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Una lettera di CARLO LEVI 

Caro Alicata, . 
•'• la discussione che si e recente-

. mente svblta a Mosca fra artisti 
« scrittori sovietici e dirigenti di 
partito e di governo, e che e cui-
mina ta ' ne l discorso di Nikita 

• Krusciov, intitolato « L'alto live> 
lo ideale e artistico sono la gran-
de forza della letteratura e del
l'arte sovietica.*, ha toccato una 
infinita di problemi e ha indicato 
degli indirizzi e -delle soluzioni 
a cui credo si debba dare, anche 
da noi, attenzione e risposta. Cre
do sia necessario e utile ini-
ziare qui un dibattito che cerchi, 
con assoluta chiarezza e liberta, 
di esaminare a fohdo quei pro
blemi, o almeno' quelli di essi 
che in qualche mcdo ci toccano 
e ci riguardano direttamente. lo 
lascerei da parte, naturalmehte, 
le questioni troppo generiche e 
ovvie, e quelle generali di este-
tica a cui una tradizione filoso-

. fica secolare, marxista e non mar-
xista, ha dato contributi profon-
di di analisi e di ricerche che e 
inutile rimettere in discussione 
qui, perche fanno parte degli 

• dementi comuni della cultura. 
,'E ancora potremmo lasciare da 

: parte, almeno per ora, quello che 
riguarda speciflcamente • certe 
questioni dell'arte figurativa nel-
TUnione Sovietica, sia perche non 
possiamo esserne completamente 

, informati, sia perche essa segue 
• una sua storia particolare che l'ha 
<• tenuta, ben prima della Rivolu-
'zione d'ottobre, per secoli, in uno 

" stato di isolamento e di immobi
lity (a differenza di quanto ri-

. guarda la poesia e la narrativa, 
che hanno raggiunto cosi spesso 
alti valori universali) e di scarsi 
contatti fecondi con la pittura 

' viva degli altri paesi. Cerchiamo 
infine di non fermarci a que-

.. stiorii di terminologia: quelle che 
, rendono assai spesso difficile un 
discorso teorico che non si fondi 
sui fatti e sui testi, come abbiamo 
molte volte direttamente consta-

" tato. H termine stesso di «cui-
.. tura * prende un diverso signifi- ; 

cato in italiano e in russo, e cosi 
. quello di « umanesimo ». Noi in-

tendiamo per « realismo > tutt'al-
tra cosa di quanto non si intenda 

; in Russia, e molte delle opere 
che vengono definite « astratte > 
o « formaliste > non appaiono a 
noi. secondo la nostra esperienza " 

• dell'astrattismo e del formalismo, 
• ne astratte ne formaliste (per 

' esempio, i quadri del piltore An-
dronof, criticati come tali, non •> 
sono, ai nostri occhi, che' delle 

. * opere innocentissime di indiriz-
zo cezanniano). fyla al di la delle 

• terminologie resta la realta con le 
sue antinomie e le sue contrad-
dizioni, e il suo svolgersi e veri-
ficarsi continuo, restano problemi 
fondamentali che devono essere:: 
storicamente analizzati e risolti: 
il principio dell'arte come liber
ta, il problema del rapporto del
l'arte con la societa e con lo Sta
to, quelli dei diversi modi di dire-
zione cutturale in una struttura -
borghese o in una socialista; quel
li dei rapporti fra arte e ideolo-
gia, o, se l'arte faccia parte del-
1'ideologia, quale sia il carattere 
e la natura di questa parte: non 
ceftamente di semplice strumento 
o arma ideologica, che neghereb-
be contradditoriamente il suo far 
parte della ideologia, riducendo-; 
la a suo soggetto o mezzo prati- . 
co (e a questo proposito sarebbe 
opportuno ricordare anche il sag
gio di Stalin sulla linguistica). 
Questi problemi, ed altri, vanno 
ampiamente dibattuti. e mi pro-
pongo di farlo io stesso nei pros
simi giomi. . ..-,«•: 
^ Ma oggi, qui,' vorrei limitarmi 

n un problema piu particolare e 
storicamente determinato,. e che 
tuttavia li cornprende tutti in 
sc, il problema cibe dell'arte con- . 
temporanea, del suo significato, 
e dell'atteggiamento che si debba 
avere di fronte ad essa. Vorrei, 
per chiarire la mia posizione, sot- • 
toporre alia tua attenzione e a 
quella dei lettori un mio saggio . 
del luglio 1942, ch e era, su que
sto particolare problema, un se - , 
guito e uno sviluppo delle idee 
espresse nel mio libro c Paura 
della liberta >, e che avevo gia 

