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Un numero speciale di «Critica marxista » 

I PRIMI VENT ANNI 
DELL' ITALIA REPUBBUCANA 

Antifascists, democrazia e socialismo — II carattere nuovo, I'accresciuta ampiezza e la persisfenle debole 

concenlrazione della classe operaia — II partilo unico — Important scritti di Emilio Sereni e Giorgio Amendola 

Lettera da CUBA 

Sta ormai per concludersi 
uno degli anni piCt tormentati 
e sintomatici della nostra sto-
ria recente, il 19G6. Ci6 che e 
accaduto nel mese di novembre 
ha assunto, e per piu versi, un 
vero e proprio cara t tere emble-
matico. La sommersione di tan-
ta parte del territorio nazionaJe 
ha indicato, almeno lo speria-
mo, quanta illusorieta e primi-
tivismo analitico, da una parte , 
e quanto infondato — o interes-
sato — ottimismo, dall 'al tra, 
stessero alia radice di tesi po-
Litiche, che hanno trovato so-
stenitori in apparenza fanta-
siosi e brillantj, tutte fondate 
sull'ipotesi di una indefinita ca
pacity di espansione e di razio-
nalizzazione del capitalismo 
italiano. 

Un paese in balia degli ele-
menti natural! mentre il pro 
gresso scientiflco e tecnico per 
mette . ed ancor piu promette. 
imprese clamorose: uno stato 
«potente con deboli e de-
bole con i potenti > che 
ha rivelato, come in al tre 
storiche occasioni. clamorose 
e. per noi. non inattese carenze; 
una classe di governo incapace 
di trovare. autonomamente. la 
forza di riconoscere almeno un 
indennizzo alle incolpevoli vit-
t ime delle catastrofi novem-
brine o di prospettare. per pro
pria iniziativa, una pubblica e 
spietata analisi sulle cause re-
centi e meno recenti di quei 
fatti; tutto cid disegna in ef-
fetti immagini ben diverse e. 
soprattutto, ap re ben diverse 
prospettive. E sara proprio per 
un caso che. nonostante il carat
tere nettamente conformistico e 
registratorio del progetto di 
programma quinquennale. non 
£ stata trovata forza — o con 
vinzione — sufficiente per ot-
tenerne I 'appmvazione dai due 

rami del Parlamento entro quel 
1066 che avrebbe dovuto rap-
presentare U primo anno del 
suo funzionamento? 

A conclusion] non dissimUi si 
giunge ripensando al 1966 come 
all 'anno nel quale cadeva il 
ventesimo anniversario della 
fondazione della Repubblica. 
Una classe dirigente sicura del-
fa propria forza, coscienle della 
propria egemonia non si sa-
rebbe certamente lasciata sfug-
gire 1'occasione per un ripensa-
mento critico o quanto meno 
per un bilancio d'insieme vol-
to a porre in evidenza, su di-
versi piani ed in variabili pro
spettive, conquiste realizzale e 
problemi aperti . Non pare pos-
sano insorgere dubbi, invece. 
che tutto cjo non e awenuto , 

che, assolti gli impegni d'obbh-
go in termini di cerimoniale e 
di qualche stanca cd inevitanile 
quanto banalmente propagandi
s t s trasmissione televisiva, la 
Repubblica ed i suoi vent'anni 
sono stati quasi furlivamente 
gettati nei dimenticatoio. 

Riflessione 
critica 

Ancora una volta la riflessione 
il ripensamento. il bilancio, so
no rimasti patrimonin della cul 
tura e dei gruppi politic! di op 
posizione: brut to segno per una 
classe che si autodefinisce di 
rigente. se e vero che. come 
c stato osservato. quanti ron 
sappiano guardare in teimin: 
critici al loro passato. ben dif-
ficilmente potranno proporsi 
obbiettivi di costruzione per il 
futuro. 

