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arti figurative 

Spighe di frumento, 1961 Tralci di vi te, 1961 

LA PORTA DIMANZV 
PERSAN PIETRO 
Un tragico appello laico contro la violenza. 
Aperta da alcuni giorni, la porta 6 gia 
qualcosa dj poeticamente dlstaccato dal 
suo autore: e una forma della verjta con-
temporanea che arricchisce la storia delle 
forme dell'arte occidentale. 

V 

Un invito a essere uomini 
in proporzioni umane 

- Una porta di bronzo di 
quasi set metri per otto e, 
innunzi tutto, un "muro" 
di bronzo. Prima di entra-
re net mcrito dell'arte e 
dclla gigantesca tmpresa 
ancora futtu a inaiio, e da 
una mano ben guiddta dul-
la ragione svegha e fan-
tastica. 

E la propria mano, bel-
lissima nella sua gracilitd, 
con la fede al dito, Man
zii I'ha impressa nel "mu
ro" a virile poetica conju-
tazione di un tempo in cui 
gli uomini continuano ad 
essere trucidati mentre al
cuni specialisti discettano 
sulla morte dell'arte «al~ 
I'americana >. Un muro 
contro il quale, prima o 
poi, dovranno , battere il 
muso tanti c tanti di que-
sta repubblichetta italiana 
delle lettere e delle arti, 
sempre cost impegnati e co-
si "distratti". E' certo che 
la magnifica riservatezza 
morale di Manzii non ali-
menta la pubblicitd. Ma e 
anche vero che questa fre-
netica « intellighentsia > 
italiana, fra un appunta-
mento e I'altro, un ricevi-
mento e una inaugurazio-
ne, una cena e una contro-
cena, s'e fatta cieca e sor-
da. Angosciatissima e apo-
calittica, e disinvoltamente 
capace di non riuscire a 
saper nulla del muro di 
bronzo innalzato da Man
zii e di trovarsi puntuale, 
invece, la dove Vangoscia 
e la bancarotta si traduco-
no in casette al mare e in 
viontagna, in appartamen-
toni in cittja, in soldoni in 
banca, in jazzoletti e len-
zuola di terra. Comunque, 
la Porta sta li, e dovranno 
vederla se vorranno par-
lare di scultura moderna e 
di qualche verita non se-
condaria sulla vita e la 
morte dell'uomo. 

E non dimentichino che 
a Venezia sono espnsti, al-
I'Ala napoleonica di piaz
za S. Marco, ben trentuno 
•fra bozzetti e varianti dei 
pannelli della Porta dclla 
Morte. Qualcosa come al-
tre tre parte, qualcosa che 
pochi scultori contempora-
nei — Jorse Henry Moore 
— potrebbero mettere as-
sieme in dodici anni di la-
voro. E torniamo al "mu
ro" di novantotto quintali 
di bronzo, una delle super-
be imprese della scultura 
di tutti i tempi, un grande 
nodo poetico di problemi 
che torturano e Janno viva 
Varte contemporanea e, 
dentro di essa, quegli au-
tori c quelle espertenze ri-
conducibitt al difficile e 
combattuto nome del Rea-
lismo. 

La porta si apre alia si
nistra della famosa porta 
bronzea del Filarcte per 
chi entra in S. Pielro. Si e 
subito attratti da tin ful-
gorc dorato della luce che 
batte sulla porta di Man
zii, quasi un fulgore che 
ventsse dal metallo d'una 
nave o di un « jet >: la por
ta contrasta subito e vio-
lentementc con Vandrone 
sovraccarico di decorazio-
ni e con la stessa porta del 
Filaretc, preziosa invenzio-
ne d'un orajo patito di ar-
cheologismo romano, de-
coratore superiore che rtu-

• set a celare nella sua ma-
. niertstica jorcsta archcolo-
• gica le primitive Jignre de-

gli apostoli Paolo c Pielro. 
II contrasto con I'ambten-

te si accentua a una visio-
t ne ravvicinata c si rivela 
' voluto dallo scultore: gran-
f, diosa semphcita di raccon-
•* to, stile tragico prodigio-
l samente "scmphficato", vt-
'} v tahstjea concretczza dci 
\ ' simboli, armoniosa archi-

