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IL PIEMONTE 
DIECI ANNI DOPO 

Dal mito 
del benessere 

alia societa 
del sacrificio 

TORINO — Visi allegri nel viali della FIAT gremiti come in un giorno di festa. L'incanto e rotto: si 
sciopera. I « vecchi» del « reparto eonfino », gli immigrati e I giovani vivono la loro grande Indimen-
ticabile giornata. Sono gll stessi che oggi, due anni dopo, pongono il problema del controllo dei pianl 
di produzione e di investimento della FIAT, perche 100.000 operai, la citta, il Paese impongano le loro 
icelto a quelle di Valletta. 

Parlare di FIAT - dal punto di vista del rapper to di classe nella fabbrica - e, dopo la «ripresa)) e lo sciopero del 1962, come 
parlare di qualsiasi altra fabbrka italiana: W sono problemi duri e diftkili, ma non e'e piii il grande sonno. Se tie e accorto 
anche il ((Corriere)) che ha brutalmente riconosciuto la sconfitta della Hnea di Valletta. Per Bocca le per Arpino) invece, 
siamo ancora al '56. Tuttavia si rkonosce che e finito «/7 mito imperiale FIAT)). Ma se e finito, chi gli ha dato il co/po di 
qrazia? II neo capitalism, scrive Vittorini, non e un «vittorioso rinverdimento del capitalismo», ma un mutamento che la 
lotta di classe ha operato nei rapporti di classe, un nuovo piu avaniato terreno - insomma - della battaglia operaia per il potere 

* 

TORINO, giugno 
Proprlo all'uscita di un turno Fiat alia Lin-

gotto ho incontrato Luca, che e stato par-
tigiano con me, e che se n'era andato, con 
gli altri dalle colline dell'Astigiano duran
te la «grande chiamata» della fabbrica. 
Non lo vedevo da anni ma ricordavo anco
ra la grande discussione che si fece — 
quasi un litigio — un giorno sulla piaz
za del suo paese flui, allora faceva un salto 
a casa ogni sabato sera per trovare i vec
chi), per via proprio della politica della 
Fiat. Perche nella fabbrica lui e'era entrato 
trionfante e, nonostante avesse alle spalle 
un'esperienza che aiuta a giudicare gli uo-
mini e le cose, aveva bevuto in fretta, a 
grandi sorsi, tutto il patriottismo d'azienda, 
E con quale foga mi contrapponeva Vefji-
cienza della Fiat, I'ordine della Fiat, la giu-
stizia della Fiat, al «disordine» — come 
diceva — delta vita italiana. (E to mi ar-
rabbiavo perche nelle sue parole, accanto 
all'eco delle speranze deluse della Resisten-
za, vedevo anche le concrete difficolta nelle 
quali molti si sono trovati nel tenere alta 
la bandiera della loro giovinezza nella com-
plessa, difficile situazione della guerra fred-
da). Luca era insomma la testimonianza di 
una grave sconfitta operaia, era stato a fog-
giato» da Valletta dopo che Valletta aveva 
piegato la resistenza degli altri, era un « m-
tegrato», come si dice. Ma adesso I'ho tro-
vato cambiato, un allro uomo. Bisogna sem-
pre aver flducia negli operai, come I'hanno 
avuta i trecento, i quattrocento della Fiat 
(su 90.000) che hanno fatto, sorridendo e 
stringendo i denti, tutti gli scioperi, che 
hanno riempito il reparto eonfino, che sono 
passati, da un giorno atl'altro, dal loro re
parto alia pulizia dei cessi, che hanno subito 
le grandi umiliazioni di Valletta e quelle 
piccole, ma quotidiane, dei capireparto. Bi-
scgna aver fiducia perche e la fabbrica stes-
sa che costruisce, prima o dopo, la coscien-
za di classe, quando.c'e un nucleo che la-
rora, che non si perae d'animo, che studia, 
che scava. Oggi — dopo lo sciopero vitto-
rioso — tutta la costruzione di Valletta per 
separare gli operai della Fiat dall'esercito 
dei lavoratori italiani e saltata. La FIOM 
ha ripreso il suo poslo di maggioranza nel
la C. I., il sindacato d'azienda e ferito a 
morte (e con hit MIL che ne ha seguito le 
orme e che pensara di raccoglierne Vercdi-
ta nel cuore di Valletta) la CISL-FIM ha 
ricevuto il premio per tl coraggio col qua
le ha saputo liberarsi per tempo della pe-
sante tutela degli Arrighi e dei Rapelli. 