'da molti anni meditato e scritto. 
" Per questo il saggio del '42 era 
intitolato < Paura della pittura > 
(e fu pubblicato, allora, in un 
numero unico di « Prospettive », 

"a cura di Renato Guttuso, che 
• dal mio saggio prese il titolo). Te 
' lo trascrivo qui: ' •, 

- « (VJxiglio 1942) 
:? Coro diverso di grida, di lamenti, 

di voci oscure e di violenza; paese 
straniero abitato di mostri, di im-
magini di spavento e di mistero; 
tempo senza felicita e senza spe-
ranza, pieno di difese; viscere san-

•! guinose di.un inondo ignoto spa-
lancate a un sole nemico; e tutto 

.". aid '• non juori, non • lontano, ma 
nello specchio stesso dell'anima, 
contemplazione di un Narciso an-
gosciato dell'acque della nascita 

. — o pittura del nostro secolo, 
anticipatrice dei tempi, jinita coi 

' tempi viaturi, chi pensa su di te 
potra forse usare il discorso ma-
tematico o il panegirico appassio
nato o Vepigramma o il junebre 
elogio, o non piuttosto limitarsi a 
riguardarti, onda perigliosa, se 
crede d'essere riuscito a una qua-

. lunque futura riva? Ma in - ogni 
modo, e per qualsiasi atteggiamento 
dello spirito, I'occhio cadra nel pro-
fondo, ai limiti dell'umano, nei 
luoghi della piti spenta miseria e 
del piii giganteggiante orgoglio — 
piu gift, nelle tenebre elementari 
della Paura di esistere. 

sato ogni rapporto, quale prospet-
tiva ideale potra legare le cose? 
Esse sono identiche di impenetra-

, bilita.Oyni prospettiva diventera 
.• un vuoto schema o un nonsenso. 

E se il cielo si fa vuoto e nerq aj 
'. nostri occhi, la luce sard e'stranea 

come un oggetto : - . . • , : . 

La lumiere en relief 
(. sur le ciel qui n'est plus le 

• Imirbir du soleil. 
E Vombra non. sara piii modello 

cavo delle forme viventi, ne dram-

Quando non 

esistono passioni 

Potche la pittura contemporanea, 
che ha inizio con la molteplicita 
cezanniana, che splende di dispe-
rata energia con Picasso, e che si 
spegne, caduta la sua Capitale, con 
il realizzarsi nei fatti dei suoi va-
ticinii, e stata lo specchio divina-
torio della crisi del mondo e del-
I'uomo, I'oracolo, misterioso nella 
sua semplice chiarezza, di un peri-
colo mortale. " 

11 senso dell'esistenza come crea-
zione, dell'identita dell'uomo col 
mondo, di ogni relazione come atto 
d'amore, fa, di ogni segno, pittura. 

•Lo liberta crea e suppone le'pas
sioni umane: la vita e come un 
albero turgido di succhi, ricca di 
una pienezza felice dove soltanto 
vi e posto, senza contraddizione, 
anche per il dolore e Vangoscia e 
la ••- morte. L'individuo e . opera 
d'arte; luogo di tutti i possibili 
rapporti; non ha dunque limiti se 
non infiniti. Ma per l'individuo 
limitato, e percib incapace e ttmo-
roso di esistenza e di liberta, non 
esistono passioni, e il mondo di-
venta estraneo: e, veramente, come 
dice il poeta 

