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Morandi: una sorgente profonda 
un palmo di terra emiliana 

Giorgio Morandi 

Numerosissimi quadri, acquarelli, disegni e Fintera opera incisoria — Dalla lezione di fedelta ad una 
verita umana in piena retorica fascista, al progressivo arricchimento di una poetica rigorosa e moderna 

S' inaugura quest'oggi, a Bo
logna. l'attesa mostra cli Gior
gio M o r a n d i . Organ iz /a ta dallo 
Knle Bolognesc Mani fcsta / ioni 
Art ist iehe e daU'Ente Aiitnim 
mo della Biennale di Vcne / i a . 
qui'.sla larga rassegna dcH'npe 
ra pittorica e gial ica del Mao 
stro. scomparso poco piu di 
due ami i f a . e e.semplaimente 
ospitata nelle sale del I 'alaz 
zo dell 'Archiginnasio. dove di 
snlito sono ordinate le Bicnnali 
d 'ar te ant ica. La mostra appa-
re dunqiio come il giusto e re-
verentc omaggio della citta na-
tale a l l 'ar t ista ehe durante una 
intera vi ta non se n'e ma i al-
lontanato. lavorandovi con in-
tensita e coerenza per una Iun-
ga e ininterrolta stagione 
c rea t iva . 

M o r a n d i in fa l t i ha trascor-
so la sua raccolta e operosa esi-
stenza t ra la sua casa di V ia 
Fondazza e i soggiorni nella 
campagna di Gr izzana, suH'Ap-
pennino bolognese. Non era un 
uomo che amasse «d is t ra r -
s i » andandosene in giro per 
i l mondo. Gl i bastava poco spa
zio per lavorare e f a r v iverc 
1c sue immapin i . c L 'anima dc-
ve essere complcta in se stes-
sa : non e'e bisogno di sal ire 
sulle montagne o di scenderc al 
flume per t rovare Tat-qua: in 
uno spazio non piu grande di 
una mano. af fondate la sonda 
e picchiatevi sopra: ne sgor-
ghcranno sorgenti »: questo 
pensiero d i F lauber t s 'adatta 
benissimo a Morandi Egl i ha 
trovato la sua « a c q u a ^. la 
sua l infa profonda. in un pal
mo di ter ra emi l iana . dentro 
le m u r a di una umanissima cit
t a . assai poco frastornata dal
le mode ma tuttavia sensibile 
per squisita civi l ta al le ver i 
ta piu profonde del tempo. 

Non 6 possibile pensare Mo
rand i scn/a Bologna, senza le 
cre te e senza il verde a pochi 
chi lomctr i dal le sue porte. Ec 
co perchc quest a mostra mo 
randiana acquista un particola-
r e significato: con le opere. tan 
to ni t idamentc esposte a l Pa 
IBZZO del l 'Archiginnasio. M o r a n 
di r i torna a respirare nel suo 
ambiente naturale . dove la sua 
vfcenda si e svolta senza osten-
taz ioni . sottile c segreta. ma 
non per questo meno v iva e 
sof fer ta . 

Novita rispetto 
alia Biennale 
L a st ruUura della mostra cr i -

t icamente non presenta divcr-
sita da l la «re t rospct t iva » a l 
lestita i l giugno scorso al ia 
Biennale d i Venez ia : del resto 
i cuxator i sono gli stessi. R o 
bcrto Longhi . Lamber to V i ta l i 
e G i a n Alberto Deir .Acqua. C i 
sono tut tav ia parccchie novi ta . 
A i novantacinque quadr i esno 
gti a Venezia se ne sono ag-
giunti un 'a l t ra vent ina. in gran 
par te inedit i . che provengono 
dal lo studio del l 'Art is ta . t ra cui 
si t rovano tele del primissimo 
periodo della sua at t iv i ta . Cosi 
e aumentato il numero dpgli ac
quare l l i . Inoltre e esposto un 
r icco gruppo di disegni. fogli di 
in t ima ricerca. che permettono 
d i penetrare nel momento ger-
m i n a l e della f o r m a , di coglie-
r e i l p r imo annuncio della ge-
nesi f igurat iva . E infine l ' inte 
r a opera incisoria. ma i p re 
scntata a l pubblico nella sua 
completezza: centotrenta ac-
quefor t i e puntesecche. piii una 
silografia. 

• Questo solo fat to. gia di per 
se. sarebbe sufficiente a d a r e 
rilievo al l ' in iz iat iva bolognese. 
A Venezia infat t i le incisioni 
esposte erano una cinquantina 
o poco pi i i . O r a . chi sa quale 
peso abbia avuto tale lavoro 
aef la \ i t a d i M o r a n d i , non pu5 

che ral legrarsi della deeisione 
di presentare, in questa circo-
stanza, la serie compiuta del 
le a(C|iiefoitj che noi conosce 
vamo unic amentc da l l ' id i / ione 
emaudiana del 'til 