Oggi non sono certamente rose e fiori, 
ma parlare della Fiat — dal punto di vista 
del rapporto di classe nella fabbrica — e 
come parlare di qualsiasi altra fabbrica 
italiana: vi sono problemi duri e difficili, 
lottt aperte che possono essere vittoriose 
ma che anche possono concludersi con re
lative sconfitte, ma — insomma — non e'e 

. piu la grande isola operaia separata dal 
continente della classe, non e'e piu il gran
di tonno. 

L'ora dell'esilio 

Persino al redattore del Corrtere la situa
zione nuova della Fiat ha fatto inceppare 

* — tra la rabbia di Valletta — 7a scorrerole 
penna. Ottone ha dovuto scrivere sul mo-
nopolio cose che hanno strabiliato i lettori. 
Pareva di leggere. per certi pesanti giudi-
zi sulla politica aziendale della Fiat, almeno 

* 7'Avanti! Ma — dobbiamo chiederci — qua
le significato pub atere questo spregiudica-
to attacco del vecchio Corriere alia Fiat, 
questo brutale rtconosctmento che la linea 
• dura» di Valletta c saltata e che per il 
il vecchio monarca e gwnta l'ora trtste del
l'esilio (o quella. piii moderna. detla pensio
ned? Siamo dt fronte ad un episodio delta 
* guerra dei nervi» (che diventa talrolta 
rapidissima battaglia in campo aperto) fra 
i «colossi • italtani? Ad una puntuale e am-
biziosa risposta dei Crespt dell'Assolombar-
da a certe. non dimenticate, xmpennate di 
Valletta contro la «cecita » dei Borletti e 
sod, a un certo atteggiamento, artstocra-
tico, superiore. dei padroni della Fiat — ne
gli anni della sconfilta operaia — ouando 
Valletta pareva il piii turbo di tutti9 

Certo e che :n questt ulttmi tempi abl'a-
mo risto tutti t giornali mandare qualcuno 
a Torino o in Piemonte a cercare le novita. 

* a spietjarc at ict'nn che cost succcde a To
rino E' un tatto importante, del quale sia 
mo i onnji a compincerct Non abbtamo 

* mat voluto. mtattt. essere degli Esau e rt 
vendicate primogeniture Ma i lettori de 

* lTJnita sono tcstimont. ormai da dectne dt 
anni. che le mchteste sui problemi soctalt, 
polittct, culturati, la ricerca di cid che hi-

I JOfw fare — localita per localita — per vi-

vere megllo, la ricerca alle radici di certi 
poteri che parevano occulti. e sempre stata 
un'arma nostra. 

I giornali indipendentl non si occupava-
no di queste cose: andavano ad Alba, se 
mai, perche l\ e'era un barbiere che tro-
vava i tartufl senza cane o nelle risaie per 

•descrivere il concerto notturno delle rane 
e ad Ivrea — prima che vi facessero nido 
i sociologi olivettiani — per ricamare di 
tenere parole un incontro con la signorina 

• Felicita « dagli occhi color stoviglia ». in me-
moria di Guido Gozzano. . • > . 

Oggi tutto e cambiato: il Corriere della 
Sera mobilita i suoi piii agquerriti quadri 
giornalistici e li manda nelle regioni ita-
liane a fare inchieste politiche ed econo-
miche. La Stampa s'affanna a stargli a ruota 
(dandoci cosl un quadro dell'Italia dal qua
le il monopolio FIAT, con lutte le im-
plicazioni che questo fatto comporta, e sta
to tolto neltamente di mezzo, dimostrando-
ci cos\ che Vltalia pud benissimo vivere an
che se a Torino, in luogo di Valletta, e'e un 
semplice presidente di un'azienda naziona-
lizzata...). Cosl La Gazzetta del Popolo, cosl 
II Giorno, cosl i rotocalchi. 

Palati «aoolitici» 

Chi ti ha sptnti ad occuparsi di uomini e di 
problemi che. sino a poco tempo fa. era piu 
comodo ignorarc? Chi li ha costretti a far 
trangugiare. anche ai palati «apolitici» dei 
loro lettori, parole come monopolio, pro-
grammazione. sindacato, prima definite «lo-
goro armamentario dei comunisti »? Chi li ha 
spinti a battere il naso contro la realta, a co-
sto di incontrare ad ogni passo lavoratori in 
lotta? II « miracolo s>, certo, e adesso il « do-
pomiracolo ». Vltalia che « cambia ». ma an
che il fatto nuoro che, in questi anni. si e 
reqistralo in tutta Italia, ma che a Torino — 
per le raqioni che sappiamo — ha acquistato 
un'importanza tutta particotare: la ripresa 
democratica. la riscossa operaia che ha un 
suo corso parallelo a quello del « miracolo » 
economico. 

Una riscosm che ha nel grande sciopero 
vittorioso dell'e«tate 196? il suo punto put im-
portante. ma che ha avuto conterma nei n-
sultati elettorali fit PCI e. dt nuovo. il prtmo 
partito di Torino), nella partecipazione sem
pre piu viva delle popolazioni alia vita poli
tica nelle citld ma anche nelle campagne. 