Un monde dont je suis absent. 
• Costretti a vivere, ad accettare 
la vita in un mondo da cui si e 
assenti, assenti dunque e estranei 
a noi stessi, awolti nella solitudi-
ne, nessuna passione ci e consen-
tita, se non il terrore. II terrore 
fondamentale e primordiale, la pau
ra del mondo, della vita, della 
liberta, dell'uomo: la Paura della 
pittura. 11 mondo, vuoto di not, si 
riempie, per noi, di mostri: e 
Vuomo stesso diventa «n mostro a 
se stesso, poiche egii e assente da 
se. La parola, amore delle idee e 
delle cose, non pud piu. legare 
quello che e irrimediabilmente 
scisso: ma soltanto ricercare, fatta 
simbolica, difesa e certezza. La 
pittura non e piii espressione crea-
trice, ma magia, strumento di im
possible salute. La paura del de-
serto dell'anima desolata e il senso 
della vittura contemporanea: i suoi 
oggetti. non uomini e cose viventi, 
ma idoli. - • * -
A L'tiomo non consente col mondo 
ne con se stesso: i modi della pit
tura, che non sono quelli di una 
nualunaue tradhione scolastica, ma 
il consenso delle cose e dell'arte-
fice, non hanno piii valore. Ces-
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Carlo Levi 

ma di passione, ne materna fem-
minile carezza, ma oscurita dove 
nascondere il nostro terrore. •'•• 

Et l'ombre me defend de mon 
[ombre peureuse. 

Eil colore si stacchera dalle 
forme, e ognuno degli indissolubili 
elementi dell'espressione pittorica 
si isolerd e perdera i legami con 
gli altri, e diventera esso stesso 
oggetto di incomprensibile spa
vento: e la ragione fara strada se
parata dal senso; e t passaggi dal-
Vuno all'altro momenta divente-
ranno meccanici, o simbolici. Per 
gli uomini, ombre spaventate, il 
mondo da cui sono assenti perde 
ogni concretezza, cioe ogni connes-
stone simpatica, e diventa un mon
do d'ombre e di spavento, un mon
do senza relazione, un - mondo 
astratto. Uarte astratta e Varte del-
Vindividuo - astratto, Varte della 
massa. Sia che ci si butti a un 
astratto obbiettivismo, sia a un 
astratto intellettualismo, per la 
pittura moderna, come per il Re 
Wida, tutto diventa oro. 

11 terrore della liberta ci fa estra
nei al mondo, e lo popola di mo
stri. Se l'individuo creatore non ha 
limiti fissi, le « ombres peureuses* 
cercano invece nei limiti la sola 
possibile difesa delta sconfinala 
solitudine; e adorano ogni limite, 
sola certezza a chi k. privo di ogni 
sostegno. E la pittura che nasce da 

. questo mondo I un tentativo di sal-
vezza, rassegnata o ribelle, se essa 
ci mostra 

Les geographies solennelles des 
(Umitcs humaines. 

Tale e Picasso, tentativo gigan-
tesco ' (letteralmente, del tempo 
non degli uomini, dei Giganti) e 
gigantescamente impossibile, di 
uscire dai limiti disumani della 
astrazione, di rompere Vincanto con 
la viotenza, per ritrovare dei limi
ti umani. Tentativo sempre fallito 

e sempre ripetuto, descrivendo in 
modi infiniti gli aspeiti infiniti di 
un mondo divenuto moslruos,o, cir-
cumnavigando I'isola ' cris\alfiria 
delle cose pietrificate, biittendo' in-
vano a tutte le porte deH'ilhiverso 
vietato, se alcuna risponda con suo-

,no terreno, illuminando con fero-
cia tutti gli angoli bui, frugando 
in tutti i luoghi e in tutti i tempi 
— e tuttavia pieno d'umanita in 
questo sforzo disperato e dpstinato 
a priori alia rovina. Guerriero eroi-
co di un mondo soltanto erqtco, ma 
poeta per la disperazione ostinata 
ad uscire di se. Ma in questo con
tinuo • tentativo di atiingere una 
reaVa impossibile, per sola magia 
di volonta, ogni figurq, nella pin 
infinita diversita di'aspetti, & iden-
ttca a tutte le altre, poiche il vole-
re ha un solo senso: un senso sem
plice. Ogni quadro e un grido, un 
urto contro invisibili mnra folate: 
e t? grido e un punto senza dimen-
sioni. Tutto e mio, perche non si 
da un due dove non e possibile 
una relazione. Dove e I'eroe non e 
VEros. Gli infiniti aspetti del mon
do si cristallizzano negli idoli mo-
struosi e sostanzialmente identici 
di infiniti Dei inesistenti. 