<.* letlura spaziale, serrato rit-
Q mo, ora violenlo ora dol-
'&. • cissimo, del modcllalo ch'e 
\*$ essenzialmente uno "stiac-
&%" ciato". L'msieme e un im-
^ prcssionanie "panoramica" 

, £?, sulla morte dell'uomo che 
\^ non ct travolge nella pau-
3^. ra ma ci rivela, con mdt-
vfc menlicabilt tmmagim, qua-
§jV~f.Ie sia il tempo noslro: tra-

t,gico c /eroce ma smgolar-
mtnU intatto nella sua 

Apertura del Concilio (particolare con I'incontro di Giovanni X X I I I con II cardinale negro 
Rugambwa), 1962 

umanita tesa a qualcosa di 
grandiosamente essenziale, 
di profondamente deciswo. 

I simboli eucaristici, che 
staccano t due pannellt su-
penori di maggtori dimen
sion* raffiguranti la morte 
di Maria e la morte di Cri-
sto dagh otto pannelli in-
jenori, hanno un aggetto 
poderoso: sono due tro/ei 
di natttra, fascio di spighe 
e tronco di vite, innalzati 
gloriosamente a gridare la 
certezza delle cose, la vita-
lila possente della natura, 
in dura polemica — credo 
— con la vilta astratta e 
con I'lrrazionahsmo anti-
oggeltivo che abbiamo co-
nosciuto in questi nostri 
anni. Le forme della vite e 
delle spighe sono uno svi-
luppo stilistico monumen-
tale dell'oggeitivismo di al-
cune famose « nature mor
te » plasmate da Manzii — 
famosa e quella con la seg-
giola — intorno al 1960. 
La base della porta c chiu-
sa da set animali, tre per 
battente, che sono simboli 
della notle e dclla morte, 
trattati con una plastica di 
un naturaltsmo vtvacisst-
mo e assai colto, forlcmen-
te aggettantt sul piano con 
animalita prepotenle, vita-
lissima. Sono questt ani
mali, oltre alcuni pannelli, 
che danno la misura tecni-
ca della quaittd slraordi-
naria della fusione in bron
zo, purissima e calda di 
rame, splendidamcnte irat-
tata m superficie (come 
una pelle duralura del 
mondo), sempre sccondan-
te la forma e it rolnnie 
con la incidcnza della luce 
fin quasi a perdcre di mas-
sa e di materia Brevi ccn-
ni ct sono possibilt in que
sta nostra mformazione sul 
complesso narrativo della 
porta. Ma Vesposizione dci 
bo22cfti e delle varianti a 
Venezia e la prossima usct-
ta di un volume sulla porta 
curato da Cesare Brandt ct 
conscntiranno qualche al-
tra osservazione. 

La porta, che c csatta-
mente larga metri 3,65 c 
alta 7,65, c divisa in due 
battenlt leggermente sva-
sati a vasca in modo da 

' formare un piano assai 
netto che, anche per Vas-
senza di motivi decorattvi, 
risulta una superficie di 

una spazialitd vastissima. 
Sulla faccia che da all'in-
terno di S. Pietro questa 
superficie e nettissima, sol-
tav.to traversata, sulla li-
nea dell'orizzonte, per tut-
ta la larghezza da un bas-
sortltevo raffigurante la 
apertura del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, con 
Papa Giovanni XXIII che 
accoglie il cardinale ne
gro Rugambwa. 