II numero 5 6 di * Critica 
marxista > (1) che contieue una 

dozzina di scritti dedicati al 
20. della Repubblica italiana — 
ed altri sono gia programmati 
per r immediato futuro - offre 
una concreta quanto macrosco-
pica riprova di tutto cid. Ed 
anche. va detto e sottolinealo. 
della capacita df-gli intcllettua 
li e delle forze politiche che in 
essa si riconoscono, di rivedere 
autocriticamente l'opera pas-
sata. « L'alluvione, si legge in-
fatti nella presentazione del fa-
scicolo, e venuta a richiamare 
la nostra attenzione su qual-
cosa che anche nel nostro piano 
redazionale non era forso stato 
considerato in tutto il suo so 
stanziale e decisivo rilievo >. 
Si dia attenzione comunque al 
saggio di apertura del direttore. 
Emilio Sereni, Analisi strut-
turale e metodologia storica. 
Antifascismo, democrazia e 
socialismo nella rivoluzione 
italiana, forse il piu impegna-
tivo e pungente di tutti. certo, 
per il forte accento metodologi-
co inteso a distinguere la natu-
ra del giudizio storico in gene-
rale da quella del giudizio po
litico (e del giudizio storico 
contemporaneo), ed a fondare 
quest'ultimo sulla < piu attenta 
analisi storico-strutturale della 
formazione economico-sociale 
in tutte le sue principal! fasi 
di sviluppo da noi direttamen-
te osservabili, nella conside-
razione della storicita del rea-
le. ma anche per una corretta 
indicazione del terreno sul qua
le si e combattuto e si combat-
te per la "rivoluzione i tal iana". 
un terreno riconoscibile per 
strut ture economiche di base . 
dalle quali quell'ibrido innesto 
che le caratterizza estrae per 
le classj dominant) e sfrutta 
trici ogni sorta di " rendite " 
(fondiaria. urhana, speculativa. 
monopolistica. di sottogoverno e 

& 

I H tascflbili» della seftimaiui 

Le poesie d'amore 
di un rivoluzionario 

La camera poetica di Rafael 
Alberti e strettamente legata con 
le vicende del nostro tempo, delle 
quali egli fu sempre — per sua 
consapevole scelta — attivo par-
tecipe; e non nel senso che le sue 
poesie possano ndursi a stretto 
autobiografismo: limpegno civile 
deH'uomo democratico. che vede 
sconfitta la propria terra e che 
pot assiste nel suo peregrinare ad 
altre sconfitte, ad altre ingiuste 
sopraffaziont. lascia una profon-
da traccia net versi. determina i 
torn ora nbelli ora addolorati 
ora fantastici delle sue compo-
lizioni. 

Rafael Alberti fu dappnma pit-
tore, poi verso il 1924 poeta ac-
canto a Garcia Lorca. poi dai 
1927 partecipe del surrealLsmo. 
sotto I'influsso del grande poeta 
barocco Gongora. poi marxista 
e rivoluzionario. esulc. vincitore 
del Premio Lenin nel '65. Ma non 
e difficile individuare fra tante 
esperienze di vita e di poesia 
certe caratteristiche di tempi e 
di stile che restano costanti in 
tutto U suo vario canzoniere: ne 
pud essere un esempio questa fe-
lice raccolta di Poesie d'amore 
(un tema non esclusivo ma fon-
damentale nella sua poesia. come 
in quella di Lorca). curata da 
hri stesso per Mondadori (c O-
sca r» . L. 350). nella quale versi 
di epoche tontane fra loro, pos-
sono stare molto bene gli uni ac-
canto agli altri e rivelare nell'in-
sieme una voce originale che dif-
flcilmente si dimentica. 

CECHOV 
C STRINDBERG 

Con on secondo volumetto u-
•cito questa settimana i'editore 
Garzanti completa una discrete 
acelta di novelle e racconti di 
Cechov: il pnmo s'intitolava I 
grandi racconti, questo La step-
pa e altri racconti; entrambi co-
stano 350 lire e sono preceduti 
dalla medesima prefazione in 
forma di voce d'enciclopedia. in 
cui troppo insistent! sono secon
do noi le lunghe citazioni delta 
storia della letteratura russa del 
principe Mirskij; ne sarebbe sta
ta inutile una spiegazione dei cri-
teri della scelta e una guida piti 
attenta alia lettura. Tra le altre 
•dizioni economiche di Cechov 
ricordiamo quella di Mursia (lire 
2.000). e soprattutto quelle com
plete di Sansoni (L. 3500) e di 
Rizzoli (BUR. 12 voU.. L. 3.400). 

Dello scrittore svedese August 
Strindberg (1&491912). invece. in 
•dizjone economica cooosciamo 
soltanto uno dei primi romanzi. 

La sola rossa (nella BUR e nel
la BMM di Mondadori); apprez-
zabile quindi I'iniziativa dell'edi-
tore Sansoni di accogliere nella 
bella collana dei « Capolavori » 
un romanzo. Gli tsolam di Hemso, 
e due racconti, Ptetro e Paolo 
e Veglia funebre a Tistedalen 
(L. 350). che rappresentano no-
menti e temi diversi della car-
riera dello scrittore e commedio-
grafo. Mario Gabnelli. in una 
breve e chiara presentazione, giu-
stamente insiste sul valore del 
romanzo. considerato generalmen-
te come il capolavoro dello scrit
tore. una pausa solo apparente-
mente scherzosa. sul cui sfondo 
si sente I'espenenza del natura-
lista e la maestria dello stilista. 