Certo non tutti i giornalisti che sono statt 
qui hanno visto questo. o hanno avuto il co-
raqaio di parlarne sul giornale. I piu hanno 
preferito scoprire. ancora una volta. che To- , 
nno richiama Detroit, che Tortona diventera 
la Rotterdam italiana. che le zone agricole 
rimaste rive, sono ancora, e sempre, la no
stra California, per avanzare poi tutta una 
contorta tematica con le idee « innovatrici» 
delta sociologia americana. un pialio da • nuo
va frontiera ». magari punteggiato dal penul-
timo Olivetti e condito alia La Malfa. Ma 
anche i piii avanzati. i piii aperti non hanno 
saputo cogliere il nuovo che e'e negli uomini. 
Ecco Gioraio Bocca. per esempio. venuto qui 
col baqaolio. cosl importante. della Resisten
za vissuta. c che. dopo Testate del '60. dopo 

• la lunga lotta del 1961 e del 1962. (per non 
parlare della hquelazione dt gran parte delle 
idcoloqie neocapilalistiche diventate, e spesso 
per bocca delle stesse persone, le ideolooie 
dei sacrifici e delVausteritd) riproporre ora 
le piii orossolane tesi sulV * imborahesimen-
to P delta classe operaia (sopraltutto torine-
se) e sulla fine dei * mitt » rivoluzionari. Ma 
per Bocca non e dunque successo nulla dal 
Jfl.56 ad oggi9 Lui defini*ce * disuete e rtdi-
cole» le nuore forme di lotta operaia — 
che pur hanno buttato all'aria Vintera poli
tica sindacale dt Valletta. Ed ecco — imma-
gini che sono ormnt introvabili persino nei 
toglictti volanti di • oualche nuoro * inter-
nazionale rivohizionaria » — i partigianl tri-
sti, e in disparte. che interrogano un vecchio 
overaio che scrolla il capo e dice- «Non 
siamo piii quelh di una volta ». Ecco la ri
cerca di un comodo ritugio nel massimali-
smo piii epidermico Ecco la nostalgia, il 
rimpianto. Vamarezza Eppure Bocca arrira 
a riconoscere attraverso i smdacalistt delle 

' CGIL e della CISL. che e flntto in Piemonte 
«i7 mito imperiale FIAT». Ma se e finito. 
chi gli ha dato il colpo di grazia* Perche 
riportare poco dopo questa frase di Giovanni 
Arpino (che sullo itato d'animo della stan-

. chezza e del logoramento dei « vecchi • ope
rai ha scritto — in un momento piu dif
ficile e ptit vero — un buon romanzo"*): mGli 
nmtani PCI sotto il trauma della moderazio-
nc e il mito della rivolta si trovano di fronte 
al neocapitalismo tenza armi ideologiche» 

Questo non e Piemonte. non e, assoluta-
mente. la Torino di oggi 

Parlo anch'io. come Bocca, cot dtrlgenti 
della FIOM « della FIM-C1SL. con Garavini 

che dirige la Camera del Lavoro, con Pec-
chioli, Minucci e gli altri dirigenti dei co
munisti torinesi, e insieme ricostrmamo que
sti venti anni della FIAT e di Torino, dagli 
scioperi antifascisti alia guerra fredda, alia 
sconfitta, all'isolamento, sino alia ripresa. 
Sono stati anni aspri, di lotte e anche di 
errorl. Fu mentre nel Paese dominava chi 
considerava la Carta Costituzionale una trap-
pola, che alia FIAT, praticamente, venne mes-
sa in vigore — dopo la sconfitta operaia — 
un'altra costituzione. L'arma scelta da Val
letta per colpire il movimento operaio auto-
noma e, insieme, per conquistare i lavora
tori alle posizionl collaborazioniste, non fu 
perb la violenza bruta dt Scelba, ma la len- . 
ta agonia morale dei campi di internamento, 
le assunzioni e i licenziamenti discriminati, 
la polizia privata, la creazione di un con-
tratto FIAT separalo da quello di tutti i 
metallurgici italtani, la costituzione di un sin
dacato d'azienda. 