Quando si guaida il pen or 
so del l 'ar te mmaud iana . un pcr-
coiso che ahbr<i( ( ia piu di ses 
saut'anni d'assidua fatica da 
vanti al cavalletto. si rest a stu 
piti della continuita e deU'insi 
slenza esclusiva ch'egli ha de-
dicato al paesaggio e soprat-
tutto al ia natura morta . La li 
gura e un ecce/ ione: qualche 
r i t rat to e autori tratto, i l Nu-
do del '14. le Bannanti del '15. 
Per d i re cio che voleva d i re a 
Morandi bastava una casa die-
tro una siepe, un terrapieno. 
qualche albero: gli bastava 
qualche povero oggetto, un va-
setto con pochi f lori . una breve 
fila di bottiglie polverose e di-
suguali . Se si pensa a quali 
complicazioni e arr ivato i l 
« soggetto > nel l 'ar le contempo 
ranea. dai futuristi e dalla me 
tafisica a i surreal ist i . si pud 
capire quanto poco appariscen-
te sia stata la meditazinne li 

r iea morandiana circoscrilta ad 
una sorta di < mitologia > mi -
nore e fami l ia re , ad una visio 
tie in nessun modo « avanguar 
distica » sia dei modi espies 
sivi che dei \ a l o r i del l ' ispi ia 
zif)tie. La « mndernila » di Mo 
randi e da cereare a l t i o \ e . 

Un ideale 
» Canzoniere » 
La sua opera e come un idea

le « Can/.oniere > che grav i ta 
giorno per giorno intorno a l 
medesimo tema lissandone ogni 
minimo aspetto, ogni var ia / io -
ne. rivelandone con straordi 
nar ia acutezza c t repida/ ione la 
inesauribile sostanza. O forse 
e piu giusto dire che si t rat ta 
di un « diar io ». dove a l centro 
di una coscienza e di una sen-
sibilita eccezionali si raccol-
gono. passati ad un Tdtro di 
estremo rigore poetico. impul-
si , d r a m m i . inquietudini. t r i -
stezze e ra re Telicita. 

D a questo punto di vista si 
pud ben dire che Morand i e 

un classico contemporaneo. I n 
un'epoca di retorica novecen-
tesca da una parte e di f ran 
tuma/ inne del liuguagi^io dalla 
a l t ra . egli e stato un italiano e 
artista '•en/a retorica nonche 
un accanilo. pa/ iente. iiistanca 
l)ile el . i lxt iatoie di un lirmuag 
gio di alta piecisionp spi i i tuale 
e for male. IJegli arti^ti che 
appartengono alia pr ima gene 
r.i / ione del "!)(M). in un periodo 
di coerci/ ionc morale e di re-
staura/ ione artist ica. egli e sta
to cosi il piu fermo ad ap jwrrc 
un riliuto totale ad ogni tenta-
tivo di viola/ ione della propria 
integrita di uomo e di ar t ista . 
Per fa r questo. egli dovette 
impegnarsi in un lavoro d i con-
centrazione. esercitando tutta la 
potenza della sua anima su 
pochi mot iv i . su pochi da t i . di 
cui perd poteva avere un do 
minio assoluto. su di un bre
ve spazio da dove tuttavia sa-
peva di poter escludere ogni in 
trusione. 

Del resto in I ta l i a , ncgli an-
ni '20 e '30. per un artista del la 
sua generazione, quale a l t ra 
al ternat iva si poneva? Questa 

SI ALZA IL SIPARIO SUL 
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Di a l tn (ni.mro titoli si arnc-
chisoe la « CoIIezione di teatro » 
di Emaudi. sempre attenta alle 
novita della stagione teatrale. ma 
nutnta nnche d.i molte ri^fampe 
di orxre eia esistenti in altre 
coll.ine emnomiche. Tre tiloii. 
infatti. s«io npre>e di edizjoni 
note: Romcn e (imlictta (L. oOO) 
e La teiniH'^ta di Sh.ikespeare 
(L . 3VH. Snnta (Imranna dei mn 
eclh (L 500) di Brecht. 

Una novita as«o!uta "nvece e 
la ridttzionp teatrale <lel celebre 
hbro di Primo Levi snlla traeica 
esperictiz^i dei canipi di ^term mo. 
Se quefto e un unmn (L . ,SO0): 
«e ne narlera adeau.it inittite m 
occa^ione delle iniminftiti rap-
prp^iT»!.«7ioiii allPNtite dallo Sta 
bile di Torino Ci limitiamo per 
ora a seszn.ilarc le belle pamne 
premes'e d.iil'.Titore a q'.ie^to 
\o!umetto. nolle quail, tra l'al 
tro. «ono prec is ! i i cnteri che 
hanno i«pirato qiie«t.T r-duzioie -

< I-i materia di cui di>pf«ievaT>i"> 
era d a f.n troppo ^cett.nte' si 
trattava di decantarla. di Tirana-
larla. di t rame \m significato 
civi!e ed univer.^.i'e. di gindare 
!o spettatore ad una cnnchivone. 
ad i n a «entenza. senza jtndar-
gliela necli orecchi. senza pre 
sentargliela jsia fabbricata. Per 
questo. ad esemp'o. le SS de! 
camno no«i co-np.i:ono rruii sj l la 
seen* .. >. 