ARTE E 
ANTIQUARIATO 

Non sono mancate recentemente 
alcune interessanti novita nelle 
varie collane d'arte. delle quali 
abbiamo gia parlato piu volte. 
Da segnalare innanzi tutto i due 
ultimi volumetti dei «Diamanti 
dell'arte > dell'editore Sansoni. 
una collana sena che si mantie-
ne sempre al hvello pregevole 
dei primi volumetti: LioneUo Lupi 
ha curato un volumetto dedicato 
al Palladia. Piero Pacini uno de
dicato a Serenni; u prezzo ba 
subito un leggero aumento. e 
dalle 450 siamo passati alle 500 
lire. 

II IV volume dei « Classic] del
l'arte > Rizzoli contiene L'opera 
completa di Raffaello (L. 1.000). 
brevemente presentata dallo scrit
tore Michele Frisco (gia e stato 
notato che sarebbe stato meglio 
affidare queste presentazioni a 
specialisti), e curata con gusto 
e serieta da Pierluigi De Vecchi 
(e un peccato che per evidenti ra-
gioni di spazK) si sia sacnficata 
I'appendice dedicata alle «al t re 
attivita » di Raffaello). Al sotito. 
si potra trovare in questo volu
me una ncca messe di notizie. co
me raramente altrove. e una mi-
nuta descrizione di tutte le opere 
pittoriche; ancora una volta pe-
ro dobbiamo lamentare la medio
cre qualita delle nproduzioni a 
colon: dato Timpegno della col
lana. era legittimo aspettarsi ri-
sultati migliori. Aggiungiamo infl-
ne che. per quanti volessero me
glio conoscere la personalita di 
questo grande artista. nella BUR 
e uscito anni fa un pregevole vo
lumetto comprendente tutti i suoi 
scritti (a cura di Ettore Camesa-
sca. L. 100). 

Non certamente economico ta 
senso assoluto. ma conveniente 
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rispetto alia quantita delle noti
zie e all'eleganza della veste ti-
pografica e VEncyclopedia dell'an 
tiquartato pubblicata da Sansoni 
(L. 7.500). tradotta da un'edizio-
ne amen'cana (di Louise Ade Bo-
ger e H. Batterson Boger). ma 
adattata e ampliata da Nicoletta 
Avogadro Dal Pozzi. Le « voci » 
sono numerose. trattate somma-
riamente ma con chiarezza, e 
comprendono anche — come e 
piu che mai opportuno per una 
simile materia — osservazioni 
sui costumi e sui gusti delle va
ne epoche: peccato che spesso 
a ulteriori precisazioni in questo 
senso gli autori americam abbia-
no preferito le frasi generiche e 
owie sempre a portata di mano 
in repertori di questo tipo. Ma a 
parte queste e qualche altra tne-
vitabile riserva. l'opera nsulta 
di gran lunga prefenbile (e alia 
fine dei conti piu economica) 
dei vari libretti comparsi in que-
sti ultimi tempi sulle cosiddette 
arti minori e ispt'rati in genere 
a una comunicazione superficiale 
e convenzionale dell'arredamento. 
facilmente insenbile nella civilta 
del consumo. 

RIVOLUZIONE 
FRANCESE 

La Rivoluzione jrancese di Al
bert Soboul, allievo di Georges 
Lefebvre. e on classico della sto-
riografia sulla Rivoluzione. nsul-
tato di una serie di studi condotti 
dall'autore da vari punti di vista. 
alio scopo di far luce sulle effet-
tive conquiste e sui limiti e le 
contraddizjonj del movimento ri
voluzionario. anche in vista de
gli sviluppi futuri della storia 
d'Europa. Un'opera fondamentaJe. 
quindi, che opportunamente I'e
ditore Laterza ha recentemente 
ristampato in edizione economica 
(2 volL. L. 1.800). affiancandola 
ad analoghe ristampe di altri e-
ditori e offrendo cosl 1'occasione 
per completare una vera e pro
pria bibliografia economica sul 
I'argomento (al Soboul si aggiun-
ga La Riroluzione francese di 
Mathiez-Lefebvre. Einaudi. 2 vo-
lumi. L. 3000. La Riroluzione 
francese di Salvemmi. Feltrinelli. 
L. 800). 

