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ARTI FIGURATIVE 

Concluso a Praga il Congresso 
mondiale dei critic! d'arte 

Dove va 
la critica d' oggi 1 

Un franco confronlo di posizioni - Le lesi di Argan e di Read - Me-
todo crilico, esperienza slorica e visione ideologica del mondo 

i? 

< Alia base dell'attivita del 
critico c'e un atto di nppro-
priazione totale dell'opora, di 
identificazione profonda del 
critico con l'artista t h e ha com-
piuto e proposto I'opera come 
un valore assoluto d'arte ed 
un valore estetico. Si conside-
ra quest'atto di appropria/.ione 
come un atto di giudizio, poi-
che infatti. in quel momento, 
il critico accelta o rifiuta; ma 
in realta. cio t h e il critico ac
celta o riliuta non e l'o|H>ra 
stessa (che sta li. es iste nel 
mondo; non si pud riliutarla o 
accettarla piii di quanto non 
si possa accettare o riliutare 
la guerra dei Trcnfanni o la 
b a t t a l i a di Waterloo; ed an 
che se la si distruggesse cssa 
sarebbe esistita, sarebbe statu 
una realta) . Cio che si accelta 
o si rifiuta e la responsabili 
ta dell'opera, t o m e se essa 
non fosse stata Tatta sollanlo 
dall'artista, ma dall'artista e 
dal critico insiemc. I.'atto di 
appropria/.ione e in fondo un 
atto di solidarieta totale; e il 
silo scopo non e di spiegnre ma 
di costituire un modello del 
processo di ap|)ropriazione per 
il quale lutti gli altri possano 
ugualmc-nle appropriarsi del 
valore estetico dell'opera e uti 
l iz/arlo. La critica insomma 
non sarebbe altro che un mo 
dello di fruizione corretta del 
valore estetico ». 

Con questa formulazione. al
ia quale bisogna riconoscere 
il merito delta chiarezza. Giu-
lio Carlo Argan ha impostato 
il IX o.jngresso dei critici d'ar
te a Praga . del quale oggi, a 
chiusura. cerchiamo di sinte-
tizzare i risultati. Da attivila 
subalterna all'arte. mediatr i te 
tra espress ione artistica e pub-
blico. Argan ha esaltato la cri
tica come attivila primaria. 
compenetrata con quella arti
st ica. cosicche I'una sen /a I'al 
tra non potrebbe es istere . K' 
la condanna dell'arte come fe-
nomeno della sensibilita indi-
viduale e della critica come 
attivila didascalica a posterio
ri. L'artista che annnta le sue 
sensazioni fuggitive, s en /a lo 
intervento cril ico. e la critica 
di giudizio. distaccata dnll'at-
tivita dell'artista, sono condan-
nate, non hanno piu senso. 

Questa posizione non e nuo 
va. d'altra parte. La critica in 
tesa come partecipazione alia 
creazione artistica. in rapporto 
dialettico con essa. ha il suo 
momento eroico nei pocti cri
tici dall'Otto al Novecento. da 
Baudelaire ad Apollinaire. K' 
1'aspetto piu appassionantc del 
la crit ica militante. quella t h e 
non vuol limitarsi a constatare 
il fenomeno nrtistico ma prcn 
dere s lancio dalla sua gesta-
zione. Tutti i movimrnti del 
principio del secolo. dal Cubi-
smo al Surrealismo. si sono 
informati al principio di allar-
gare il fenomeno artistico in
dividuate alia continuity crea-
tiva dell'artista stesso. in una 
unita collettiva di stile c alia 
idea di rendere il pubblico 
s tesso partccipc del momento 
creat ivo. II pubblico non e in-
vitato a capir 1'opera esprcs-
sa . ma a sentirla. una volta 
che si e impadronito della stes
sa cmozione creatricc dell'ar
tista. In fondo s iamo sempre 
alia continuity, rinnovata. del 
rat tegg iamento romanlico. 

Al Congresso di Praga ci si 
• c c o r g e v a bene. pero. che que
st! principi. in apparen/a trion 
fanti da dieci anni a questa 
parte , specialmente da quan 
do il « d i s g e l o » ha riportato 
in a u g e le raffinatczzc dclle 
« avanguardie » deH'inizio del 
secolo anche nei pacsi di de-
mocrazia popolarc. come si 
poteva constatare nclta mostra 
dcl le « Nuove tendenze » del- j 
l 'arte cecos lovacca. sono tut-
t'altro che pacifici per la mag-
ftior parte della critica intcr-
nazionale. 

Per Herbert Road i movi-
menti di qucsto dopoguerra so
no dcgli «pseudomovimenti , 
senza unita di sti le. . . il pro 
dotto di giornahsti ansiosi di 
trovare un'ctichctta a fenomc 
ni che ess i non comprendono, 
s e m p r e • ansiosi di inventare 
una classificazione Iaddo\e 
sembra es istere confus ione» . 
E la e c o di queste diffidenze 
s i ripercuote anche nei piii 
sprcgiudicati critici dei pacsi 
socialist! . «Abbiamo troppo 
spesso la tendenza > — ha 
detto il c e c o Vaross — c d i 
identificare o piuttosto di ri-
durre il valore artistico alle 
s u e component! parziali . al
ia novita, all'originalita. all'ar-
ricchimento delle ricerche ar-

. t ist iche piu in voga. Se ba-
s t a s s e questo criterio. non si 
potrebbe. per esempio. rico
noscere il valore dell'arte inge 
nua. In arte, non troviamo 
soltanto uno strato del nuovo. 
m a anche uno strato dell'eter-
no. II primo e legato alle sco-
perte artistiche. 1'altro alia 
presenza costante dell 'uomo. 