II bassorilievo e eseguito 
con uno "stiacciato" lievis-
simo: le forme dei prelati 
sono acute come lame, gli 
abiti ehiudono corpi e pen-
sieri, il movimento di que
sti uomini e guardingo, fa-
ticoso, dolente, st schiude 
a un gesto sanguigno, a un 
moto generoso e fraterno 
nel punto dove Rugamb
wa si fa incontro a Giovan
ni XXIII. II bassorilievo e 
un < pezzo > di scultura di 
un singolare pittoricismo: 
ct viene tn mente il Lotto 
di eerie predelle narrati
ve, il Carpaccio della pro-
cessione di * S. Orsola, il 
Greco della solitndine, il 
Goya degli uomini tncap-
pucciatt e ammantati. Sot-
to il bassorilievo, sul bat-
tente di destra, e la dedi-
ca della porta a Giuseppe 
De Luca e, sul battente dt 
sinistra, all'estremitd del-
Vangolo inferiore, lo scul-
tnre ha stampato la sua 
mano come ftrma, com-
movenle e convincente 
" memento " dell'attuarsi 
della poesta nel fare. 

Abbiamo lasctata per ul-
ttma la descnzione dei dte-
ct pannelli narrativi che 
compnngono il racconto 
della morte sulla faccia del
la porta che guarda it sole 
perche volevamo prima 
sottolincare I'essenziale nu-
dttd delVmsieme concepito 
architetlonicamente perche 
CMi st trout a passare e 
guardare accolga nella 
mente, allravcrso gli 0C-' 
chi, sensaziom non oziose, 
non dtvaganti o mganna-
trici. Nel trattare il tema 
della morte per la porta, 
Manzii aveva delle illuslra-
zioni obbligale che sono poi 
quelle dei due grandi pan
nelli supenori, uno per bat
tente, con la morte dt Ma
ria e di Cristo e anche 
quelle della fila superiore 
degli otto pannelli che si 

compongono sotto i sim
boli eucaristici con un mu-
gico equilibrio di pieni sul 
voto spazio della nuda e 
levtgata superficie dei bat-
tenti. 

Ma Vinsieme come i sm-
goli pannelli, lievemente 
aggettanti sul piano, risul-
tano assai liberi rispctto al
ia tradizionale iconografia 
religiosa; figure e momen-
ti storici anche rievocativi 
sono coraggiosamente at-
tualizzati; la morte, infine, 
sia che venga naturalmen-
te a spezzare una vita Se
rena e forte, sia che si ri-
veli orrendo scempio del
l'uomo fatto da una ben or-
ganizzata violenza, sia infi
ne che tocchi all'uomo nel 
momento del suo piii gene-

' roso ardire umanistico (co
me nel pannello con la Mor
te nel cosmo), eppare la 
morte come un superiore 
momento dt coscienza indi
vidual e colleltiva e, in 
quanio tale, ragionevole e 
umana alternatwa alia mor
te stessa. 

Ed ecco in breve Var-
ticolarsi del discorso dt 
Manzii sulla morte, seguen-
do i pannelli da sinistra 
a destra e dall'allo in bas
so. La Morte di Maria: il 
soggello e del tutto assor-
bito dal movimento dei vo-
lumi nello spazio, accen-
tuato dai vuoti e dai pieni 
che anima la luce. E", for-
se, il pannello formalmente 
pm sperimentale. Le solu-
ziom plastiche sono di un 
mteresse prtmarto. che an-
cor meglio e apprezzabtle 
in alcuni bozzetti e vartan-
tt: sul piano, allusivo di 
uno spazio sconfinalo, i vo-
lumi dei panneggi delle fi
gure volleggianti sono co
me "squadernati" da tin 
cnbtsmo segreto, acquista-
no grandi valori plastici dt 
superficie. Cost vaste mas
se di materia sono ripor-
tate al prima piano al fine 
chiaro di aumentare la con-
si.stenza oggettiva delle co
se, dt potenziare I'oggettt-
vita delle azioni E il pan-
neggto ha tt valore dt un 
t:ero e proprio "collage" dt 
veri panni: tt che e ardtta-
mente attuato in qualche 
bozzetto dove uno slraccio 
superbamente altorto c as-
sorbito nella forma d'una 
ftgura umana con il genia-

I 

le intervento di un dise-
gno rapidissimo, appena ac-
cennato. 