Freddamente i compagni dirigenti di To
rino raccontano oggi come e andata, sve-
lano il segreto del successo ottenuto. Prima 
di tutto la capacita che ha avuto il movi
mento di guardarsi dentro, di individuare t 
propri errori, e poi il coraggio dell'avan-
guardia operaia che ha saputo allargare a 
poco a poco i propri collegamenti con le 
masse, e tener duro. e avere fiducia. Ma 
il volontarismo, Vattivita costante per pre-. 
parare la ripresa, lo spirito di sacrificio dei 
trecento che continuarono a fare tutti gli 
scioperi nella fabbrica addormentata. non 
spieaano ancora tutto. A poco a, poco la 
realta slessa ha creato le basi oggettive del
la svolta: la plena occupaz'tone, anzitutto, 
che ha tolto a Valletta l'arma formidabile . 
del ricatto del licenziamento. determinando 
— col sorgere di numerose nuove aziende, 
con I'ingrandimento delle altre, con Vavven-
to delle nuove tecniche — tutta una situa
zione piii complessa in parte sottratta alia 
direzione della Fiat e alia sua linea. Cosl e 
caduta. a poco a poco. tutta una parte delle 
impalcature Fiat, il mito del «r salario Fiat » 
(nelle altre fabbriche a poco a poco, grazie 
alia lotta operaia i salari ragqiungevano i 
lirelli della Fiat, senza perb la contropar-
tita del particolare «regime» di Valletta). 
E poi sono venuti t giovani e gli immigrati: 
giovani e immigrati che non si ritenevano 
pit parttcolarmehte fortunati per essere stati 
assunti alia Fiat, ma che entravano a Mira-
fiori, o al Lingotto, come in una qualsiasi 
altra fabbrica. senza piii sentirsi sudditi di 
Valletta, senza piii il tossico dell'aziendali-
smo e del collaborazionismo. Cosl, a poco a 
poco. entra in crisi il sindacato d'azienda 
di Arrighi e dt Rapelli, la CISL passa al-
Topposizione e cerca la strada dcll'unita con 
la FIOM. Si incominciava ad elaborare pro-
grammi di lotta, linee rivendicative che deri-
vavano da un attento studio della situazione, 
officina per offlcina. Ma. piii in generate, va 
ancora detto che — superando ritardi e in-
comprensioni — :utto il movimento operaio 
nel Paese andava frattanto adeguando la sua 
tattica alle profonde modificazioni subite dal 
Paese. Cosl migliorava la situazione nelle 
fabbriche ma anche nelle cittd- era in atio 
un profondo risveglio democratico che dove-
ra esplodere nella lotta per cacciare Tarn-
broni. Torino tornava a fremere alle lezioni 
sulla storia deU'antifascismo mentre nella 
grande fabbrica il filo rosso della resistenza 
dell'avanguardia operaia tornava a dipanarsi 
passando attraverso a tante mani. Nascevano 
le parole d'ordtne della contrattazioie di ogni 
aspeito del rapporto di laroro per togliere 
al padrone la possibility di decidere tutto. 
da solo, senza interpcllare nessuno. 

ftCongiuntura difficile)) 

Cosl si e giuntt al prtmo sciopero dei 7000 
pot a quello dei 60 000, alia «serrata» di 
Valletta, al nuovo sciopero dei 100 000 fino 
a che Valletta, sconfitte, comumcara cl pre-
fetto dt essere disposto a trattare con i sin-
dacati, CGIL — per la prima volta — com-
presa... Ma un aspetto — soprattutto — colpi 
allora l'imma0nazione di tutti: quello della 
Fiat — cosl come quello di tutti i metal
lurgici del triangolo — fu lo sciopero (e la 
vittoria) degli operai del seltore piii avan-
zato dell'economia italiana, degli operai in 
*600». t figli prediletti del miracolo. la prova 
concreta, sino al giorno prima, della vittoria 
del neocapitalismo.. 

Ma dunque cosa e'era di vero in tutti i dt 
scorst sulV* inevitabtle tntegrazione > del mo
vimento operaio nel sistema. sulla «massifi-
caztone » delle coscienze, sul crollo dei valort 
ideali che avzvano ispirato la Resistenza? 

L'tdeologia del benessere mostrb profonde 
crepe anche dove — a Milano come a To
rino — aveva avuto agio di manifestarsi, 
perche entrb in contrasto con la profonda 
ttruttura democratica del Paese, con qual-

cosa col quale non aveva fatto i conti. Fu 
proprio nel pieno del boom che Vltalia venne 
travolta dalla piii grande ondata democra
tica dalla Liberazione in poi: Vestate calda 
del '60, la lunga battaglia dei metallurgici, 
gli otto miliont di voti al PCI nelle elezioni 
del '63. 