GUIDA 
ALLA MUSICA 

Non si p.iA dire che il t-lo'o 
del recente \oInmetto di G - J I - O 
Confalomen. Come si a*co!ta In 
mu<ica (« CIa*=e tmica ». n 161. 
Er i . L. 500 >. r.^pecchi fedel 
men'e il c<mtennto della trat-
tazione. almeno per chi si .ivpo*-
tas«e di tro\ar \T i n a «o-ta di 
gtiida a)'.a m:i<.o.i c!a>«\M S; 
trntt.i infat' i di ixia ran.dii^-.ma 
ed e%«en7iale ^toria della m i -
sica dall'antichita a Debussy. 
reeante alia f.ne di o?ni capj-
tolo pa.ffine di altri cr i ! :n sm 
problemi o sulle figure pi'i r;!e 
\an t i via via acefnnate nel 
cor«o deHespiisi7:one: =e mai. 
alcune idee sulla « forma i mu 
sieale si pos^ino trovare nei pri-
mi d:ie capitoli. impostati nel 
1'amhito della veeehia e superata 
estetica idealistiea. E a questi 
limitt se ne agniunffe un aitro: 
la trattazione. cioe. si arresta 
purtroppo proprio alle soglie del
la musica modema (si prevede 
forse ima seconda parte dedicata 
a questa materia?). 

I I volnmetto. conuiuiiie. ha una 
sua utilita divulgativa e potra 
servire a quanti vo!es«ero ap-
prendere i primi element i della 
storia della musica. In qtie.s'.o 
senso. vi si potra anche trovare 
una prima t Cinda » vera e pra 
pria alia ronoscen/a dos;li auton 
fciidamcntali. Per rhi vn!es«e 
a l l j rgare poi queite conoscenze. 
r.cordi.iaio la Bret p ttnnn dclla 
musica di Massimo Mila (Ki-
n.mdi. PHP: I.. |.VX)> e il volu 
mi't'o dedirato alia Musica nella 
Fischer Feltrnel l i e curato nel 
l'ediz:one itali.ina da L. Pesta-
!o/7a f U 1000). 

LA FAMIGL IA 

D E TAPPETT I 

I-a collana < II Picchio > del-
I'edito-e Hiftti dedicata alia let-
teratura iiawnstica di tutti I 
tempi e di tutti l pars;, ci ha 
la-rinti p.fi di una \olta per-
p!e.->>i per 1'estrema eteroieneita 
(t»M t.to'i mischiati sli uni a j i i 
a!t"i *en7a un preci=o criter.o. 
e "=ompre p-e<entati come sem 
plice letteratura d'evasione. n 
d-pentlentemon'e dalla d:versita 
di vak»"ip e s-an.fiea'o d"t s n-
coli autori. Puo pero capitare 
di ve'l^" riessimate opere ormai 
dim.^ntirate da tu't i . che al lo'O 
tempo de>tarono ^n!eresse o T I 
enntrarfno un crnnde sucres^o 
di puhhhco: ^ o le^to il ca«o 
dol'.'u'it-.mo \o!'.init!to. che rac 
o<"»2lie opere >lel!o <=rr.'.tore CtTio 
\ e - e I.uic Vrna'do Vassal'o noto 
rori !o p^eudonimo d; GandVm 
(Ixi famiaha DrTnppelti e Mt> 
vnlnnhi. I „ 1i0V S; tratta =o 
pratttitto di bo77etti di v t a ita 
liana «cntti spes^o direttamente 
per il teatro <\] p:u celehre in 
•erprete di que«ti c morhVoshi » 
f'i E'mete N'ovelli). nella ma^aor 
p i r te dei quali la comicita ^i 
es.Tir;«ee nella hatMita a effetto 
m m e d a t o . ra-enMndo anrhe la 
VA:s.int.a o il irrottesco: se mai. 
qwel che p'lo mteres«3re e i! ri
tratto de'.li piceola borjshesia 
impiejrat'Z.a dell'Italia umber 
t n a n 'tr ;ta di retorica e di 
=arri p'Ticipi fortemente reazio-
n.in.i e crYusa in tin an?usto 
eoncet'o della dunitA rtersona'e 
e na7iona!e Ma anche ;n questo 
n m ci si aspetti tropno. e ci s: 
aeeontenti della caricatura. cir 
eosrritta ai personacgi e ben 
lor.tana daU'asstimere un re 
spiro e un impegno piu ampi. 

GENITOR1 
MODERNI ? 

Senz'altro apprezzabile (e gift 
iw abbiamo parlato) e la col-

lana di Sansoni dedicata alle 
< Enciclopedie pratiehe». nella 
quale s«io previsti gli argomenti 
piti vari e attuali. la cm trat-
ta7ione deve esser condotta in 
nu>do da soddisfare le esigenze 
di una buona e larga divulga-
zione. L'inconveniente maggiore 
in una collana cosj concepita 
puo denvare dall'abiso delle tra-
dtizinm di manuali in lingua stra-
niera. de.>t:nati qu.ndi a letton 
e a temi profondamrtite diversi 
dai nostn: I'espmpio piu evidente 
e <=tato romito da I volnmetto dedi-
cnto alia eucina. nel quale si 
arnvava a descrivere in^re-
<i cuti assolutammte inesjstenti in 
Italia. 