antropologica nella s tor ia» . 
Cio vuol dire che. se 6 di-

strutto il concetto metastorico 
dell'« arte eterna ». di fronte 
alia quale al critico non re-
sta t h e giudicare il valore e 
al pubblico che ammirare. non 
per questo la sua funzione si 
esaurisce net distinguere il 
nuovo dal vecchio. l'attuale dal 
superato. Se Parte. come dire 
Argan. e prima di tutto un 
mezzo privilegiato di comuni
cazione vis iva e ci fornisce il 
valore della comunicazione 
pura cioe della comunicabi-
lita. allora e togico torna-
re a ricercane le leggi auto-
nome. a\ modo degli idealisti. 
magari nelle sue « strutture ». 
com'c avvenuto per la lingui-
stica e rompere ton i rapporti 
storici. 

A Praga si a w e r t i v a questa 
contraddizione tra un ricorren-
te fondo romantico idealistico 
e la formale accettazione del
lo storicismo comt- metndo. E' 
una contraddizione che vizia al 
le origini il comportamento 
della critica davanti ai feno-
meni dell'arte contemporanoa. 
per cui di fronte al mondo di 
oggi. che Argan chiama la t i 
villa dell'informazione e del-
l ' immagine in cui l'artista sa
rebbe un tecnico deH'immaginc 
e uno specialista delle < noti-
zie visuali ». non si capisce in 
che modo noi dist ingucremmo 
I'opera di questo tecnico della 
immagine artistica da quella 
del pubblicitario e da tutte 
quelle immagini che hanno sol
tanto un carattere erotico, psi-
chico, sociologico. fumettistico. 
didascalico. ecc . . . 

Siamo sempre 11. Non basta 
definire schemat icamente I'au-
tonomia del valore estetico in 
un mondo che e sorto dalla di-
sintegrazione deH'unit.i rina-
scimcntale e poi ritornare a 
negare questa autonomia. non 
in nome di rapporti storico so-
cinli precisi che la. condiziona-
no. ma subordinandnla al mon
do positivo dei fenomeni. che 
sono gli effetti passivi di una 
determinata societa. L'arte non 
deriva dal cartellone pubblici 
tario. ma 6 il contrario; ne dal 
fumctto. ne dal test psichicd. 
ne dalla figurazione del simbo-
lo erotico. Invece tutto il rap
porto dei sistemi psicosociolo-
gici . determinati dal le manife-
stazinni di una societa di clas-
se . s' imprime come azione o 
reazione neH'artista. provoenn-
do un'emozione che l'artista 
s tesso . creatura storica. porta 
al vaglio della sua critica. 
Quando Matisse diceva che non 
poteva accontentarsi nel qua-
dro dclle sensa/ ioni fuggitive 
del primo giorno c che doveva 
ritornarci sopra finche aveva 
raggiunlo un senso di ca lma. 
di solenne gravita. che pur 
sembra tanto antitetico al ca 
rattere di questo pittore. af 
fermava che nell'artista s tes 
so il momento critico 6 conna 
turato a quello creativo. 

A che punto s iamo. allora? 
Come si prospetta la verilica 
dell'arte contemporanca nelle 
idee dei suoi critici? Da tutte 
le approssimazioni di una di-
scussione ampia ed elcvata co
m e quella che si e svolta a 
Praga ci sembra di poter rile-
vare che un gnippo notevole 
di critici. di cui il piu prepa-
rato teoricamente e ccrto Ar
gan. negando decisamente 1'ar
te come rapprescntazione del 
reale. come concretizzazione di 
idee fondamentali . vedono l'ar
tista soltanto come colui che 
si inserisce nella society con-
temporanea per discernere le 
immagini « privilegiate >. < che 
abbiano tin significato di s im-
bolo o a lmeno di sintomo e di 
indizio *. L'artista cogl ie que-
sti Iembi della realta esisten-
ziale e. lasciando « aperta > la 
sua opera, non la consegna al 
passato. alia storia ma ne fa 
un oggetto di sollecitazione del 
presente. DeH'opera non si di-
ra dunque che e bella. ma 
yoltanto che c interessante. 
sollccitante. funzionale in rap 
porto al fine che essa si pro 
pone. II crit ico di questo tipo. 
come l'artista. c quindi un at-
tivista deH'opera « aperta >. 
Puo darlc tutti i significati, da 
quelli psicologici a quelli so-
ciali e pertmo politici. E* un 
agitatore. un capogruppo. un 
demiurgo. Tutto. fuori che giu-
dice. Qualunque funzione gli 
e aperta. sa lvo quella inter-
mediatrice e tanto meno didat-
t ica. 

E' una posizione che sorride 
anche a ccrti critici dei paesi 
socialisti e specialmente della 
sinistra europea. Sganciata dal 
m a m i s m o . offre su basi avan-
guardiste un'alternativa allet-
tante al real ismo soc ia l i s ts , di 
cui si continua a deprecare i 
nefa«ti culturali senza accom-
pagnare questo assioma con 
un'analisi qualsiasi (tanto piu 
che sul realismo socialista ci 
si serve ancora del le tesi pu-
ramente idealiste) 

to altri termini, alia costanU1 Una leconda posiztone, a»-

sai diffusa, e che ha un viva
ce rappresentante in Herbert 
Head, e quella della constata-
zione empirica della dispcrsa 
situnzione coutemporanea. della 
babele cosmo|x>lita. dell'assen-
za di stile. IV il rillesso del-
rempirismo anglosassone, sem
pre venato di quel simpatico 
umorismo bcrensoniano per cui 
Read osserva acutamente che 
uno scimpanze. come quello 
dello Zoo di Londra. puo fare 
un buon quadro deH'nciioH 
painting, proprio come un pit-
tore uomo, ma. a differenza di 
quello. non puo firmare un 
contralto con un mercante di 
quadri. 