Questa continua creazione di ido
li e insiem'e un tentativo di libera-
zione magica; I'immagine dovreb-' 
be liberarci dal Dio, o almeno dal-' 
la solitudine; popolando il vuoto 
del mondo, dando forma alle cose 
ambigue, liberandoci dal terrore. 
dell'informe e dell'incerto. Portia-
mo alia coscienza i complessi, se 
abbiamo • paura del buio: ma se 
non siamo liberi, nessuna luce di 
coscienza ci liberera: anche il ra-
zionalistico surrealismo e uno sfor
zo destinato a fallire. * 

7 Estranei al mondo, ci rifugiamo 
nei sogni, come sola cosa reale; ma 
i sogni ci riflettono una imma-
gine altrettanto estranea, co'me 
siamo noi a noi stessi. 

La paura 

della pittura 
La .'>• paura ; dell'uomo, : cioe:' la 

paura della pittura, e il senso Sel
la pittura contemporanea. Per 
sfuggire alia propria natura di uo
mini, quale sfoggio di .ingegni e 
di eroismo: per sfuggire alia pit-' 
tura,'tquali meravigliosi sforzi! Mai 
forse si sono viste opere cost in-
gegnose, tecniche cosi raffinate, ri
cerche cosi approfondite, tentativi. 
cost titanici. ;. - •_" 

Non sono cosi le imitazioni, la 
dove, pur esistendo la crisi, essa 
non era profondamente, sincera-
mente sentita, ma accolia come' 
una moda o un imperativo forma-
le, e si ritenevano punti di arrivo 
pittorico quelli che volta a volta, , 
in pittori di formazione e tradi
zione diversa erano le espressioni 
molteplici e equivalenti di una an-
gosciosa impossibility; o Id dove 
ci si nascondeva per non vedere, . 
e si ripetevano i vecchi modi della 
pittura. per timore della nuova. e 
del nulla. Qui era paura della pit
tura in un senso piii triviale: man-
canza cioe di coraggio, fedelta a 
una eterna accademia 

.... et des mains trop fideles 
pour depeupler un monde dont 

•...,' [je suis absent. 

- Questo mondo vuoto, e che si 
aveva orrore di lasciar vuoto, non 
si popolava dunque di mostri eroi-
ci, ma di figure e di forme tradi-
zionali, nascondendo la paura con 
il classicismo o con Vironia, e ac-
cogliendo, di quella tragedia, sol
tanto gli schemi, come arcadici 
travestimenti. Ma la crisi non si 
cela con Veccletismo ne volgendo-
si indietro. " ~ •" -' _ 
• : Picasso, e gli altri,' hanno creato 
le - immagini della desolazione 
contemporanea, le immagini della 
Paura; e, senza timore del loro 
aspetto, ci hanno dato le forme 
mutevoli dei transeunti Dei - del 
nostro tempo. Un'arte barbara e 
religiosa ne e nata, senza possibili-
ta di sviluppo se non monotono: al
tre generazioni non sono venute. 11 

\domani non si prepara con i pen-
nelli, ma nel cuore degli 
uomini; e gli •- uomini, che 
hanno seguito i loro Dei al fon-
do dell'inferno, anelano di tornare 
alia luce, e di germogliare, come 
un seme. sotterratO; Dal sommo 
della Paura nasce una speranza, un 

' lume di consenso dell'uomo e delle 
cose. Muoiono gli Dei, si ricrea la 
persona umana. Possono la morte 
e la notte rivolgere il destino? La 
guerra delluomo con se stesso 6 
jinita, se davvero Varte ci indica 
H futuro, e se possiamo leggerlo 
sui viso e nei gesti degli uomini. 
E forse c nato chi prepara; nei' 
quadri, Vannuncio della fine della' 
separqzione, Vamoroso sorgere di 
una pittura senza terrore ». : . 

Questo saggio era stato scritto 
piu di venti anni fa, in un mo
menta che pareva quello di una 
crisi finale di una civilta e l'ini-
zio di un'altra e nuova. Quello 
che e awenuto nell'arte occiden-
tale nei decenni seguenti ha con-
tinuato e aggravato, e portato fi-
no alle estreme conseguenze, la 
crisi, perpetuandola in una con-
dizione - di sempre maggiore e 
totale dissociazione, fino •' alia 
completa negazione della possi
bility ' stessa dell'espressione. E' 
evidente che questa condizione 
disumana deriva da una struttu
ra del tutto alienante della so-

' cieta, ne e uno dei sintomi piii 
evidenti e rivelatori. Ed e percio 
naturale che un\\rte di questo 
genere sia • cohtradditbria sia 

* con la liberta dell'iiomo, sia con 
•/ la struttura liberqtrice e umani-
. stica di una societa: socialista, 
•: dove non potrebbe manifestarsi 
* se non come un fatto marginale 
; trascurabile. Che se invece essa 

non fosse marginale, avrebbe il 
:, valore • di coscienza critica, di 
A segno rivelatore di residui non 

risolti. o di deficienze strutturali, 
'u t i le - e •<" necessaria • indicazione 

. per portarvi, in altri campi, ri-
medio. -•••_,'. 