L'na traduz.one e anche il ma-
nualetto uscito questa settimana. 
/ armtori mnderni ( I , . 900. I*edr-
7 one o ' lg^ale e n franre.se). col 
quale ci si prefigge di fomire a 
tutti una guida pratica nel d:f-
fKiIe niestiere di gcti.tore: un 
co.mp.to che peraltro e stato af-
frontato da diverse collane eeo-
rxim.che (Feltr.nelli . Fxliton Riu-
n.ti. Bornshieri . ecc.i, con n-
.s.iitati di .-ndi-cu-s-o valore. A 
parte quj iJi il const i i^ che non 
si puo negare a que=ta Tiizia-
tiva. moite riser; e dovremmo 
avanzare suil'impostazione di 
q.jeit opera, soprattutto per ta 
fretto!osi;a della trattazione. che 
troppo ambizjo^imente abbraccia 
problemi iontaniss;mi fra loro. 
preten.lendo di e-om.nare sotto 
ojrii a-petto il comp.to del gen;-
tore add.r.ttura dal concepimemo 
del bambno fxw a quanio que 
sti ha razgumto I'eta adu.ta. Inoi-
tre (a parte la sbn^ativa con-
d a m a xuziale delle doane che 
non dcsiderano la matemira) 
e facile co^liere qua e la molte 
reticeaze e riconoscere al fondo 
di mo.ti consigli un modello d: 
gen.tore p.ccolo borghe*e. d.scre-
tamente txnestar.te. facilmente m-
sento neU'ecortomia e nella mo
rale della < civilta dei eon^umi >. 

MENZOGNA 
E SORTILEGIO 

Di altri l ibn economici com-
parsi -n librena parleremo la 
prossima settimana. L'ultima n > 
vita delle edieole mvece e 
l'« Oscar » doppio (2 vo l l . lire 
700). contenente una delle opere 
piu mteressanti della nostra let-
teratura modema, il romanzo 
Menzoana e jortilepio di Elsa 
Moran'e. 

6 la ragione per cui i giovani 
piu v iv i di <iuel periodo, che 
pure sentivano crescere in lo 
ro a l t re spinte. a l tr i desideri ed 
esigpn/e. t iuaidavano a Moran 
di come ad un autentico mae 
stro. intuendone tutto il punto 
di f o r / a . Morandi cioe costi 
tuiva per loro una lezione di 
fedelta a i sentimenti. ad una 
sohna e consapewile delini/ io 
ne dell ' i inmo. in me/zo alle 
\oci feraz ioni e ai trofei del 
monumentalismo fascista; co-
stituiva un esempio di fe rme / -
za, un richiamo persuasi \o e 
severo contro le false propo-
ste dell 'eroismo ufl iciale. 

Sotto lo spoglie di un uomo 
comune, f ragi le e ritroso. che 
non osava mettere il piede fuori 
di casa, in un'epoca particolar-
mente diff icile. Morandi insom
nia portd a termine un'opera-
zione di ver i ta . unica nei suoi 
ca ra t l e r i , con dei risultati de-
gni dei p iu grandi maestr i del
la pi t tura europea contemiwra-
nea. I n lui il rifitito del l 'avven-
tura estetica e dello sperimen-
talismo del le avanguardie na-
sceva dal la convinzione che la 
ar te e solo un equil ibrio strug-
gente. una misura intellettuale 
ed emozionalc spinta ai confini 
dell ' indicibile. Per questo egl i 
non fu futurista. e per questo 
non sviluppo il momento me-
tafisico in cui pure, tra il ' IB 
e il '20. si senti coinvnlto. I n 
realti i egli fu un solitario. M a 
per essere tale in maniera frut 
tuosa e vi ta le . sotto 1'aspetto 
moderatissimo e conservatore 
della sua persona e dei suoi 
at teggiament i . quale energica 
oslinazione. quale sicura co 
scienza delle prnprie ragioni e 
della propria forza dovevano 
essere in lui . E' questo. credo. 
il punto da cui bisogna part i -
re per capire Morandi e il va 
lore del suo inspgnamento. 

M a non si creda che la sua 
opera, cosi monocorde nella 
scelta dei temi . sia poi un'ope-
ra monotona. A pensarla in 
astratto in realta 6 questa la 
idea che se ne puo avere . ma 
c un' idea che non corrisponde 
af fat to al ia sua ar te Morandi 
cioe pud essere monotnno solo 
per uno spettatore frettoloso. 
per chi non e abituato a consj 
derare la cnmplessitii e la gra-
dualit;'] dell'esprpssinne poeti 
ca . E ' * monotono > un no' co 
me puo esserlo Proust, come 
puo esserlo Pe t ra rca . E ' il fat
to che la sua opera crescc su 
se stessa e si sviluppa al l ' in-
terno di uno stesso argomento. 
d i e puo dare una simile impres-
sione M a 6 un'impressione de-
stinafa a cadere quando i qua 
dr i si c vedono > tutt i insieme. 
come c- accaduto a chi li ha vi-
sti a l ia Biennale e come acca 
de a chi l i vede ora nella mn 
stra bolncnese Ouni quadrn 
e diverso. d i \erso nel tono. 
nella luco. nel sentimento. nel 
la sua recondita sostanza. Xon 
si t rat ta quindi soltanto di una 
diversity formale . m a di una 
dKers i fa chp ha origine in sen 
sazioni p i l luminazioni d i f fe 
renfi Basfa un minimo di con 
suetudine con quest i quadr i 
e la lor.i Ipltura diventera 
anerta . r icca di sqrpre^e. r m o 
zionanfe. 