Una terza |X).sizione assai dif
fusa e quella della ricerca di 
nuovi mc-todi (lo strutturali 
smo nelle arti figurative e un 
metodo ambito. ma non se ne 
puo parlare ancora con una 
certa consistenza) . L'ansia di 
questa ricerca e in Occidente 
come in Oriente. Essa s fugge 
pero nella teorizzazione (c an
che a Praga s e ne sono visti gli 
esempi: tipico quello di Rene 
Rerger) . senza avvertire che 
il dibattito critico deve parti-
re daH'csperienza concreta 
dell'opera. a rischio di pcrder-
si in un campo che non e n6 
filosofico ne storico. 

Ma si e fatta viva anche in 
molti intervenuti la necessita 
di riconquistnre un metodo cri
tico che. senza negare il ca
rattere specifico. es istenziale . 
dell 'arte moderna. offra la 
possibility di scegl iere il pro-
dotto artistico dalla confusio 
ne dei linguaggi gratuiti e non 
artistici. riconducendo il cri
tico a una visione ideologica 
del mondo nttraverso l'espe-
rienza storica (la storia e an
che contemporaneita) del le 
opere. intese come messaggio 
che si sviluppa attravcrso le 
contraddizioni del mondo mer 
canti le e burocratico. c o m e af-
fermazione di libcrta creatri
c c contro la subordinazione al 
fenomeno sociologico. psichico. 
pubblicitario, di gusto. 

Non si tratta di registrare. 
verificare pass ivamenle i feno
meni della societa contempo 
ranea. che sono allora effetti 
di cause ignote e sradicate dal-
l'uomo. ma di rendere coscien-
ti gli artisti e il pubblico del 
processo di formazione e di li 
berazione dell'uomo verso una 
nunva visione del mondo. Che 
questo processo fruisca anche 
della comunicazione artistica e 
a sua volta la determini. e co 
sc i en /a sempre piu diffusa tra 
i critici d'arte in ogni pacse 
del mondo. 

Raffaele De Grada 

MUSICA 

« II filo d'Arianna » di G.F. Malipiero 

// giovane vegliardo 
della musica italiana 
« Fantasie » critiche e biografie del famoso compositore 

Gian Francesco Malipiero ha 
8i anni. Li ha celebrati dando 
un'opera nuova al Festival mu 
sicale lit Venezia e un volume di 
scntti critici e biografici all'edi- \ 
tore Kinaudi (II filo di Arianna. 
pail 305. /-. 2.50(1). In questo 
mmlo si dtjende dalla vecchiaia 
che lo asxetlia nella sua casa 
d'Asolo isolala dal rnondo. tra i 
grandi alheri die impediscono di 
vedere deutro e fuori. Soprattut-
to si difende daoli uomini che 
non ali furono mai troppo corte-
si e die efili /in ripanato di enual 
vioncta col sistcma di racconta-
re la verita supli altri e. mapa-
ri. qualclie bizzarra inrenzione 
su se medes'nno Cosi. ad I'tem 
pio. si diverti a impressionare 
una uiorane scrittrice (poi si 
pvnti di arerlo fotto e poi di es-
sersi pentito) con una storia or-
ripdante: « Le racconta> come 
una I'olta. a Vienna. I'odore del 
grill »>ii impediva di dor mire. 
Al mattino protestai: il portiere 
dell'alherao con somma indijfe-
renza mi rivelo che un vecchio 
lascio cadere nel letto la sifja-
retta accesa. lo trovarnno car-
bonizzato. Per qualclie tempo os-
servai rinorosamente il reiiime 
vepetariano ». 

La storia del vecchio arrostito 
corse il mondo e. paiche il mu-
sicista ama cani e urce/fi. se 
ne concluse che prcferiva le 
bestie afili uomini. 11 che. in so-
stanza, non e pni tanto lontano 
dal vera. Gli uomini non gli han
no mai data eccessivc consola-
zioni. Anche oggi la sua musi
ca (e ne ha scritta moltissima. 
jorse troppo) e in (iron parte 
ignorata. Mezzo secolo fa era 
troppo nuova: ora. in confronlo 
alle vertiginose novitd dei tempi 
nostri. appartiene in gran par
te al passato. Conclusione: « Da 
quaranl'anni di rado alle mie 
Sette canzont t>ie/ie concesso di 
premiere un po' d'aria nell'angu-
sto cortile del penitenziario me-
lodrammatico >. 

Esposto a 
Roma l ' «F . l l l » 

di James 
Rosenquist 

Sono osposti. da oggi. alia (JaJ-
leria N'azionale d-\rte Moderna 
in Roma (Valle Giulia), i cin-
quantuno pannelli. che comoon-
gono I'opera unica del pittore 
americano James Fiosenquist. 
lunga 28 metri e dipinta con tec-
niche disparate, parte su tela e 
parte su alluminio. 

La vasta cotnposizione. che ha 
il titolo di < F. Ml > dal nome 
di un cacciabomhardicre ameri
cano. Riunge in Italia dopo esse-
restata esposta a Stoccolma. Co. 
penliagcn. Amsterdam. Baden-
Baden. Bema. 