Non e questo, per quanto io 
ne ho esperienza, il caso del-

" TUnione Sovietica, <dove esiste 
un forte, entusiastico lavoro di 
esperienza creativa nei giovani, 
che" cercano, sia pure in modo 
spesso iniziale e confuso, strade 
nuove, e che, se talvolta si vol-
gono anche a contenuti estra
nei. lo fanno, anche senza ren-

- dersene chiaramente conto, nel-
1'iriterno della propria ideologia,' 

': per quella necessita di consuma-
zione dialettica degli aspetti del-
l'opposta ideologia che sola pud 

• portare, come in Brecht, al suo 
. rigetto totale, e a liberarsi del-

l'ingombro dei suoi residui. 
' I I problema di un'arte della 

solitudine e della dissoluzione e 
troppo grave e profondo e radi-
cale perche possa essere affron-
tato senza chiarezza. Non puo' 
essere affrontato in • nome del 
concetto equivoco e ambiguo di t 
gusto, che e lo stesso concetto su' 
cui quest'arte che nega se stessa • 
si e formata. Non puo essere 

. preso come criterio di giudizio 
quello che viene supposto essere 
il gusto popolare, quello, che og
gi, in un certo momenta storico, 
si suppone piaccia al popolo. II 
popolo e l'origine della lingua e 
dell'arte, il loro creatore, dal po
polo esse nascono e ne determi-
nano il movimento e il futuro, 
ne esprimono la natura e l'uma-
na condizione e la capacita eter-
namente creativa. Al contrario, 

' quello che in un certo momento 
;«p iace» al popolo, che diventa 

cioe abitudine, folklore, arte po
polare immobile nel tempo, non 
e che il residuo di una cultura 
precedente, volgarizzata e stereo-

. tipata, residuo che. in certi mo-
- menti puo rappresehtare, per una 
- classe subalterna-che abbia con-
. quistato il potere, un elemento 
nuovo di uso, una conquista, ma 
che non e che una conquista pra-
tica, una persistenza di una cul-

; tura superata. Il gufo di alaba-
'; stro di Kiev che mi commuove-

va per il suo valore di conqui
sta esistenziale, di sicurezza psi-

: cologica, dî  capacita di rendere 
; vere le proprie radici, di mani-
' festare il « cUore antico » che fa 

reale il futuro e giusta la rivo-
luzione, non poteva essere scam-
biato per un frutto nuovo di una 
societa nuova. 

II coraggio 

della pazienza 
•"."•'i Di fronte alia tragedia di un 
; mondo che si dissolve, e tuttavia 

resiste e cerca di salvarsi, e ne
cessaria la fiducia nei valori nuo-
vi, nelle attuali possibilita del 
futuro. La fiducia non permette 

•- la paura del contagio e della cor-
, ruzione, e l'autorepressione che 

nasce da questo timore. E' neces
sario invece piuttosto il coraggio 
della pazienza, • dell'attesa delle 
forme e delle parole nuove che 

- devono nascere, se non sono an
cora nate. Dicevo nel 1942 che il 
futuro non si prepara coi pen-

4 nelli, ma nel cuore degli uomini 
_• e nell'azione. Era un tempo in 

cui pareva che soltanto nell'azio
ne. nella pratica creatrice. e nel 

V silenzio dell'arte,: si trovassero 
. le premesse dell'arte di domani. 