I nuovi cons'imi di massa della pianlflca-
zione monopolistica non avevano offuscato 
dunque, ma ami lo avevano riproposto con 
rinnovata gravita, il problema della Hberta, 
avevano contribuito non ad addormentare 
ma a svegliare le coscienze. La questione di 
fondo del potere, della prospettiva, tornava 
ad afjascinare milionl di uomini. II neo-capi-
talismo — diventava chiaro — e solo un nuo
vo terreno di battaglia. Elio Vittorini, che fa 
la spola fra Milano e Torino, fornisce a que
sto proposito, sull'ultimo numero di~« Nuovi 
Argomenti», una testimonianza non sospetta: 
tLa tendenza vitale specifica del capitalismo 
— scrive — (tendenza inerente al meccani-
smo di questo, oltre che alia psicologia di 
chiunque open in vista-di un profitto) e di 
ricondurre il prezzo della forza lavoro al 
"livello di semplice mantenimento e ripro-
duzione" dei lavoratori. E se oggi, nella si
tuazione che chiamiamo neocapitalistica, 
tale tendenza risulta piii o meno modificata 
o deviata, non si pub dire che lo si debba a 
un'astuta decisione dei capitalisti stessi, ma 
piuttosto all'intervento di un'altra, e oppo-
sta, tendenza vitale che t specifica delle clas-
si lavoratrici organizzate. Sono stati i lavora
tori che, attraverso la loro azione di classe 
media, in moto e continuamente animata dal 
marxismo, hanno scongiurato. proprio nei 
Paesi di piii grande sviluppo quel destino di 
"impoverimento crescente" che Marx aveva 
previsto (ma che non e vero avesse auspi-
cato come rivoluzionario). II cosiddetto neo
capitalismo apparirebbe percib nel suo com-
plesso, invece di un vittorioso rinverdimento 
del capitalismo, come un mutamento che la 
lotta di classe ha operato nei rapporti di 
classe, portando da un lato la borghesia su 
posizioni di dominio ridotto ma strategica-
mente meno vulnerabili. e, da un altro lato, 
portando la classe operaia su posizioni per 
cui la sua capacita rivoluzionaria viene a di-
pendere sempre piii dallo sviluppo della sva 
vocazione egemonica e sempre meno dalla 
pressione del suo impoverimento. Infatti il 
neocapitalismo rimane capitalistico nel senso 
piii arcaico e assoluto del termine proprio v: 
tutti quei campi di potere che la lotta di 
classe non ha ancora investito con rivendi-
cazioni e contestazioni tanto qualiflcate, tanto 
pertinenti e insieme tanto tenaci da poter riu-
scire modificatrici». 

Ho citato Vittorini perche ml sembra che 
il suo discorso possa attagliarsi perfetta-
mente alia situazione di Torino e rispondere 
bene agli argomenti cosl invecchiati di Ar
pino. La controprova. del resto, di questo 
mancato * rinverdimento vittorioso del capi
talismo » Vabbiamo sotto gli occhi oggi: ecco 
il rallentamento del ritmo di espansione, la 
crisi del boom, la <r congiuntura difficile », in
somma. non mostrano infatti al di Ut delle 
•f oglie verdi » del periodo del « benessere per 
tutti», il vecchio, nodoso tronco del capita
lismo? Cosl tutti i mali della congiuntura ven-
gono addebitati al salario operaio. al potere 
nuovo conquistato dai lavoratori nella fab
brica. E, sulla scia del presidente Carli. pa
droni e governo recitano insieme le litanie 
delVausteritd. Abbiamo speso troppo, troppi 
elettrodomestici. troppe utilitarie. troppe bi-
stecche. II rimedio e semplice: blocco dei 
salari, degli stipendi, delle pensioni, dei con-
tratti di lavoro. dei salti della scala mobile, 
riduzione delle vendite a rate e propaganda 
per il risparmio. (Poi ta Fiat protesta e allo
ra il piano viene, una prima volta, modifica-
to: meno came, piu patate e una bella « 850 » 
Fiat a fes'-t, si dirt, t la nuova ricetta del
Vausteritd). E intanto il governo prepara il 
sno piano, un meccanismo che dovrebbe col-
legare strettamente il salario al profitto in 
modo da garantire al meccanismo del pro
fitto di camminare senza la preoccupazione 
di dover fare, talvolta, i conti con le impen-

- nate della lotta operaia. E' la politico dei red-
diti: e il sindacato dovrebbe stare al tavolino 
e garantire che i salari non siano mai ne un 
punto giii ne un punto su alia linea stabt-
lita in partenza. 

II sindacato - ragioniere, insomma. come 
quello che aveva inventato Valletta alia Fiat. 
E. con il piano, tl ricatto: o questo o i licen
ziamenti. come dicono i fatti della Magna-
dyne, le riduzioni di orario di lavoro a Torino 
e a Milano 

Ecco — diecf anni dopo il miracolo — 
qual e la situazione. Che ne dicono gli ope
rai9 Che pensano"> Qual e la risposta popo-
lare a questa ofjensira n Torino e in Pie
monte? 