La Morte di Cristo e un 
racconto del nostro oggi, 
carico di memorie: un uo-
mo e seviziato bestialmen-
te, la sua figura ci sembra 
piii quella del partigiano 
che del Cristo. E' il pannel
lo che piii si lega a molti 
bassorilievi simili eseguiti 
da Manzu a partire dal 
1939. Lo stile dello scul
tore ci rende la forma 
straziata dell'uomo come 
indistruttibile. 

La Morte del giusto A-
bele: e una scena di vio
lenza quotidiana resa con 
una sorta di distacco greco 
dalla tragedia. La < greci-
ta > di Manzii non e pero 
archeologismo e parimenti 
il suo complesso nutrimen-
to plastico dal primo Quat
trocento t tatiano: credo di 
leggere in questo pannello 
una forte polemica contro 
quanti identificano la for
ma del tragico con la ma
teria reale della tragedia 
come fatto. 

La Morte di S. Giusep
pe non e che un sublime 
vecchio che si siede e muo-
re al grande sereno fine di 
sua vita. Un pannello raf-
figurante la Morte di Abra-
mo che e stato sostituito 
da questo ma che e visibi-
le alia Biennale, accentua 
plasticamente il senso na-
turale della morte, proprio 
nel solco dell'Adamo che 
muore nel famoso a/fre
sco dt Piero della France-
sea che e ad Arezzo. Cost 
Vuomo dovrebbe poter mo-
rire, afferma Manzii. 

La Morte di S. Stefano: 
quasi un linciaggio con uno 

• schianto « alia Belli > dei 
sassi sul cranio di un uomo 
solo. I ciottoli e la corda 
che lega un ciottolo sono 
stati certo fusi con pietre 
e corde vere con I'effetto 
di potenziare fino alia al-
lucinazione lo strazio del 
linciaggio. Come nell'uso 
degli stracci per caratteriz-
zare i panneggi Manzu ro-
vesciava Burri, cost in que
sti ed altri particolari, fon-
dendo veri frammenti di 
cose, lo scultore assume 
in una forma realistica as
sai stilizzata il materiale 
usato dai dadaisti. E' que
sto un altro aspetto impor-
tante della piii recente 
scultura di Manzii: la ma
teria e i materiali vengo-
no recuperati e assorbttt 
nella forma, rinforzano 
brutalmente la storicitd 
del linguaggio artistico. 

La Morte di Gregorio VII 
c un altro pannello assai 
vicino ai motivi plastici ti-
pici di Manzii: qui e gran-
diosa la malinconia del 
vecchio chiuso e imprigio-
nato net suoi paramenli di 
fronte al giovane aguzzino 

Morte di Cristo (bozzetto), 1962 

La morte nello spazio (1> bozzetto), 1963 

"nazista". E a proposito 
di plastica dell'abito dello 
uomo e utile dare una sbir-
ciata, proprio qui in S. Pie
tro, alia statua di Pio XII, 
opera del Messina il quale 
ha plasmato con adulazio-
ne I'abito della cerimonia 
e della funzionc con Vuo
mo. I quattro pannelli in-
feriori sono quelli dove 
Manzu e stato piii libero 
gia dal soggetto. La Morte 
per violenza, con la donna 
che veglia e piange il gio
vane impiccato per i pie-
di, e una sublime immagi-
ne dell'Italia anti-fascista, 
d'una giovinezza antifasci-
sta dell'Europa dalla qua
le siamo nati alia vita c 
ai pensieri. E' questa una 
immagine gia altre volte 
delineata da Manzii: qui 
pero trova una grandiosi-
td democratica che baste-
rebbe da sola a fare un mo-
numento duraturo at sen-
timenti giovani del mon
do. La Morte di Giovan
ni XXIII e un evento so-
lenne e calmo: il grande 
vecchio si raccoglie sor-
ridente nella forma tenera 

Mortt di Abelt, 1M3 

e t?ita!e dclla colomba di 
Picasso. 