Al lora. m a g a r i . ci si accor fe 
ra che Morandi ha saputo Ml 
t ra re una cultura fieurativa 
quanto ma i vasta. che egli cioe 
e stato € chiu«o •» soltanto co 
me e a chi riteneva opportuno 
Ci si accorgera che nnn solo i 
suoi can" antichi . i l «uo Giotto 
e i snoi Quattrocentisti . vivono 
remotamente e per invisihile 
osmosi nel suo macisfero. non 
solo Vermeer . Chard in . Corot. 
ma anche Cezanne, anche piu 
di una sucerstione contempo 
ranea. Non e af fat to vcrn in 
al t re parole che eelr non sa 
nessp o non ronoscessp cio che 
intorno a lui e in Europa si 
faceva. 

Girando le sale del Palazzo 
dell 'Archiginnasio tutte queste 
impression! si rinnovano e i l 
colloquio con le opere si fa 
int imo e serrato. 

Quando Morandi mor i aveva 
settantaquattro anni . M o r i pro
prio nei giorni d 'apc i tura del
la X X I I Biennale \ e n e / i a n a . 
Ora . con la mostra di Bologna, 
e come w d e r l o l i tornare . K 
I ' immagine che ne abbiamo e 
destinata a restare. ad aumen 
tare d'intensita col tempo. 

Mario De Micheli 

Ancora su « impegno » e « disimpegno » 

Crisi di nostalgia 
T 

e f ughe in a vanti 
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Cli iiiK'llrlliuili coinunhti 
Sf»/H> m cri'iiS l.o nffrrnm 
Carlo lift sM//'r.uropi'o. / .« 
i/« /XT rvrln nmht' h'om'lln 
i lif [line hit sti/ ( i i i in io ihin-
*ntn, iwr ccr/i i er\ i / IO /C /M I -
nitiiitilv. liiihi i cnlii ili Un 

I mntii i'v 1,'niniiii mcrr-
lulu mi tiiiiiinlihilili) tlflltt 
liiliziailr fiulili, ii i mi *;»r// ' l 
cull in iilc. ili IV inliiivntn-
i mil il'n a vlu- In nitliliva (il 
imililiii HI rclihc un pinto con 
It' i'wj;r»irp di csi>nitsioiic 
iiiilniioiiin i' iTtiitiiti firn/iiii' 
drlln (lillmil. ilillii fiinzimir 
inli llcllimlc. Si ciln liill'in-
sitino lillmiiti. II nulii'iiii, 
In sloiin del \uiiciilisnio. Ci-
dr. vie. inM un unlet iilc ili-
sprrzui firr I'mi niiiln u in
finite \lniicn » 

I'orcvlln /iiiiln inrccr di 
<t slriiniciilidi\iiii drlln jnn-
l>ttuintilii i ntitnnisiii .> aiuhr 
sv riVmiinK', hoiili) sun, i7ir 
l'inlliirn:ii « i hr H iiiiirxisinn 
pun M i n e rsncilitln snllii 
cull in n ilidiiiini ii /• <i lull'ul
tra i hr %uprrl\fiidr •> 

In iosliuizii. siciuiiln Un, 
il cnsiililclln « //il/ii'i.'iiu » 
dtll' inlellrtliiidc, il nindn 
iituitiiinn in cui r<\n ii !• 
vriiiito stnrictviicnlc confi-
ptirnndn nrf-li mini drlln lutt-
tiiulin imlilii'.ciiln c drl do-
pneitcrni mrrldir un'rnnrii-
mn itiriiriiaziour drlln « ^m-
pililii coUiliiziomdr dri no-
stri intcllcttiuili » c f/i>//ii /o-
ro a trndrnzn n rovinnrr Mi/* 
to per nit rrrr\sn di pnrlr-
cipitzionr r tin lot r. inlr n 
diir prr liiiiilcnnzii di rim-
i iitzioni nnpi nlmtililc r \e-
t'tr I I . Anrhr I'rpiwlio drl-
I'imprano rirntrrrrhhr dun-
ipir nrllr crnntuhr drll'in-
pimrihilr I izin tmslnrmisti-
ro drll'inlrllrtliiidr itidinno 
II pitrrrr, non pcirptino, e 

allioruto anrhr in malic del
le rispostc fornitr a tin quo-
liilimin torinrsr che sia con-
iliicrmln in qnriti uinrni 
iin'im / I I I 'S/M siiU'itiiiomriilo 
tin fili <ii rillmi ilidinni Ir 
puo dm si the per lidmii sin 
un inizio di -minimr auto-
ctilicn K 

A uni semlnit per In ve
rita che si Iralti di an di-
scnr\n mmai inihio, come 
ipirlln di I rr\lo di < hi hil 
scnprrlo In chim e drl u di-
simprpno II nppimlo come 
tmlidnln ml n^ni Inrnin di 
piu In ipnzitmr •• e\li liore » 
le maumi come ulilii alia 
prnpiin u iiiliinit hrlla », si-
(inn per meno conlrwiihili 
motii i>. 