Sono domande difficili per una situazione 
complessa: a Torino, come vedremo. una ri
sposta precisa — una risposta operaia e demo 
cratica ~ sale gia perb attraverso decine di 
episodi. di prese di posizioni. di inlziatice, di 
fatti. Sono quei fatti. naturalmcnte. che sulla 
«Stampa» non trovate registrati. Ma per 
« In Stampa» non e ncanche accaduto an
cora lo sciopero della ripresa operaia... 

DOMAN 

Torino 
non e 

la citta 
piu razionale 

d'ltalia 
L'tspantlon* urbtnlittca • mat 
chit d'olio Iniili tubito dope cia 
tcuno d*\ famotl viali parallel 
• denuncla 1'ittivlta dalla apaeu 
laziona •dilizia. La piii aquatll 
da, tristi nolizia di eronaea nan 
nalla eltlk dal miracolo. Tram i 
3 chilomatrl all'ora a doppl tor 
nt nalla acuola. Ma Torino A an 
eha la citta dova 200 mila citta 
dint votano comuniita. Coma i 
nata la parol* d'ordina dalla con 
trattaziona dai pianl di produtio 
na a di finanziamanto dai grand 
complatti. ?v6 una citta vivtn 
tospesa nall'attata che la « 850 i 
« sfondi »? 

David* Lajolo 

Con il caldo e arrivata 
Testate e con Testate 
arrivera una piacevolc 
sorpresa per tutt i i 
lettori delTUnita. 

r Unit a 
uacanze 

DAL 1> LUGLIO. OGNI 
GIORNO, - L ' U N I T A ' . 
AVRA» UNMNTERA PA-
GINA DEOICATA ALLA 
VOSTRA VILLEGGIA-
TURA. 

Un giornale nel giorna
le, ricco di notizie cu-
riose, inchieste, inter-
viste, rubriche, giochi, 
concorsi a premi e 
itinerari turlstici e ga-
stronomki. 
Per questa eccezionale 
iniziativa e stato orga-
nizzato un servizio 
straordinario di reca-
pito che raggiungera 
tutte le edicole delle 
zone di villeggiatura 
sin dalle primissime 
ore del mattino. 
Ovunque andrete, cer
ca te TUN IT A \ che que-
st'anno viene in vacan-
ze con vol. 

ARRIVEDERCI AL 1* 
LUGMO ! 

Non saranno preti e poliziotti 
a salvare Parte moderna 

Censura alia 

Biennale: 

protestano 

gli artisti 
Riceviamo o pubbli- pinto da Knnio Cnlabria Con-

' chiamo volentieri la se-
qucnte lettora di proto 
sta deiUi artisti italiani 

* Si dcplora che nella XXX11 
Biennale di Venezia si sia vcri-
ficato quanto segue: 

1) Che si sia voluto non at-
tribuire il Premio per un pit-
tore italiano senza plausibili rn-
aioni e dando impMcilnnieritr tii 
questo modo un inamniissibiJe 
giuili:io negativo sulla pittura 
ttfiltnna di oggi, riguardo anche 
al panorama interna:ionale; 

2) Che i commissari italfnnf. 
in particolare, non abbtano te-
nuto in debito conto una candi-
datura italiana al premio intcr-
nazionale, in una Biennale nella 
quale la partecipazione t'taliann 
e apparsa pnrtfcolnrmenfe qua-
lificata dalla presenza di perso-
nalitd in grado di competere per 
un premio internazionale: man-
cando cosl moralmetite al pre-
ciso compito che costituisce il 
ruolo dei commissari italiani 
nella giuria internazionale: 

3) Che il presidente e il se-
grctario generale della Bicnna-
le siano intervenuti di autorita 
c abbiano fatto prcssioni di 
ogni gencre affinche~ fossero ri-
tirati in sede di allestimento 
delle sale alcuni quadri rego-
larmente inutatt ed accettati, 
sotto pretesti ingiusiificabili in 
una sede di dignitil culturale 
come la Biennale di Venczia. 
In alcuni casi queste prCssioni 
(effcttuatc soltanto su artisti 
italiani) si sono verificate an
che a vernice della mostra av-
venuta. 