Se il richiamo a Picasso 
c qui evidentissimo, si fac
cia attenzione che Manzii 
conduce un segreto dmlo-
go con Picasso un po' in 
tutta questa sua colossale 
impresa: ora col Picasso 
grecizzante e pompeiano, 
ora col Picasso disegnato-
re posseduto dal segno di 
Ingres, ora col Picasso di 
Guernica come nella Mor
te sulla terra , uno di quei 
capolavori che avrebbero 
tolto al Belli, che era il 
Belli del < barozzaro giu 
morto ammazzato >, la vo-
glia di appuntar versi per 
qualche tempo 

La Morte nello spa/.io c 
uno dei punti di amvo 
della scultura dt Manzii: un 
uomo precipita nel cosmo 
ma non all'Inferno. La fi
gura allude al cosmonaula 
e al pensiero umano che 
precede il cosmonauta e la 
sua astronave: e un imma
gine tragicamente virile dt 
grande ardtmento plastico, 
tale che fa toccare con ma
no la dimensione dell'uo
mo e tl dtstendersi dei suoi 
gesti nel cosmo. Anche qui 
un segreto cubismo sorreg-
ge JO scultore nel fare di 
una veste una incredtbile 
masfa spiegata in superfi
cie e ruolanle nello spa
zio Anche net bozzetti per 
questo pannello Manzii ha 
rocesciato magicamente tl 
senso della materia dt Bur
ri e dei dadaisti. 

La nostra descnzione ha 
finito per smtnuzzare quel
la ci:e nella Porta della 
Morte c una superba e mo
derna idea unttaria. 

Idea che irradia dal con-
teuuto contemporaneo che 
Manzii ha dato ai soggelti 
del tema del in morte, dal 
realismo agguerrtlo cullu-
raiments e tn dtalogo e in 
confulazione con le espe
rtenze dell'arte d'oggi; dal
lo sine plastico che da for
ma alia morte senza ade-
rire ad essa, ami tnsisten-
do plasticamente sulla tn-
dtstrutttbilita detta forma 
dell'uomo. Un'idea che e 
un ' grande appello laico 
contro la violenza, un ra-
zionale invito ad essere uo
mini (sono parole dai versi 
ulttmi di Pasoltni) in pro
porzioni umane. 

Dario Micacchi 

Dopo il Congresso della 

Federazione degli artisti 

Signlf icato 
e f unzione del 

Sindacat. 
II 28 e 29 giugno si e svolto a Roma il III Congresso Naiio-

nale della Federazione Nazionale Artisti aderente alia CGIL 
con la partecipazione di delegati di 25 sindacati provinclall • 
regional di ogni parte d'ltalia in rappresentanza d 1.054 pittori 
e scultori che hanno rinnovato la tessera per 11 1964. La Fe
derazione, che solo pochi mesi fa era ridotta a nuclei sparal, 
senza preciso indlrizzo e una efTettlva dlrezionc, conta osgl IU 
una rete organizzativa abbastanza solida, soprattutto nei centri 
artisticl niausjiori. con una lars-a partecipazione dl giovani. 

Questi risultati si debbono non soltanto all'impe«no organlz-
zativo di gruppi di pcttori e scultori nelle varie province e a*ll 
sforzi fatti centralmente con l'aiuto della Confederazione Ge
nerate del Lavoro. ma ad una situazione per diversi aspettl 
nuova nei rapporti tra p:ttori e scultori e l'ambiente artistico 
itallano 

In questi anni un nuovo pubblico si 6 avvlcinato nll'opera 
d'arte moderna; sk e esteso il niercato mentre permangono gli 
squilibn tra centri maqgiori e provlncia, fra regione e region*, 
fra nord e sud. L'applicazione della legqe del 2%, concernente 
l'esecuzione di ope re d'arte ne^li ed.fici pubblici, apre agli 
artisti un nuovo oampo di lavoro, le galierie private raggrup-
pano i pittori e gli scultori, lanciano e sostengono sul mercato 
d'arte prodotb. della -scuderia .»; tra mercante d'arte e artlsta 
si stabikscono piu precisi interessi da datore dl lavoro a lavo-
ratore. Le arandl esposizioni nazionaLi e internazionall deca-
dono come funzione culturale per farsi sempre piu strumento da 
interessi di gruppo e di tendenze. 