A ijunnti di co\loro mm 
con\ijilieiemmo colenlirri 
di rilrimcrii le due ttmlr-
irnzr \ttl /in m o inlrllrltiin-
Ir che uno dei pndii della 
mndeimi MM inlnn'm lunatic-
se. Mux II eln i. lenet a ni 
aim imi tiile\ihi ml /''/•'{. 
menlie la (leimania sinnlilln 
era in plain n una CII'M" di 
enmme pnilnltt per lit sta
tin d'Eutopn l'.s\e cnsliltii-
wono mm loimtdazione. hen 
piii rut!inula r riuorosn di 
tfucllc tic till odierni « di\im-
peuniiti ii. di tin modello ili 
tillit ilu inlelletlunle che vital 
siil/rnfw" alia prewitmc dri 
r i intrmit i . came li tliiama lo 
</rsso IT'chrr, tdlndcitilu id-
In lempesloKii lenlln the lo 
rirconda « Scienza i> e a po-
liliia i> sono (i pi nil wiolii ii 
ret ipruenmente imlnname: 
di piii la s»r<xn » vciriirn 
delln pnlilicit i> •"• alilaiinma 
Ms;n//(i M//M <I pnlilicit the 
l\e\r rwete proplfjllillil » 

Ma tmni propria le Inndit-
metlln di f/iifs/ti «/isrors'o so-
un sfiifc scartlinutc. Per che'* 

Mn propiio pet che nepli til-
linn drcrnni e s/n/o xotto-
po\io a HUM crititn radicidc 
il lipo ili «l i \ i - imic del la-
\ H I I I M I / i\mile ewo ripo\itva. 
Ant he tin pane dcfili I>S/I«»< 
nenli della ciillma Iniitsheir 
della cri\i. mn lopittttttlta 
did cnil\nlidui\i deH'iillertln-
tit n pnlilicit e ideale drl 
mot inieitln nprritin. 

(ltam\ti r \lalo il ]iin lu-
cido tern it n di que •si a situn-
zione ed ha roiescialn I'im-
pmlazitmc it elieiimiti. Si 
pensi. pi r fair un solo c<em-
pin. the liihiama il cliinn 
della linllitiiliii tmtici ociima. 
al comidewo rappoilo di 
unitutlistiiiziuiic tut M / I I M I -
/in e polilicu che cfili pro
pane fin un cello seiistt 
II .. / / fi/«Mi/ii reule nan e e 
unit puo non c\*crc nllii che 
il politiian. etili seme). 

\iUlliiliii di ipif.li i enli 
mini i in hit t nlllln dire < ri-
M' </I7/<I iiilliini nliln ante e 
dispeitsaliii e di siiL'i:f::M. Ci
ne dell'inlelleUmde route 
<( mime I I . nut am he leiulcn-
ziiilmrillr come nuitili n 11 /«•<•-
nica » Powinmo nipitc the 
u lalimi dispiiticin Ma e SII 
i/ncsta Ittreiln. i in / io \ /o . In 
M' intilin o no. n luli.i lit all
ium ilidiima dal mm imenltt 
opcraio e iliti comuni^li in 
prima linen, the ousii si com-
/>u//i- lit luilliifilia. the si con-
qui\lu il dirilla di essere /n»-
mini del propiio tempo. F.d 
e interna da questo terrain 
ihe si /IOSSOIIO siiiiis<7ieriir/' 
le na\laljie tiicaiche e de
limit imc le U'-he in MI anti 
tin le In in i in mi null enli 
t maumi siicialilemocialii /ip) 
ili i hi si propone di ninmi-
nictate, con qutdchc lelli-
licit, il /iionrcsMi iieoiapila-
I illicit 

Chrysler, Ford e General Motors accrescono la loro 
penetrazione nelTindustria del vecchio continente 

Delle auto prodotte in Europa 
1 su 3 e sotto controllo USA 

Un'offensiva sistematica - II problema deIP« auto sicura» - La 
conquista «strisciante»- Le reazioni della FIAT e della Renault 

Un aspetto del recente Salone dell 'auto a 
distico, alcuni modelli di • auto sicure a 

P a r i g i , dove I ' industria americana ha presentato, con un forte lancio propagan-

