lo
ro contro-mostra addirittu
ra la metd dei fondi che la 
Quadriennale ha a disposi-
zionc per la sua organizza-
zione). 

Qui la prima parte della 
nostra cronaca ha fine: nel 
prossimn articolo. prima di 
dare notizic piii frcsche.fa-
remo un profilo di quella' 
che t* oggi la struttura or-
ganizzativa della Qiiadrien-
nala (e in secondo luogo 
della Biennalc): causa pri
ma, anche se sempre piii 
dimenticata ad arte nelle 
polemiche degli astrattisti 
< scccssionisti >, del malco-
stumc c del malgoverno 
che avvelenano e umiliano 
il mestiere e il lavoro degli 
artisti italiani di tutte le 
tendenzc. 

DARIO MICACCHI 

Commossa gara di solidarietd 
per il veccfiio comico Po/idor 
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p'ora t fanatismi delta eric 
che e annuncia che parte-
c-perd ai larori della Com
missione per la premiazio
ne. 

A questo punto ci e sem-
brato utile stendere una 
cronaca ragionata depli np-
venimenti, prima di dare 
un giudizio sui fatti e sul
le persone; anche perche 
puo accaderc che molti av-
venturicri, di piccolo e 
grande cabotaggio, pur 
avendo poca o ncssuna qua
nta artistica finiscano col 
dtventarc importanti sol 
perche hanno fatto rumore, 

gli artisti aveva m calce 
oltre 60 firmc. in gran par
te di non invitaii. fra le 
quali quelle di Fazzini. 
Corpora. Afro. Santomaso 
(ma come avrd fatto a fir-
mare se era fuori d'ltalia?), 
Mastroianni (l'ha data o 
no la sua delega?). Vedova. 
Scialoja, Consagra, Lcon-
cillo, Turcato. Franchina, 
Dorazio. Fontana, Gio. a 
Arnaldo Pomodoro. 

La lettera a Bcllonzi ve-
niva pubblicata con grande 
risalto da un settimanalc a 
rotocalco che si rivolgeva 
al segretario del la mostra 

II caso del vecchio e ce 
lebre attore comico Polidor, 
protagonista di innumerevo-
li * comichc >, attualmente 
in stato di grave miseria, 
conttnua ad appassionare la 
opinione pubblrca e ad in 
tercssare civamente il mon
do dcllo spettacolo. Polidor, 
che in realtd si chiama Fer 
dinando Guillaume, c de-
gente presso il Policlinico di 
Roma da diverso tempo. II 
rcparto dove e ospitato in 
questi giorni e dicenuto me-
ta di giornalisti, conoscenti, 
attori e uomini del cinema. 
Icri anche Amedco Nazzari 
si a recato al capezzale del-
lattore. 

Intanto si annunciano nu-
mcrose iniziative di solida-
rieta. Al Tcatro delle Muse 
di Roma la Compagnia dei 
grandi gialli dard una serata 
a completo beneficio di Poli
dor. 

A proposito della dolorosa 
vicenda. abbiamo ricevuto 
icri una lettera dell'Ente na
zionale di prcvidenza e as-
sistenza per i lavoratori del
lo spettacolo. con la quale 
si desidcra precisare come 
la pensione di 9500 lire at
tualmente pcrcepita dal Guil
laume e / rut to di una pun-

tunic applicazione delle icg-
qi in materia. L'attorc, in
fatti, ha lavorato soprattut-
to fino a circa venti anni fa. 
quundo le disposizioni in mc-
rito ai versamenti dei con-
tributi erano molto meno os-
scrvatc di adesso, per cui 
coli si e trocato nel 1951 
nella necessitd di versare per 
alcuni mesi contributi volon
tari per avere diritto, con 
decorrenza primo ottobre "52, 
al frctfamenfo minimo. cioe 
ad una pensione di 5000 lire, 
che po\ c salita a 9500 tire 
pra-rie al roto del Parlamen-
to del 1958. L'Ente aggiunge 
che due mesi orsono al Gui l 
laume e stato concesso un 
contributo straordinario di 
75.000 l ire. 

Tutto cid e fuori d i scus-
stone. Noi non avecamo in-
teso mettcre in dubbio Vap-
pltcazinijc del le disposizioni 
sul le pensioni da parte del-
VENPALS. Il problema e un 
altro, Vn uomo di 73 anni 
— si tratta di un celebre at
tore. conosciuto da migliaia 
e migliaia di persone, e il 
fatto ha suscitato, compren-
sibilmente, notcvole scalpore. 
ma quanta altre persone og
gi si trorano in queste eon-> 

dizioni? —, un uomo di 73 
anni. dunque, dopo aver la
vorato tutta una rita e co-
strctto a mendicarc ancora 
un poco di lavoro malpaga-
to. lontano dalla famiqlia, in 
una camera ammobiliata. II 
dramma di Polidor — questo 
volcvamo dire — commuove 
e interessa perche, purtrop-
po, non a isolato. ma comu-
ne a miltont dt persone. La 
solidarietd. in quest i casi . e 
il prtmo passo da compiere. 
Ma riuando questi problemi 
sarannc definitivamente ri-
solti? 

II programma 
del « Tcatro Club » 
II prnjframma d«M Teatro Club 

per la stajtior.e '59-»>0 * nato illu
strate* l'a'.tro pomexigg.oi. a!!e 
Stanze dellE!tf<\>. dalla sig ra An
na DArheloff Guerrien. segreta-
na dell'Assoeiazione d» eultura 
toatrale che * giunta fel:e«nente 
al -«uo 3 anno dt atti\:ta. Tra gli 
spettacoli in i-artel'one. che «*-
ranno complo^ivaniento non m ^ 
no di diivi. sono annunciate raj*»» 
pr«*#ntaz!oni del Theatre Work
shop e del Merma:d Theatre dl 
Lcndra. dei Frere» Jacques e del 
Tro» Baudot* dl Raii«l deJ Cua-
dro Flamenco di Madrid; unapn-
ginale opera dranuriatico-inu«ica-
le bra«UUna. C.tmba; una «*ihi-
zione dei baUetti di B*iM. 
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