Questa tempo non e forse fini-
to? Comunque. a questa trage-

- d.ia della disgregazione dell'uo-
" mo. che si narra nei quadri ma 

-;' nasce da una condizione umana 
in ogni campo disgregata, si op-
poneva giustamente. e si.oppone, 
l'azione creatrice, fuori del cam
po della pittura, il silenzioso co
raggio della rivoluzione, il duro 

-> cammino di un mondo nuovo, che 
v si forma nei fatti prima di tro-
• vare la sua forma espressiva. Ma 

• non le si oppongono, perche sa
rebbe vano e antistorico, vuoti 
stereotipi accademici. Alia morte 
ribollente e disperata, alia per-
dita della forma e dell'esistenza, 
non si oppone un'altra morte im-

- balsamata, una forma inespressi-
va, senza esistenza, ridotta a rito 
o a folklore. Si pud opporre il 
silenzio prowisorio dell'arte nel 
canto della trasformazione del 
mondo, quel silenzio che noi ono-
riamo, non parole che la storia 

. ha reso vuote. Due mondt si af-
frontano, di cui uno ha pari a to 
troppo e non sa e non vuole piu 
dar senso alle sue parole ridotte 
a merce, a cosa, a gesto e a gri
do: e 1'altro e nato e cresce, ma 
non ha ancora veramente inco-
minciato a parlare. Quello che 
dira, che forse senza saperlo gia 
dice, non pud nascere dai-vec-

- chi residui o dal timore della 
esperienza. Puo nascere soltanto, 
nel futuro del suo cuore antico, 
dal coraggio c dalla fantasia della 
liberta. >.. 

Carlo Levi 

II punto 
di fondo 

'•Lo lettera'- di Pwlo Le
vi e complessa, ed (incite 
difficile per' t lettori non 
speciallzzati. ma mi sem-
bra abbia il merito — ta-
gliando corto alle ' inter-
pretazioni interessatamen-
te fantasiose o scandalisti-
c'he — di sottolineare co
me il punto di partenza 
del dibattito culturale og
gi in corso in Unione So
vietica, che non e certo un 
caso abbia preso le mosse 
dalle arti figurative, sin 
un punto di partenza non 
fittizio, o arbitrario, o im-
posto dall'esterno e per un 
improvviso capriccio dalla 
cosiddetta * autorita poli
tical agli artisti, ma cite 
al contrario si riporta a 
problemi intorno ai quali 
anche la cultura progressi
va dell'Occidente, e in par
ticolare la cultura figura
tiva, si travaglia da tempo 
e a t quali anche do noi.; 
appare oggi sempre piiil 
urgerite e necessario dare 
un contributo consistente 
di risposte positive anche 
al livello teorico. 

• Riconoscere questa • at-
tualitd e, vorrei dire, ine-
vitabilita del dibattito cul-
turale in corso in Unione 
Sovietica nel momento in 
cui questo paese arriva ad 
una fase nuova e decisiva 
del suo sviluppo, non si-
gnifica pero affatto, natu-
ralmente, accettare per 
buone e persuasive le in-
dicazioni eccessivamente 
semplificatrici, che da quel 
dibattito sembra si voglia-
no far scaturire, circa 
quella che pure e, .e va 
chiamata, •- < crisi > delta 
cultura contemporanea, e 
in particolare « crisi > delta 
cultura figurativa contem
poranea, e circa i rapporti 
con questa < crlsl», e con 
questa, cultura, di quanti 
si muovono con la volon
ta. di superarla. Non certo 
accettando per buono ogni 
« sperimentalismo *, ma u-
gualmente non - credendo 
che a questa < crtst » . si 
possa contrapporre, come 
soluzione, la difesa o ad-
dirittura la ••< restaurazio-
ne » di vecchi valori e di 
vecchie forme. - • 

In verita, il compito che 
oggi si pone alle forze cul-
turali progressive — ed e, 
cotnpito immane — e quel
lo di trarre dalla propria 
vocazione rivoluzionaria, e 
dalla propria ispirazione 
marxista e socialista, • la 
forza di « inventare » una 
nuova civilta artistica e in 
particolare, per stare al di
scorso di Levi, una nuova 
civilta figurativa. •*.:•• 

Questa nuova civilta cul-
turale nessuno pud petd 
presumere : che • . possa •-. o 
debba uscire all'improvvi-
so tutta armata e « tntaffa » 
dal seno del movimento 
rivoluzionario come Miner
va dal cervello di Giove. 
Si tratta, al contrario, di 

' un < parro ^J estremamen-
te complesso, destinato ad 
avvenire sui terreno d'una 
costante e aperta ricerca, 
ed e in fondo la coscienza 
di tale , complessita del 
problema, in noi partico-
larmente viva — ottre che 
Vinsegnamento che dalla 