L'autunno CO ha visto un nuo-
vo sviluppo della penetrazione a-
mencana nell'industria europea 
dell'auto. I-e \et ture Simca. per 
In pnm.i \o I ta . recano la stcli.i 
a cuiqiif punte della Chr js le i : l.i 
Ford ha pre«o accordi con il go-
\erno francese per istallare il 
suo terzo grande stabilimcnto sul 
noMro continente: la General 
Motors intensifica la sua pre-en-
7a incrementando la produzione 
della OJM'I . ancora l.i Clirys!«'r ^i 

aH'assaltn dcII'Eurnpa autoniotir-
listica. Gli in\e<>timenti USA. nel-
I'area della CHE. per quanto n-
guarda il sdlore dei mezzi di 
trasp<nto (il piu apiK-tito m^ie 
me a quelh della riieccanita. e-
Iittronica e chiiiuca) yono pas
sati d.ii 128 milioni di dollar! del 
I960 ai Mil dell'anno in cor^o 
Anno dopo anno la rete del ca
pitate amencano r i e e«-te«a un 
po' dappertutto allarmaudu le In
dustrie i uropee e. mdirettamcn 

e assicurtit.i un ruolo predorni ! te. spinm-ndole a tro*.ar"-i nuo\i 
n.tnte tra gli a7ronisti della te«le ! =l*K<hi nei p a c i smialiMi 
=ca NSU. Q.ieMi sono =o!tanto r j P«« c=*ere intrress.inte cor.o 
fatti piii "Mlicnti di un'offensiva • 
«he uene condotta da alcuni 
anni con sistemiiticita e. in modo 
pre\alente. a t t ra \er -o I'acquisto 
o il controllo di «ocieta gia e ' i 
'tenti E* «ta!o calcolato che og 
gi . su 8 milioni di auto prodoMc 
in Euro|)a. circa due milioni e 
mezzo «ono sfornate da fabbri-
che controllate dai tre " b i g " del-
rindustria statunitf n<c: quasi una 
auto su tre. 

La poten7a dei giganti amen 
canr e tale da far venire le \ t r -
tigini a chi non e abituato alle 
c fre con tanti. tanti 7en, Ne; 
1W5 — anno record negh Stati 
I n i t i per quanto nguarda la pra 
du7ione autonx>nili<-tica '12 mi 
lioni di \e i ro! i . la mc-ta della 
prodii7ione mondiale> — General 
Motors. Ford e Chr>-!er hanno oc 
cupato. n^pettivamente il p n 
mo. il secondo e il quinto posto. 
nella graduatoria delle maguion 
<ociet«i l "S \ p'lhblicata da For 
time. Ford e C h r ^ e r hanno "-ca 
\alcato rispcttivamente la Stan 
dard Oil e la Mobil Oil. I.a Ge
neral Motors, che ha prodotto 
qua«i cinque milioni di vetture. 
detiene da sola \\ 2.1 per cento 
del fntturato delle la pin crandi 
«ocietA americane e il 23 per 
cento dei profitti comple^sur. I I 
«uo fatturato e di 1.1000 miliardi 
di lire (il bilancio dello stato ita 
liano e di 8 000 miliardi) e i suoi 
profitti ammontano a 1.150 mi
liardi di lire La somma dei fat-
turati della G. M . Ford e Chry
sler supera nettamente J tre 
qirinti del reddito nazionale del-
I' ltalia. 

E' partendo da queste bast che 
le Industrie americane muovono 

=cere il panorama attuale della 
pre=en7a L'SA nella prnduzinne 
automobihstica europea. I^i Ford 
ha una filiate mglc^e che pro 
dure c rca W l 000 vetture all'an 
no e una tede^ca che ne fabbri 
ca 400 000: ess.i cor.ta inoltre 
«u due stabilimrnti di montag-
txio. uno in Olanda e uno in Da 
nimarca per complet ive 40 000 
auto annue: un nuovo bnl70 in 
avan'i sara compiuto quamlo cli 
accordi con il covrrno francese 
per ristalla7ione di un aitro 
Crande «tabi!imento. saranno 
niesvi in pratica I-a Chrvsler, 
oltre alia Sin>ca e a! controllo 
della NSU. ha piccoli sjabilimenti 
di montaccio in Ilelcio. Danimar-
ca. Svizzera e Spagna 

Î » General Motors e pre^ente 
innanzitutto in Germama con la 
Opel (700 000 vetture all'anno e 
oltre 50 000 dipendenti): in In 
ghiltcrra con la Vauxhall (nono 
stantc la crisi attuale produce 
2-S0 0OO auto>: pos^iede inoltre 
stabilimentr di montaggio in Bel 
gio e in Svi77era. 

Sembra inoltre che la General 
Motors abbia in programma di 
pffetluare in Belgio il magcior 
investimento unitario mai effet-
tuato all'estero dagli I'SA dopo 
I'acquisto della Ford incle«e nel 
I9C0 per ^W milioni di dollari 
II nuovo investin^ento e previsto 
— recondo. quanto informano. 
Francesco Magistrelli e Gugliel-
mo Ragozzino nel numero R di 
Problemi del Social is mo — per 
il valore di 100 mihoni di dol
lari. t Verranno montati mo
delli Opel, costruite parti stacca-
te e forse verra spostata in Bel
gio la costruzione di alcuni mo
delli VairthaU (G . M. inglesc). La 

General Mo'or.s copr.rii unj par
te della sjx'sa che per il re-to 
s;ira ^ostenuta da un con^or/io 
t>elga etl euro|)co di banc he >. 