Nessuna novita nel campo del
la narrativa, dove sono compar-
se tre ristampe di opere di va-
no carattere e livello. Presso 
Mondadori. mfatti. troviamo un 
romanzo mistico-spirituale dello 
scnttore cattolico australiano 
Morris L. West. L'awocato del 
diavcio (< Oscar >. L. 350): Gar
zanti invece ha attinto ancora 
una volta dai catalogo Bompiani 
un'opera ormai largamente sfrut-
tata e non certo di nlievo: A 
MHano non fa freddo di Giusep-

• ne Marotta (L. 350). 
I Ben diversa I'iniziativa di Ca-
j sini, che ripresenta il notissimo 
J romanzo di Jules Verne. Venft-

mila leohe sotto i man (L. 450). 
j il quale pud costituire un'appas-

sionante lettura per adulti e ra-
gazzi, con Q suo robusto irapian-
to narrativo e ideate. 

al tre) che non lasciano margi-
ni sostanziali per" una politica 
riformistica perchd sono rego-
late da leggi che non sono e 
non possono essere quelle del 
saggio medio del profitto, ma 
sono bensi quelle del massimo 
profitto; e perche ogni politica 
di effettive riforme, per quanto 
limitata. costituirebbe una mi-
naccia mortale per il sistema 
che di quelle rendite costituisce 
il fondamento necessario >. 

Un problema 
maturo 

Non sta proprio qui la pre-
messa per una corretta com-
prensione della alluvione del 4 
novembre e di quelle altre che 
hanno nome questione meridio-
nale, anarchia degli insedia-
menti. sfasciamento del pae-
saggio, abbandono del patri-
monio artistico e culturale, 
inadeguatezza del sistema sco 
lastico e cosi via? E. se si 
guarda con attenzione alio strin-
gato quanto approfondito studio 
di Ruggero Spesso sulla D'tna-
mica delle conquiste salariali 
prima e dopo la Repubblica. 
ed a nostro avviso anche gli 
scritti di Alvo Fontani, Dimen-
sioni, aspetti ed effetti del mo- I 
vimento migratorio dai 1946 al 
1965 e di Enzo Modica ed 
Edoardo Perna, Pubblici po-
teri e autonomie nella trasfor-
mazione democratica dello Sta
to sono intendibili in termini 
analoghi per quanto diversa-
mente impostati e condotti. le 
conclusioni di Sereni acquista-
no sostanza e precisione ma-
tematiche (2). 

In questo comprensivo con-
testo si colloca anche l'articolo, 
ampio ed elaborato, di Giorgio 
Amendola su La classe opera
ia nel ventennio repubblicano: 
una attenta ricerca analitica e 
storico politica intorno al ca
ra t tere nuovo, alia accresciuta 
ampiezza ma anche alia persi-
stente debole concentrazione 
della classe operaia. Un lavoro 
non comune per un alto di
rigente politico professionale. 
Qui 1'osservazione dei tratti pe-
culiari del capitalismo italiano 
conduce alia convinzione dichia-
ra ta . e da essa deducibile. che 
« i progressi compiuti non sono 
diventati motivo di accettazione 
passiva dcll 'attuale ordinamen-
to sociale ». Un risultato di por
tata non sottovalutabile nel con-
creto storico degli ultimi venti 
anni. un risultato al quale non 
e rimasta certo estranea — ne 
ha costituito anzi una delle 
componenti decisive — l'im-
pegnata presenza ed azione dei 
comunisti. che se ha permesso 
di scrivere che c le modifica-
zioni anche importanti realiz-
zate nella consistenza e nella 
composizione della classe ope
raia sono state, in definitiva. 
riportate nell'alveo di una con-
tinuita rivoluzionaria che non si 
e spezzata». propone adesso 
come suo logico coronamento 
politico c la formazione di un 
partito unico della classe ope
raia come strumento della clas
se nella sua lotta per il socia
lismo >. 

Strumento indispensabile. og-
gi piu di sempre. non solo per 
la avvenuta unificazione degli 
ex PSI-PSDI ma anche perche. 
come ha scritto Luciano Bar-
ca nel corso di una sua pun-
tuale ed estesa nota. Per lo 
sviluppo dell'analisi teorica sul 
capitalismo monopolistico di 
Stato, un tema gia affront a to 
in una recente conferenza in-
ternazionale a Choisy-Ie-Roi e 
sul quale converra ritornare. 
magari in occasione di una au-
spicabile traduzione italiana 
degli atti gia comparsi su 
« Economie et politique >. < to 
elemento cosdente diviene sem
pre piu essenziale ai fini del-
I'affermazione di una posizione 
autonoma dai condizionamento 
che il sistema e se rd t a su tutta 
la societa >. 