L'opera 6 slata interamente ac-
quistata dal noto collezionista di 
Pop Art amerieana Robert Scull. 

L'artista ha rilasciato un'inter-
vista sulla comples^a icono^ra-
fia e sulle inten/.ioni del dipinto 
alia «Partisan Review>. quando 
esso si trovava in csposizinne al 
Jewish Museum dj New York. 
intervista che e riprodotta nel 
catalogo (leU'esposizione romana. 

STORIA 

Due diari e una guida 
bibliografica 

Uomini e 
libri del 

Piemonte 
partigiano 

EDITORI RIUNITI 

novita 

G.F. Malipiero (a destra) con Luigi Nono al Teatro « La Fe-
nice » di Venezia, nel 1961 

II perchd. a parte la crisi ge 
nerale. e evidente. Malipiero odia 
la cultura accademica e conser-
vatoriale («Abitai a Kama fra 
Caporetto e la mia nomina al 
Conservatorio di Parma, cioe fra 
due sconfitte ».'). ma dctesta del 
pari la faciloneria. la mancanza 
di mestiere. come rivclano i suoi 
giudizi taglienti. Su Mnscagm: 
< Un musicista primitivo pud es-
sere ispirato. ma non raggnin 
genda la forza di espressione di 
chi e padrone del proprio tin-
guaggio. non si liberera mai da 
quel complesso di inferiorita che 

coll'andare del tempo annulla la 
sua opera di crealore»; e sui 
nuovi e vecchi menottiani: « K' 
assurdo illudersi di aver scritto 
musica popolare solo perche si 
d caduti nella volgarita di larsi 
capire ». 

Come il fuoco ripugna dall'ac-
qua. cosi Malipiero rifiuta la 
facile meccanica musicalc di chi. 
scoperta una piccolo cellula me-
lodica. la ripete all'infinito per 
soddisfare la pigrizia della gen 
te: < All'ascnltatore piacc risen-
tire a sazicta lo stesso tcma tra-
sformato in vari modi, infatti 
csso lo segue beandosi. dondolan-
do il capo, e da questa ginnasti-
ca si e propagata quella ence 
falite letargica che ha fdtto stra-
pe nel mondo della musica...». 
In tal modo nascono le opere gia 
morte, * conser vat e. nei boccali 
di velro come i fcii nei labora
tory di ostctricia >. 

11 pessimismo si aggrava cot 
tempi. Dalla scomparsa di De-
bussp. durante la prima gucrra 
mondiale. « ebhe principio quella 
qrande confusione che oggi lor-
menta e compromette l'arte dei 
suoni, condannata ad affoqarc 
nelle inutili parole: e il diluvio 
e si salverebbe forse qualche 
musicista qualora Varca non si 
fosse trasformata in un'immensa 
uccelliera nella quale migliaia di 
pennuti schiamazzano e nel fra-
stuono t'usignolo muore d'ine-
din v 

Chi <* I'usignolo? A voter esse-
re maliqni (e perche non potreb
be esserlo anche il lettore?) di-
remmo che Malipiero allude a 
*c stesso. Del resto non v'e dub-
bio che Malipiero ha hen dirittn 
di mettersi al primo posto. tra 
Casella e Pizzetti. almeno in 
quella acnerazianc dcll'Ottanta 
che tanta parte ehhe nel rinno-
vamento della musica italiana. 

Ailora e poi la sua singolare per-
sanalitd (if .suo congenita pessi
mismo corretto dall'arguzia, le 
atmosfere allucmate. il mondo 
tenulo t IN gran dispitto ». I'ecrc-
zionale fecondita) fanno di lui 
un personaggio eminente nel qua
dro dell'arte coutemporanea. un 
nsscrvatore attento ma sccttico 
che affonda le radici nel sci-
cento e nel scttccento e resla 
troppo legato alle proprie con-
cezioni per apprczzare appieno 
quelle altrui. Da Stravtnski che 
« un bel giorno note) Anton We-
bern ed esagerd notandala forse 
un po' troppo s ai giovani elet-
tronici che mampolnno suoni e 
rumori. Tanto. che egli propone 
di rinnovare la Societa Interna-
zionale di Musica Coutempora
nea sostituendo una e r re alio 
emme. * cioe creando la nuova 
societa internazionale del rumore 
enniemporaneo. la quale potreb 
be. qiocando con le carte in ta-
vola. seguire scopi finalmentc 
ben definiti. Non e da escludere 
che il rumore organizzato dal 
ritmo. caratteristico presso i scl-
vaggi. dircnti la forma musica-
le dell'avvenire e a suffragare 
questa tpotesi sta il fatto che if 
globo va sempre p'tii popolando 
si. fatalmente si arriverd al can 
nibalismo ». 

Ma poi chissa? Con buona pa
ce dei critici (che assiemc ai re-
gisti. ai cantanti, ai direttori di 
orchestra e • ai compositori vi-
venti sono l wcniici nalurali di 
Malipiero). l'arte musicale va 
anch'essa verso un imprevedibi-
le destino. II suo «avvenire <* 
strettamente legato alle incognite 
che il progresso prepara all'uma-
nitd; che cosa potrd rapprcsen 
tare la musica a un noma cite 
r a a sorbire una tazza di caffe 
sulla luna. tanto per distrarsi e 
camhiar aria? >. 