I'er comprendere la comples 
sil."i della fun/ionc* degli invi-sti 
rneiiti l *S \ neH'iiidustri.t aiitomo 
liilistica euroixM M deve tener 
conto del fatlo che la ()|»el e 
s|>oita vetture anche negh Stati 
t'niti e che. conteniporaneamen 
te. minac-cia di scal/.ire in Ger
mama il prcdorninio della D.inn 
ler Iten7 e della Volkswagen 

Una nnova, insidiosa anna del 
la concorreiu.i americana e Tar 
comento dell '* auto piu sicura >. 
II problema. ovviamente. e rea-
le. T»cr.ici di tutto il mondo ban 
no oimoMrato che. con una serie 
di accorgimenti. sarebbe pos'i 
bile costruire vetture tali da as 
5 curare ai loro passecgeri mag 
giori probabilita di evitare inn 
dc-nti e. in ca^o d'mcidente. una 
macciore protc-zione Alia fine 
dell'anno «aranno pubblicati ne 
Cli Stati Uniti i 26 articoli della 
legde. cia approval a dal Scnato. 
per rrndere le aulo meno n-
sehiose. Le ca«e americane nel 
frattempo harno cia introdotto al 
cune modifiche 'ben poca cosa in 
confronto a quello che si po 
trebbe fare s^ alia sicure77a *i 
do'^e !a neccssar.a p- or.'.ai. 
hanno commciato a preparare le 
nuove catrne di mon'agcio: ai 
recenti Saloni dell'Autn di \jnn 
dra e di f 'angi . hanno messo l"ac 
cento suj nuovo tema. 

L'imbara7zo di ditte europee. 
come la F I A T , e appar«o note 
vole: alcuni articoli pubblicati 
dal quotidiano torinese apparte 
nente al monopolio italiano del 
I'auto. hanno cercato di mini-
mizzare le novita statunitensi 
Ma ii problema e ormai stato po
sto e nei pro>simi anni. a mano a 
mano che I'opmione pubblica sa 
ra sensibiliz7ata. il vantaggio de 
ch americani si fara scntire 

Non e tuttavia da credere che 
G. M . Ford e Chrysler abbiano 
gettato tutto il loro pe^o nella 
battagha. ne che abbiano inten 
zione di farlo. I colossi america 
m hanno scelto la via della pe 
netrazione c della conquista gra
duate. « strisciante » potrebbe 
dirsi. per due motivi, uno eco-
nomico e I'altro politico; il mo-

t u n cconoiiiico consibte nel ti-
nioie di una crisi «]• sovrappro-
dii7iiMie (impi.intarc nuovi sta-
l>ihmenti in misura sproporzio-
nata risi>ctto alia crescita della 
dom.mda eli auto |>otrebt)C com
port.ire pesanti contraccolpi); 
quello politico e fin trofipo evi
dente': Itasta ossc-rvare le rea
zioni golliste alia |>enetrazione 
in Fr.incia del capitate america-
no per comprendere quale tcrre 
nioto nello scacchicre internazio-
n.ile prov ochcrc bbe una < guerra 
totale -i USA pe'r annientare Fiat. 
Renault. Volkswagen che. nei ri 
speltiv i p.iesi. rono pilastn del 
sistema economico 

lx" prime reazioni alia concor-
ren/a U.']\ da parte dclla Fiat 
e della Renault, del resto. no-
trebbero essere considerate co
me un'anticipazione di un rom-
movimento di ben piii ampia 
portata: gli accordi della Fiat 
con I'URSS. la PoIon(a e la Jugo
slavia. della Renault con I'URSS 
e la Romania indicano chiara-
mente la strada che I'industria 
europea non esiterebbe a imboc-
care 

I-i straiegia americana tiene 
cor.ro di qucsti fattrm. cosi co
me tiene conto della e>istenza 
del MFC. manovrando per lince 
interne e graduancto le fasi del 
1'atfacco Si tisano jxrcio J»;I 
strumenti pni diversi. dall ' im 
pianto di nuovi stabilimenti al-
I'acquisto d'una parte del pae-
chetto azionano d'una societa 
gia e<istente (nel ca«o della 
NSU. alia Chrysler e Mato surfi-
cien'.e comprare il 15 per cento 
delle azioni per assumere una 
posizione di controllo). La stessa 
colossale operazione della Fiat 
nel lTnione Sovietica. lungi dal-
I'essere ostacolata dagli USA (al-
meno da quando d fatto com
piuto). verra finanziata e garan 
tita da una banca americana 
I giganti statunitensi. in definiti-
va. ctrcano di ridurre al mini
mo le contraddizioni intercapita 
listichc della « guerra dell'auto » 
cointercssando gruppi europei al
ia loro azione e ottenendo j'ap-
noggio dei govcrni dei paesi oc-
cidentali. 

Silverio Corvistori 
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