E. Baj, E. Bacci, L. Del Pez-
zo, E. Larrain, E. Crispolti, G. 
Ungaretti, R. Crippa. C. Cagli. 
G. Morandis, O. Gliha, T. Ful-
genzi, E. Colla, T Toniato, M. 
Drudi Gambillo, F. Plcssi. A. 
Giorgi, G. Dova, L. Fontana, G. 
Pisani, M. Viola, M. Milani, E, 
Garroni, Brissoni, R. Cardazzo, 
U. Fasolo, G. Perocco, G. Fie-
schi, S. Branzi, C. S. Signorl, 
A. Fasano, M. Pirro, R. Aricb, 
L. Lattanzi. V. Bcndini, I. Rossi 
L. Pancaldi, R. Hausmann, A. 
Castelli, G. Strazza. A. Baldes-
sari, P. Palazzoli, A. Entita, F. 
Gentilini, S. Mine. A. Moretti, 
G. Papola, F. Chiecchi, J. Pi-
queras, A. Montagna, A. Calde-
rara, l). Sternini, M. Conte. M. 
Maglione, E. Fczzi, A. SavclU, 
C. Trevi, 17. Zamberlan. M. Ros-
sello. E. Franceschini, Dt Rua-
gcro. M. Chirino, C. Aryan, E. 
Arroyo, L. Guerrini. L. Guar-
neri, F. De Sanctis. B. Moruc-
chio, M. Bergomi. G. De Mar
co, A. M. Schmidt, A. Rocca-
monte, S. Pogliani, S. Vacchi, 
A. Trombadori, R. Gutiuso, R. 
Vespignani, D. Morosini, S. F. 
Ferroni, U. Attardi, F. Farulli, 
E. Calabria. C. Quattrucci. P. 
Verrusio, G. Checchi. L. Mam-
print, I. Fedrizzi -. 

NeH'associari a questa presa 
di posizione in difesa della li
berty dell'arte e a sostesno della 
validita deH'arte italiana d'ogsji, 
voqliamo sottolineare il valore 
culturale e civile di un docu-
mento che accenna a superare 
individualism] ormai marci e 
lotte di fazioni, per far fronte 
alle minacce sempre piii gravi 
che giorno dopo giorno siste-
maticamente vengono rivolte al-
Tarte moderna e ai suoi gracili 
strumenti di or^anizzazione cul
turale nella gracile democrazla 
dell'Italia degli anni '60, socia
list! al governo. 

Siamo stati facili profeti a 
prevedere, nel nostro articolo 
di apertura sulla XXXII Bien
nale, che da una situazione di 
profonda divisione degli artisti 
favorita dal mercato e da una 
pericolcsa stanchezza ideolo^i 
ca potessero prendere a w i o ve 
re e proprie ondate reazionarie 
contro Tarte contemporanea 
Questa di Venezia e per tutti 
una buona occasione per ri-
flettere, anche ze e una triste 
occasione per la cultura. I fatti 
sono noti, di maggiore o minorc 
entita ma tutti paurosamente 
concordanti. Ci fu, tempo fa, 
un violento attacco del mini-
stro Andreotti alia Biennale e 
all'arte moderna e furono In 
molti ad alzar le spalle. Ed 
ecco che. nelle prime ore del
la - vernice», esce sul setti-
manale dei cattolici veneziani 
una nota della curia locale. 
che si dice ispirata dal pa-
triarca Giovanni Urbani. con la 
quale. - a prudente giudizio di 
persone competenti -, si vieta 
ai religiosi. stabili e di pas-
saggio. di visitare la mostra 
dove si troverebbero opere del 
tutto - sconvenienti -. 

Subito dopo, il presidente 
della Ropubblica dorlina (~ uer 
soprawenute circostanze-* Tim-
pepno ad inaugurare tradizio-
nalmente la Biennale. Intanto 
nei corridoi i superion fun-
zionari preposti alia tutela del
l'arte contemporanea alia Bien
nale sono travolti dall'angosoa 
e staccano e attacenno quadri 
alle pareti Fanno sparire un 
quadro di Sergio Vacchi rhe 
sembra tndiziato dai -compe
tenti - come tl piu sconveniente 
fra gli sconvenienti: non e piu. 
infatti, un pittore informale au-
tobiografico ma tenta la pit-
tura di storia e ha dipinto pd-
dirittura il Concilio vaticano. 

Ma staccano anche. e poi riat-
taccano per le proteste del pit-
tore, un ritratto di Stalin di-

Mgliano Baj a toulicre ciualche 
meda^lia dai suoi satini'i col-
lages sui milit.iri. noncho una 
banda az/.urra che potrebbe 
Unbare i marinai Anche al-
l'orecchio di tluerresehi avreb-
bero sussurrato qualoosa e la 
eroeifissionc di Lavower d i e 
proclama 1'indistruttibilit.i del
la materia avrebbe portato l'an-
uoscia al limite del deliquio. 
Sono poche battute. ma basta-
tio, di una sordida battaglia. 