Su questa domanda possiamo 
concludere la gradevole Icttura 
di queste « fantasie » di un auto 
re che e piii serio quando vuol 
icmbrarlo meno e. con la sua sot 
tile ironia. colpisce. confondc. in-
cita alia riflcssione e non rispar-
mia neppure se stesso: c Gli a-
mici spesso mi fanno capire che 
avere dell'ingegno e una perso-
nalitd e una disgrazia. Travcran-
no il modo di aiutarmi nei ne-
crologi ».' // piu tardi vossibile. 
s'intende. 

Rubens Tedeschi 

Due partigiani hanno aperto 
i loro cassetti e ne hanno trat-
to due diari. Quasi un avveni-
mcuto eccezionale se si pensa 
alia estrema scarsita di diari 
e di memorie scritte dai prota-
gnnisti della guerra di libera-
/ ione I due libri ci vengono 
entrambi dal Piemonte. Uno 
dei diari fu scritto all'epoca 
delle lotte. giorno per giorno. 
con annotazioni minuziose che 
riguardano persino lc letture 
deH'autore. un giovane intellet-
tuale oggi titolare di cattedra 
aU'Universita di Torino, (luido 
Quazza (La Res'tstenza italia
na. appunti e documenti. col-
lana dell'Istituto di storia della 
facolta di magistern dell'Uni-
versita di Torino. Giappichel 
li editore. Torino 1900. pp. 247 
con due saggi su La politico 
dei Camilati di liherazinne e 
La querra partUpana). 

L'altro e un lihro di memo 
rie. scritto rivivendn quei gior-
ni. da « un partigiano sempli 
c e » . come si autodefinisco 
I'autore. Federico del Roca (11 
freddo. la paura e la fame. Tii 
enrdi di un partiqiann semoli 
ce. Foltrinclli. Milano 1900. 
pp. lOHI. diciassette anni dopo 
queU'esperienza. spinto a quel 
la scrittiira dal dott. Passoni. 
conservatnre della Galleria 
d'arte moderna di Torino, al 
quale Del Roca. pure dipen 
dente dalla Galleria. raccon 
lava le Mie esperien/e di guer
ra partigiana. 

Del Roca scrisse dunque i 
suoi ricordi anche se t dicias
sette anni sono tanli *. come 
dice, segnando le impressioni 
certo piu fnrti. gli epi^odi piu 
marcati . i fatti piu crudi. 

Nessuna pretcsa letternria. 
nesstina ricerca di hello stile; 
i) rnccontn c scarnificato. ri 
dotto a fatti: ancor piu vivo e 
terribile ne es.ee il nuadro del 
partigiano che marcia a volte 
scalzo. per sfuggire alia cac 
cia spietata. al rastrellaincnto. 
a ir imhoscata . con poche armi 
e spesso o sempre con poche 
munizioni. scorte di viveri 
mai. Le valli di Susa e Lanzo 
sono lo sfonilo del racconto. 
qualche volta anche Avigliana 
e Rivoli. ma quanti partigia
ni in realta si riconosceranno 
in questi fatti. in questi episo 
di. in questi cesti. in queste 
parole Nessuna retorira nel 
racconto. (« 1'eroisrno tra noi 
era raro »). flice il partigiano: 
re^tano soprattutto i ricordi 
della fame, del freddo e della 

SCIENZA E TECNICA 

Le attrezzature minute alia Biennale 
delle Macchine Utensili di Milano 

Si evolve anche il cacciavite 
La Biennale della Macchina 

Utensile. giunta quesfanno al'.a 
sua scsta edizione e ehiusasi nei 
giorni scorsi. ha riservato uno 
deglj ampi padigliom della Fiera 
Campionana di Milano. che ospi-
tava la manifestazionc. alle at
trezzature ed all'utensileria. 

Basta un breve ragionamento 
per rendersene conto. l ^ lavora-
zioni meecaniche d'oggi si ef-
fettuano sia m gr3nde sene che 
in piccole serie. ma in ambedae 
l casi i tip! e !e caratteristiche 
dei nezzi >ta lavorare .si famo 
sempre p.u vara, ed in n>o::-, 
casi p;u d.fficih da ottencre. Ne 
nasce Tesisenza di d.sporre 
macchine ad.«::e a comp:ere !a 
vorazicKii su pozzi tra loro assai 
diflerenti. a cosii p.ii ba>-i pov 
sibili e ad un b.wn iivello di 
qualita. In certi casi. quando ! 
quantitative da co.^truire sono. 
per ogni pezzo. mo'.to grandi. si 
ricorre a macchaie utensili del 
tutto speciali appositamente co-
struite. ad esempio. per tagLa-
re ingranaiigi. filcttare alheri o 
tomire pemi a gradini. Ma in 
mo'.ti altri casi. nsulta p.u con-
veniente equipaggiare una mac-
china convenziona'.e o un ele
ment o-base di macchina con cor-
redi differe»>ti di attrezzi e di-
spositi\i diversi. per renderla 
adatta a lavorare volta a volta 
in condizioni diverse. 

Un semp'.ice esempio chianra 
la cosa. In numerosissime lavo-
razioni meccaniche. occorre fl-
lettare dei fori: per La produzio 
ne in grande serie. sono dispo-
nibili macchine specializzate. e 
cioe fllettatrici auiomatiche. con 
elevatissima produttivita. Ma 
quando per fl tipo della lavo-
razione o 1« dimensioni dell'of. 
rkana, ta produziont k in picoola 

sene . non conviene servirsi di 
una macchina specializzata che 
risuiterebbe troppo costosa e 
sarebbe scarsamente utilizzata. 
L'accessono tipsco e la macchi-
netta per filettare. che si appli-
ca su qualunque tipo di trapano. 
Questo diventa casi a da t to a 
due tipi di lavorazione. e, con-
temporaneamente. risulta mec-
camzzata un'operazjone che un 
tempo, nelle piccole ofTicne. si 
esctftnva con attrezzi a rnano. 