Questa s.tuazione pone il pittore e lo scultore di fronte a 
un intreccio di rivendicazioni culturali ed economiehe «d 
acuisce ;1 bisouno di trova re gli strumenti per difendersi come 
professionista e uomo di cultura. La ricerca di strumenti 
adattl. la loro carattenzzazione, la delimitazione di ognuno di 
essi, rappresentano un problema generalmente avvertito e 
credo si debba a questa csigenza anche il rinnovato interesse 
per l'organizzazione sindacale di categoria. Sorge tuttavia la 
domanda sul carattere di un sindacato pittori e scultori, sulla 
sua natura e funzione. Questo interrogativo. che non e soltanto 
teonco, ma condiziona l'aaione rivendicativa che si vuole 
compiere, e stato al centro dei lavori del III Congresso. 

Rinnovata la proposta 
per un a/bo degli artisti 

L'accento posto suU'esplicito legame della nostra organiz-
zazione con la Confederazione Generate del Lavoro (e stata 
approvata la modilica dell'art. 1 dello Statute- nel modo se-
guente: «la Federazione che e autonoma nell'elaborazione dei 
propri indirizzi rivendicativi e di politica generate, e nelle 
scelte di carattere operativo, aclerisce aila CGIL«) non signiflca 
nnuncia all'azione unitaria per giungere a una organizzazione 
unica di categoria, ma che si riconosce nella Confederazione 
del Lavoro lo strumento unitario, indipendente dai partiti dai 
padroni e dal governo, piii efficace per stlmolare un'azione 
della categoria che abbia presupposti di unita e di indipeu-
denza, ancorata alia funzione rivendicativa economSca e di 
riforma strutturale e di costume delle istituzioni artlstiche, 
al di fuori dei gruppi particolaristici di impostazione estetica e 
partitica o di carattere grettamente corporative 

Del resto l'adesione alia GCIL esprime la tendenza piii 
generate, particolarmente sentita dai giovani nostri colleghi 
(e gli echi si sono ripetuti dai Congressi provinciali e regional! 
a quello nazionale) a considerarsi non piii un isolato nella so-
cieta; I'artista rifiuta la posizione di disperato. Persino in 
certe espressioni d'avanguardia «pr imit ive- o esasperate & 
palese questa esigenza. Di qui le voci che nella nostra orga
nizzazione richiedono un maggior impegno civile, solidarieta 
con le lotte liberatrici che si combattono nel mondo e nel nostro 
paese. II sindacato di categoria non pud estraniarsi dal movi-
mento democratico che tende a rinnovare la societa. 

L'effettivo potere specifieo del nostro sindacato dipende 
anche dalla capacita di intendere questo corso piii generale. 
La stessa legse del 2% ha perso gran parte dello splrito cari-
tatevole con cui era stata concepita in periodo fascista e r i-
presa dopo la Liberazione, e viene concepita come necessario 
strumento per avviare il dialogo tra pittura, scultura e 
architettura. 

Non dobbiamo tuttavia nascondercl che le associazionl sLn-
dacali degli artisti poggiano tuttora nella loro azione su equi-
voc; pilastrj, eredita del passato, difficilmente eliminabild, 
malgrado lo sforzo di chiarimento operato in questi anni dalla 
nostra Federazione (rifiuto della nostra organizzazione di fare 
parte di giurie per invit; e accettazione delle grandi mostre). 
II necessario « distinguo - tra problemi estetici e rivendicazio
ni strutturali e continuamente messo in forse dal modo dl 
applicazione di aleune conquiste della categoria, come appunto 
la legge del 2% dove il sindacato si trova a dover esprunere 
anche un giudizio di merito suite opere. 

Per superare questo stato di confusione dei limit! di orga
nizzazione sindacale. la nostra Federazione ha caldeggiato e 
rinnova oggi la proposta della costituzione di un Albo pro-
fess.onale decli art:sti. Riteniamo di indicare iruovamente al-
l'attenzione di tutti i pittori e gli scultori questo problema, 
maigrado le perplessita e i contrasti suscitati nelle nostre 
stesse file, perche neH'azione che deve portare alia costituzione 
delTAlbo, vediamo uno dei modi per precisare meglia la 
natura del s.ndacato. 