Intanto lo strapotere del mer
cato americano (e inglese) co-
nosce la sua enncsima vittoria: 
il pop-pittore americano Rau-
schenberg viene imposto per il 
premio internazionale e la pit-
tura italiana di colpo non esiste 
i iu. non e'e un nome da so-
stenere fra eli ottanta che pu
re hanno invitato: da Guidi e 
Cagli fino ai giovani. Ed ecco 
che cominciano a tirare a zero 
indiscriminatamente suU'arte 
contemporanea dai grossi gior
nali borghesi. II critico della 
Stampa ringrazia la Chiesa che 
- leva solenne il suo monito -, 
•• monito indispensabile al pari 
della mano che ti ferma sul-
1'ordo dell'abisso». e poi. con 
le lacrime agli occhi. cerca dl 
non credere che il panorama 
della Biennale ~ rispecchi dav-
vero la realta dei paesi che 
I'hanno composto •* perch6, al-
trimenti. dovrebbe « desumerne 
la catastrofe della civilita del 
inondo occidentale». E perched 
no? Parlianione. E. quanto al-
l'accusa di immoralita rivolta 
alia critica. che dire del critico 
della «Stampa- il quale parla 
di una splendente sala del pit-
tore Afro che non espone alia 
Biennale? E' la solita storia: il 
mondo va bene cosl com'e e 
Tarte e pazza. Di rimando il cri
tico del Corriere della Sera 
messosi di fronte alia «ameri-
canissima -pop-art: « Se l'Ame-
rica 6 questa. TAmerica e un 
tradimento-. 

Ma TAmerica e questa e non 
e un tradimento ma una tra-
gedia. E pensare che anche 
nelle cose dell'arte moderna 
Papa Giovanni aveva la vista 
lunga: ricordiamo un suo in-
tervento nel quale invitava 1 
cattolici a una piu attenta con-
siderazione dell'arte d'oggi per
che ovunque ci fosse un'opera 
dalla quale si potesse indivi
duare un uomo, un poeta che 
annaspasse nel buio, 11 poteva 
cominciarsi a edificare un ponte 
verso dio. La nostra opinions 
e che Tarte moderna non e paz
za, anche se e popolata di 
clowns e di cialtroni. Noi pen-
siamo che non possa esserci di
scorso serio sull'arte attuale che 
non sia anche un discorso sulla 
societa. Noi sappiamo che da 
molto tempo la Chiesa e la 
borghesia non riescono piu sto-
ricamente ad alimentare Tespe-
rienza dell'arte moderna. Pos
sono pagarla. 

A giorni nel cuore di San 
Pietro verra inaugurata la por
ta dello scultore Manzu e una 
parte di questo monumentale 
lavoro e visibile anche a Vene
zia; guardino attentarr.ente que
sta opera sublime coloro che 
pensano di risolvcre la tragedia 
deH'arte moderna con la cen
sura e i poliziotti: questa Porta 
e sostanzialmeote una grande 
opera laica. Sono due secoli 
buoni che Tarte moderna e 
laica, e un grandioso fenome-
no non piu cristiano ma con-
nesso alia Iaicita, all'immanen-
za dell'uomo, al materialismo 
e al socialismo. La cronaca e 
la storia dell'arte moderna ci 
ammoniscono che anche dal 
caos, che sia animato da vera 
nausea per i valori borghesi, 
sono potuti nascere e nascono 
valori nuovi e stabilu 

Noi comunisti siamo con Tar
te moderna e dentro Tarte mo
derna. Noi vogliamo riportare 
la tragedia dell'arte moderna 
alia tragedia (ottimistica) del 
mondo. ai conflitti in atto a 
livello planetario. Gli errori 
stessi che i comunisti hanno 
commesso nei confronti del
l'arte contemporanea, furono 
possibili non per spirito di 
conservazione e di reazione mn 
nelTansia di chiedere anche al
l'arte sempre di piii e urgente-
mente. Xoi siamo dentro larte 
moderna: le mani ce le diamo 
fra di noi, le offriamo e Id 
desideriamo da tutti coloro che 
hanno nausea del mondo cosl 
com'e. Perchd non siamo spet-
tatori, perche la nausea e an
che la nostra. Assieme agli ar
tisti vogliamo tenta re con la 
esperienza unarle che sia vera 
alternativa, vogliamo ricostrui-
re il senso del dipingere e della 
sua necessita sociale. 

L'espenenza della storia • 
della storia dell'arte ci ammo
niscono che una nuova auten-
tica e duratura bellezza e pos-
sibile soltanto dicendo la ve 
n t i , una verita che riguardi 
quanti piu uomini e possibile. 
E non la verita di ieri ma quel
la di oggi eon poetica previsione 
del futuro. E' nostra personate 
convinzione che Tarte di oggi 
possa verificare la sua validita 
proprio sui temi essenziali del 
socialismo e della liberta del
l'uomo. E* la responsabilita sto-
rica e poetica che tocca a que
sta nostra generazione. 

Dario Micacchi 

>~?^45&&a&^ifc^ JV4/-N4.-} 
,«*fe,»'*'i«4fl«'''.£ii V> * i * . w 4 l ^ ^ . \ • tV-'^.w'* 

• j * ^ 1 