Sempre per restare nel cam 
r«i dei trapan:. twia considera 
none s:m;le. se non e^uale. va 
fa"a ?;;i:c te.-:e multiple, dispo 
n:b;;i :n in sempre mazgiore 
as^ortimer.To. e -cnipre mefil'.o 
accc.te nel.'e off.cne meccani
che. Quan.io occorre praticare 
su uno stesso pezzo un gran 
numero di toralare. e il numero 
di qie.sti nezzi e elevato. con-
viere acqu.stare una e foratri-
ce > e cioe un trapano multiplo 
che puo porta re cinquanta pun-
te o anche p,u. Ma quando il 
numero dei fori non e cosi ele
vato. e sopraitutto quando la 
serie dei pezzi da lavorare e 
modesta. conviene acquis tare 
una testa multipla. capace di 
portare due. tre. fino a otto o 
dieci punte. ed adatta ad essere 
applicata su un trapano comu-
ne. Lavorando cosi. si hanno 
meno s c a m , e si risparmia mol-
to tempo. In una officma per 
lavorazione in piccola e me
dia serie. dunque. un unico tra 
pano pud lavorare attrezzato nel 
modo convenzionale. equipag-
giato con una testa multipla 

E proseguiamo nel fare la 
storia del trapano, sempre te-
nendo pre»mti gli iinumerevoli 
c suggerimenti» presentati da 
Quanto •spoato alia test* BI MU. 

Numerosissani trapani, di tipo 
convenzionale. possono essere e-
quipaggiati con un bancale mo
bile. che si solleva e si abbas-
sa a comando idraulico. e che 
rende la lavorazione piu rapida 
e meno faticosa per l'operatore. 
In altri casi. i trapani possono 
essere equipaggiati con una ta-
vo!a rotante. a movimento au-
tomatico. sincromzza'o con lo 
abbassarsi della pun:a. II lavoro. 
anche qui. rie-.i'.ta piu rap-.do. 
quando la <erie dei nezzi s:a di 
un mielia.'O d: ,sn ta o aneht 
magg:ore. 

Quanto dctto a pror>-.^ dei 
trapani. vale anche per le al 
tre macchne uteris;.; t.p.che. i 
cla^s;ci tomi pura..el: possono 
es-ere m.»i»ti di un dispositivo 
t a copiare > per riprodurre au 
tomaticamente un pe/zo seguen-
do un pezzo campione o una sa-
goma. Non si tratta certo di 
una novita. ma i d^pos;ti\i di 
questo genere. come ci ha con-
fermato questa BI MU. si sono 
ulteriormente perfezionati. come 
quelli preposti alia filettatura 
automatica di pezzi di media 
Iunghezza. sempre destinati ad 
essere montati su tomi di tipo 
classico. Le stesse osser\azioni 
SJ possono fare per i tomi a 
revolver. 

Anche nei campo delle cosid-
dette f attrezzature minute». e 
delle c attrezzature da banco >. 
i progress! sono continui. ed i 
nuovi dispositivi si diffondono 
sempre di piu. Le morse da ban
co e da macchina a serraggio 
pneumatico. nonostante costino 
varie volte di piu delle morse 
con serraggio a mano. sono uti-
lizzate sempre piu: permettono 
un aoetanzial* riaparmjo di tem

po e di fatica. ed evitano. nei 
ca-o d; pezzi delicati. di dete-
norarli per un serraggio trop
po energico. 

La sempre crescente famiglia 
dei cacc;avitc e degli awitadadi 
ad azionamento pneumatico e 
un altro degli tart-coli* di mag-
?:or diffui:or.c ne! campo dei 
modemi dispositivi ausilian di 
ofTicsna. I-a gamma dei tipi si 
sta e-tendendo rap.damente nel 
campo delle m a j o r s d;men-
s on:. a.1a:tc al serrasti:o 'con 
co:»p.a mntrollata^ di 2ro<>T -Ja 
di e crii^ii bull^tn;. e nel cam 
no dei t:pi mi.t.pli. a due o tre 
te-te. cap.ici coo . riel'.e l.ivo-a 
/.om :n «or.e. 1; sorrare con 
•emr»>raneamcri'.e p.u i; un 1a 
do e p.u d: -un bu'.'.o.ne 

Sempre p.u e^te^a e sempre 
rros'.-.o pro^ettata e la pamma 
delle attrezzature dest.nate al 
p:a7zamento dei pezzi da Lavo 
rare, sui bancah delle macchi 
ne utensili o entro gli attrezzi 
di importszione. Un tempo, que
sti sistemi non esistevano. e 
loperaio provvedeva con un as-
sortimento abbaitanza rudimen 
tale di buliom. staffe. spessori. 
collari. perdendo molto tempo 
per il piazzamento del pezzo. 
anche quando lavorava una se
rie di pezzi eguali. Ad ogni 
piazzamento la struttura di tut
ti i pezzi eterogenei impegnati 
per il piazzamento doveva es
sere smontata e risistemata per 
il pezzo successive 

Sono disponibili. oggi. sistemi 
standard di bloccaggio rap:do 
staffe standard di diverse forme 
e dimensioni. spessori dentati 
sui lati in modo da non poter 
scorrere Tuno rispetto airaltro. 
hloechetti magnetizzati. sistemi 
di notevole potenxa par bloo- ' 

ca » :̂o med.an:e in c;, ndretto 
olrix1;nam.co. 