Riconosciuta la funzione 
culturale del sindacato 

Il s.ndacato non esaurisce la sua funzione con la costituzione 
deirAlbo che rapprefenta il rlconoscimento giuridico deUa 
posizione dell'artista neila societa (qualifica professionale) « 
conferisce valore di Ie2ge a certe sue attribuzionL L'Albo <Je-
finisce il earaiterp di professionalita delTopera di un artlsta 
(non ii suo valore art:st:co> il carattere prevalente e conti-
nuativo di tale opera. Non vi e quindt limitazione al concetto 
deu'arte o alia liberty dell'arte, ne si tratta di discipllnare 
1'arte. scopi che di per se stessi. anche se fossero le^islativa-
mente fissat;, non avrebbero possibilita di effettuazione. L'albo 
si propone la difesa e la tutela morale degli artisti nei con
front d; quant:. En'i pubblici e privati, sono oggi indotti 
daUa mancanza di una deflnizione in propos.to a trascurare i 
d.n'.t: della professione 

II compi'o de. sindacat; non viene an nulla to dalla costitu-
z.one de'.i'Albo. ma s: precisano I l:m:i: e :1 carattere dell'azione 
r.vendcat:va (trasformazione deile strutture artisticbe. salva-
a'iard:a dei diritt: acquis::: nei confronti dello Stato, asslsten-
za, ecct ras;ociaz:one alia quale taluni pensano (a somigKan-
za de: giornaloti) sostitutiva deil'AIbo, sarebbe altra cosa, 
di realizzazione peraliro ancora piii difficile perche presuppo-
ne d superamento degli atruali sindacati, runificazione della 
categona che rlmane appunto uno degli obiettivi di prospet-
tlvs che TAlbo dovrebbe favorire. In altre parole i'Albo non 
esciude la pluraiita dei sindacati artisti, che e una realta non 
immed'.atamerte superabile, mentre rappresenta un fattore 
quahncante unitano e spin^e i sindacati a un chiarimento del 
loro compiti speciflci. 

R:affermata l'az-one di stimolo e di moralizzazione da 
comp.ere nei confronti deile strutture artlstiche italiane. do
minate da interessi mercantili e da deformazioni critiche in 
funzione degli stems'.: sottol.neata re^traneita del sindacato da 
02n. attiv.ia che richied-* un giudizio di carattere estetico: in-
dicata la pro«;pettiva dell'unificazione della categoria da rag-
,j.unser?i con una duphce azione. di difesa degli Interessi 
maternal; degli artisti e d difesa morale attraverso il rlcono
scimento giuridico della professione, natura e funzione del 
sindacato asstimono contorni piu precisL 

Per concludere. U Consresso e stato unanime nel ricono
sce re al sindaeito una funzione culturale che non e dl dimen
sione estetica o puramente rivendicativa, ma si esprime nrf-
1'az.one piii generate che ruuarda il rapporto artista-cittadino. 
Di qui la necessita che ci si rends conto del livello che deve 
assumere la nostra organizzazione e che appunto d differenzia 
da 5.ndacati pittori e eculton del tipo attuale UIL e CISL La 
questione deil'AIbo. attraverso il piu ampio dibattito e refe
rendum dentro e fuori la cat°^ona, e tndicativa di tale Ilvello. 
La deflnizione di profess omlita. con tutto quello che com porta 
anche d. limitazion; di un demagog.co e^ualitarismo tra chiun-
que dlpmga o scolpisca, e una conqu'^ta che fa fare un balzo 
(culturale appunto) alia nostra cate^or.a e consente di mettere 
in giusta luce gli stessi obbiettivi immediati per i quali el 
muoviamo. , " 

Ernesto Treccanl 

\.t — -̂A-̂ wri -/ ..i,-'•!'--s^is • KKSiy-'J • 