' cultura ' marxista italiana 
(da Antonio. Labriola a 
Antonio Gramsci) partico-
larmente ci viene intorno 
al modo di concepire e af-
frontare i rapporti arte -
ideologia, arte-societa, po-
litica-cultura — e, dicevo, 
la coscienza di tale com
plessita del problema che 
ha fatto da tempo appro-
dare noi comunisti italia-
ni a conclusioni irrinun-
ciabili circa i modi e le 
forme in cui si deve cspri-
mere il ruolo dirigente del 
Partito nella lotta cultura- " 
le. « 11 Partito — dicono le 
tesi del nostro X Congres-
so — compie scelte pre
cise anche in fatto di po
litico • cutturale, lottando 
per lo sviluppo democrati-
co e socialista delle istitu-
zioni statali e civili che 
presiedono alia vita cuttu
rale. Il partito rifiuta at-
teggiamenti' di neutralita 
di fronte ai problemi del
la ideologia e della cultura. 
II partito appoggia, in se-
de di politica cutturale, le 
correnti di pensiero, le ma-
nifestazioni della scienza c 
dell'arte che concorrono a 
una soluzione democrnli-
ca e socialista dei proble- • 
mi della nostra societa. 
Ami, la politica del parti
to, in generate, e una delle 
condizioni fondamentali 
dello sviluppo della cultu-

\ 

ra e del !sudp prientamenti. 
Ma se il partito pud sol-
lecitare e organizzare in
torno a se le forze della 
cultura che affrontano in 
modo progressiva i proble
mi che derivano dalla' vi- * 
ta della societa, ne racco-
glie e ne esalta i risultati 
e U difende e lotta per 
farli avanzare, non ad es
so spetta proporre soluzio
ni dei problemi della ri
cerca scientifica e artisti
ca, non ad esso spetta sen-
tenziare a proposito della 
validita scientifica o arti
stica di questa o quella so
luzione. 

« II carattere di partito 

Gli uomini di cultura 

e le elezioni 1963 

Leggete nei 
prossimi 
giomi le 

. interviste 
con 

Giancarlo DE CARLO 

e 

Cesare ZAVATTINI 

della ' crenzione,' oulturale 
non pud essere inteso in 
senso meccanico, come &u-
bordinazione agli obiertfyi 
potttict immediati del par
tito, ma come capacita di 

Ampegno di fronte ai pro
blemi della societa, di un 
impegno guidato dalla as-
similazione del punto di 
vista della classe operaia, 
del marxismo. Esso non 
puo essere imposto, ma 
deve scaturire dalla matu-
razione ideologica dei pro-
duttori di cultura, deve 
essere conquistato passo 
passo; e il partito deve snl-
lecitare questo maturarsi 
per mezzo della sua dire-
zione politica generale, e 
per mezzo della sua poli
tica culturale aiutando e 
organizzando il dibattito, 
il confronto delle esperien-
zc e delle idee, elevando 
la capacita critica *. 

• •: Questo desideravamo di
re subito all'amico Carlo 
Levi, non certo per chiu-
dere il dibattito chVpli 
propone, ma' per indicare 
qual e il punto di fondo e 
di prospettiva sui quale a 
mio avviso tale dibattito 
andrebbe concentrato — e 
che c quello, se si vuoie, 
del « destino > delta cHtfti-
ra e dell'arte contempora
nea quale lo vedono oggi 
le forze progressive di tut
to il mondo, senza indu-
giare su problemi sui qua
li, ripetot almeno con noi 
comunisti ttaliani, ogni di
scussione appare davvero 
superflua. '^ 

m. a. 

per tutti 

e uscita 
I'edizione'63 

due volumi, 1.500 pagine 
52.000 voci, 3.000 illustrazioni 
164 cartine geografiche 
5 supplementi inseriti nel testo 

in un solido ed elegante 
astuccio trasparente 

Topera completa costa 2.500 Lira 

aumentata e aggiornata 
fino al marzo 1963 

e un'enciclopedia 
economica ma non e 
una piccola enciclopedia 

in due volumi vi da 
il contenuto di dieci volumi 
confrontatela 
ve ne convincerete 

della 1" edizione, in meno 
di un anno, sono state. 

vendute 200.000 copie 

1S 

J i 

*-": 
* I ~ ; 

file:///domani