Ci siamo soflermat!. sepp.ir 
brtvemente. su tale a-pe'.to del 
Tultima BI ML", e corn.-pondenit 
mente su tale aspetto deli'attuale 
evoluz.one tecno'.o^ica delle of-
fic.tie. anche se =: tratta di un 
aspetto assolutamente prr. o di j 
lati spettacoian. poco appari-
'cente. fraziona'o in miile ar-
aomcnti diversi. :n quanto la 
^ua import an /a eo<«*vn:ca e d: 
tn-.te\o!e n'.ievo 

In rrtii.ti rasi. ancle dove n >n 
s: la-.o.-a TI aran-le t- Jr-iti.1.* 
- x a >er:e. -i p-me il p:ob!ema 
•i. r i l r t : ''.>-'.. 1. p'.r! i/.one. 
e d. m.jl.ora-c .a -j.i'*,i de, 
pr«niotto. e r.<*t t e>.<>-;o:n;ca 

pauta. Non che Del Roca non 
ricoiiosca le vicende politiche 
della guerra partigiana. non 
senta il travaglio del costituir 
si e sciogliersi delle forma 
zioni, che sembra pero accet
tare come un falto nnrmale 
della vita quotidiana. o che 
non comprenda come la guer 
ra partigiana e nat;i anche per 
un moto spontanen di m a s s e 
che hanno sentito pero la pre 
senza dei * politici > saliti in 
monlagna per una seelta razio 
nale. 

In Guido Quazza. invrce. 
ogni cosa e filtrata. interpre 
lata. guardata quasi dal 
1'esteniu per meglio coglierne 
il significato piu riposto. Nota-
zioni sfheletriche. di.irio di 
comhattente vero e proprio, ra 
ramente arricchisce di partico 
lari gli cpisodi annuntati F.n 
iiure per ognuno di es<~i sareb 
he possihile un lungo discorso. 
perche ognuno di essi. in de 
terminate cirenstan/e. e il ri 
f lesso di un * problema *>. di 
una situnzione 

II diario ini/i;i enn il .'< set 
tembre 101^. quando all'auto 
re iliunge la cartolina di pre 
sctita/iruie al distretto di Ver 
celli Dopo sei liiorni a Roma. 
il tliovane ufficiale si t i n \ a 
preso neH'ingranaggio tlella 
guerra e per la prima volta. a 
Centocelle. combatte contro i , 
tedeschi. L'odissea de | viaugio 
di ritorno. la fraterna assisten-
7a della popolazione clie niuta 
chi ritorna a casa . quindi la 
decisinne di non riprcsentarsi 
p di salire in niontagna. I pre 
p;irativi, la partenza. i pi imi 
problemi che si presentano dai 
collegamenti alia ricerca del 
ciho fino alle letture e alle 
meditazioni nelle baite di nion 
tagna: cosi comincia la vita 
partigiana che I'autore conclu 
d e m al comnndo di una briga 
ta. Tra i due estremi. la de 
cisione e la seelta della rivolta 
e la sua conclusione vittorio 
sn. il giovane « ribellc » dovra 
operare ancora alt re scel te . 
ogni volta che la Resistenza 
entrera in momenti nuovi. 

Gli appunti di Quazza. attra 
verso i quali passano i pro 
hlemi e i contrast! di ennco 
7inne della guerra partigia 
na. umani/zano. pcrsonal i / /a 
no quei problemi e quei contra 
sti Che Quazza ri^olve arret-
faudo la tesi della necessita 
dell' imnegno totale e. di con 
tro. rifiutando 1'attecgiamento 
passivo. 

Siamo di fronte a un diario 
quindi in cui si colpnno. vissu-
te daH'csperienza di un singo 
lo. le s tesse fasi attravcrso cui 
passo la Resistenza e il movi 
mento di liberazione: quelle 
che Quazza definisce bene co 
me le grandi fa^i della guerra 
partigiana: * ripresa a fine in-
vernn '43. attivita e rastrella 
menti a prima vera '44. febbri 
le offenMva nell'estate. rastrel j 
lament! e sennfitte ne l lautun 
no. " pianuriz/azione " ncll'in 
vrrno "44'45. s for/o di ammi 
nistrazinne in zona e di pre 
parazione della " discesa " 
nella pr ima\era '45 » 

< Le vicende di un singolo. 
I'itintrario di molti ». quindi. 
come eiustamente si dice nella 
premessa: ceco perche questo 
diario che e il diario di un 
comhattente imnognato a « ca
pire » il suo tempo, ha un va
lore che trascende il dato per-
sonale. 

Ancora dal Piemonte ci e 
venuta ur.'opera di estrcmo 
valore: ur a ciuda bitiliografica 
<7,a Itcsi.-icnzn m Piemonte. a 

| cur;i dell'Istituto storico della 
Resi ctcnza in Piemonte. Giap 
P'.chclh editore. Torino. \Wf>. 

ir.tTite c<xr.f.i.in:c .r^tullare j pp 279) di Giampaolo Pan 
m. i cn ne automatiche o a.ta 
rn^nte special.7z.ite. o con ca 
ra:teris*.:ehe special). Nei.a 
magg.o: parte di questi casi. 
i x o »:nd:o accurato de: proble
mi di fabbneazione mette ^ !u 
ce la posiibilita d; attrezzare 
fofTicna con una gamma com-
pleta e moderna di dispositivi. 
attrezzi. mezzi ausilian. scelti 
tra quelli cui abbiamo fatto 
cenno (o tra altri dei quali sa 
rebbe sta to troppo lungo par 
lare) e di ottenere rilevanti 
riduzioni di costi con una spesa 
modesta. Contemporanoa mente. 
1'ofTicna stessa diventa piu fles-
sibile. e cioe puo lavorare a 
costi economic! una piu amp:a 
gamma di prodotti. e diventa 
f piu grande» in quanto. ridu 
cendo i tempi di lavorazione. 
con lo stesso numero di macchi
ne riesce a lavorare un maggio 
re quantitativo di pezzi. 

Paolo Sassi 

sa. Dice nella sua prefazione 
Antonicelli che < la preziosa 
Guida bibliografica 194.1-19153 
degli studi sulla Resistenza 
in Piemonte di Giampaolo 
Pansa — grossa fatica e uni 
ca finora nel campo delle bi-
bliografie regionali - clen-
cando circa duemila titoli. ben-
che ferma di proposito all'anno 
1963. 6 II a dimostrare che . 
nonostante i dubbi e le conte-
stazioni. la storia della Resi
stenza. si pud fare, anzi si va 
facendo ». 

E davvero questo lavoro 
compendia, in certo modo. il 
lavoro fatto. ma nello s tesso 
tempo quasi ne sollccita la con-
tinuazione. indica i limiti del 
fatto e le strade del lavoro da 
fare. 

Adolfo Scalpdli 

Franz Mehring 

VITA DI MARX 
Prefazione di Ernesto Rj^ionie* 
ri, triduzione di Fausto Lodino 
e Mario Alighiero Mjnacorda, 
Bibliotcca di storia, pp. 600, 
L. 3.000. 

Una biografia tuttora insu-
perata nella quale « Marx 
non c mai visto coipe un 
modello astratto ih rico-
struire, dclincaic, applau* 
dire, ma come un uomo 
vivente alle cui vicende 
tanto piii si pariecipa, 
quanto piu lc si intendo 
no, giudicann, correggono ». 
(Lrncsto Kagionien). 

Ignacio Hidalgo 
de Cisneros 

CIELO ROSSO 
DI SPAGNA 
Tr<ulu7ione di Cmxe Colombo, 
Orientamenti, pp. .190, L. 2 ^00 

Lc m e m o r i e ill un asso del-
l 'av ia / ioue spagnola , cite 
c o m a i u l o l 'actonaui ica re-
pubbl icana durante la cucr-
ra c iv i le . 

Francesco Valentini 
LA 
CONTRORIFORMA 
DELLA DIALETTICA 
Nuova bin!:uu\ a di cultura, 
pp. lt)0. L. 1 HH) 

Una critica dis incantata del 
neo idca l i s ino rtaliano. 

Franklin Franco Pichardo 

SANTO DOMINGO 
Traduzione di lgna/io Delogu, 
N'ostio tempo, pp. 200. I. l.̂ OO 

La storia di un pacse c h e 
negli nlrinii due anni ha te-
n u t o desta I 'at ten/ ione di 
tu t to il m o n d o 

Nella collana 
Le Idee 

Karl Marx 

SALARIO, PREZZO 
E PROFITTO 
I'rcfa/ione di Vinccnzo Vitello. 
PP 125. 1. 350 

La prima analNi in forma 
d ivu lgat iva dc l l e categoric 
fondamenta l i deH'cconomia 
capital ist ica. 

Charles Darwin 

L'ORIGINE 
DELL'UOMO 
Prefazione di Franco Paparo. 
pp 250. L 500 

U n c lass ico della ricerca 
sc icnt i f ica , una lappa fon 
d a m e n t a l e nella c o n o s c e n / a 
del la c v o l u z i o n e degli es-
scri v i v e n t i . 

Denis Diderot 
POTERE POLITICO 
E LIBERTA' 
DI STAMPA 
Prefazione di Paolo Alatri. 
pp. 185, L. 500 

La l cz ionc d c l l i l l u m i n i s m o 
nei principal i scritti pol i t ic i 
de l grande pensatore fran-
c e s e . 

Ernesto Ragionieri 

PALMIRO TOGLIATTI 
pp. 125. L. 300 

I tratti fondamenta l i del la 

personal i ty cti lturale e po -

litica di Pa 'miro T o g h a t t i . 

Lenin 

OPERE, VOL. XXII 
Trjdu/ionc di I"ei:ce Piatonc ed 
Elconora NcgarvilJc, pp. 380, 
L. 2.500 

Gli scritti dal diccmbrc 
1 9 1 5 al Iugl io 1 9 1 6 . c o n 
il t c s t o intcgrale di « L'im-
per ia l i smo , fasc suprcma 
del cap i ta l i smo »>. 

ristampa 

Karl Marx 

OPERE FILOSOFICHE 
GIOVANIL! 
Traduzione e r.ote di Ga'.va.no 
della Volpe, C!a>:-ici del marxi-
smo. pp. 290, L. 2 5tX> 

La « Critica della filosofia 
hegeliana del diritto pub
blico » c i * Manoscritti 
cconomico filosofici del 
1844», due scritti che 
hanno un*importanza es-
scnziale nella formazione 
del pensiero di Marx, pre-
sen tat i da uno dei piii vivi 
ingegni filosofici contempo 
ranci. 
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