Poco piu di 20 anni orsono To -
gliatti senveva su « Rinascita > 
che < d problema che e maturo 
t ra noi. che e maturo da un 
quarto di sccolo, e quello della 
emancipazione delle forze del 
lavoro e del loro a w e n t o alia 
direzione di tutta la vita na-
zionale. La Repubblica non e 
che la prima tappa e quasi la 
premessa di tale rivolgimento >. 
A distanza di tanto tempo. 
quando un giudizio storico pud 
incominciare a delinearsi — e 
Sereni nel saggio sopra ricor-
dato ne ha ricercate le piu 
comprensive motivazioni — que
sta affermazione risulta acqui-
sita. Gli scritti pubblicati da 
< Critica marxista > ci appaiono 
d'altronde anche una testimo-
nianza non contestabile che al
t re tappe sono state raggiunte. 
altri passi compiuti verso quel 
\'€ a w e n t o * del quale Togliat-
ti par lava : in un decorso tor-
mentato ed affaticante. at tra-
verso drammi e rot ture fmpTe-
vedibfli. traumatizxanti ed an
cora irrisolte. Vleppiu valorizza-
ti ed esaltati non possono non 

risultarne l'intatto patrimonio 
ideale e politico del movimento 
operaio italiano, la sua capacita 
di guardare lontano nel tempo 
e nello spazio, la sua pluride-
cennale lotta per il socialismo. 

Giorgio Mori 

(1) «Critica marxista*. ri-
vista bimestrale, a. IV (1966), 
nn. 5 6 Pp. 350. L. 1200. Scritti 
di Emilio Sereni. N. Jotti, L. 
Barca. G. Amendola. A. Novella. 
R. Spesso. A. Fontani, E. Modi
ca e E. Perna. U. Spagnoli. A. 
De Feo. P. La Torre. G. Bini 
e Rassegne a cura di G. Presti-
pino. E. Santarelli. M. Quattruc-
ci. F. Loperfido. 

(2) Se d vero, come Spesso 
dimostra con una accurata sene 
di tabelle variamente costruite. 
che il consistente accrescimento 
della occupazione dipendente ri
spetto a quella complessiva (fat-
to 1 il 1951 essa e passata a 
1.322 nel 1961-'65) ha consentito 
una ancor m.iggiore crescita del
la accumulazione (da 1 a 1.425 
per gli stessi anni) ed un incre 
mento ben piu modesto della quo
ta di reddito nazionale attnbui-
bile al lavoro dipendente (da 1 
a 1.095). e che I'addizioiie di 
(jueste ultime due quote e andata 
sempre deelinando rispetto al 
detto accrescimento della occu
pazione dipendente (1951-'55: 
0.965: 1961-*C5: 0.909). se ne m-
ferisce correttamente da una par
te che il modesto aumento dei 
redditi da lavoro e da riferire 
in sostanza aU'accrescimento 
della quantita di lavoratori di-
pendenti e, dall'altra, ed e que
sto il punto che ci premeva sot-
tolineare, che ha acquistato con
sistenza relativa sempre piu mar-
cata quella parte di reddito at-
tribuita «ai consumi degli strati 
alti dell'occupazione indipendente. 
al consumo dei ceti parassitari. 
alia " tesaurizzazione" agli 
sprechi della pubblica ammini-
strazione ». 

Come i paesi in via di sviluppo 

affron tano 

i problemi del «tempo libero» 
Vivace dibattito fra i delegati di 40 nazioni al Seminario de L'Avana 

Un ponte con l'Europa — II contributo della delegazione italiana 

Dal nostro corrisnondente 
L'AVANA. dicembre 

II seminario intemazionale sui 
problemi del «tempo libero > e 
della ricreazione. che ha riunito 
delegati di quaranta paesi al-
I'Avana, dai 2 all 'll dicembre. 
si e concluso con esito positive 
Le discussioni sono state anima
te. II tema insolito — cioe tempo 
libero e ricreazione dai punto di 
vista dei cosiddetti paesi in via 
di sviluppo — non poteva non su-

scitare confronti di opinioni di
verse. di concezioni formatesi in 
ambienti almeno lontani l'uno 
dall'altro. 

La positivita deH'incontro e 
consistita prima di tutto — se

condo l'opinione piu diffusa — 
in questo istruttivo confronto. de-
stinato a npetersi sempre piu 
frequentemente nella nostra epo-
ca. Le punte piu avanzate della 
scienza prodotta da un mondo e-
conomicamente ricco e sviluppa-
to vengono a contatto. in occasio
ni come questa, con gruppi uma-
ni il cui movimento rivoluziona
rio 6 particolarmente vivo e ac-
centuato. e che partono da basi 
economicamente arretrate. 

II seminario dell'Avana e arri-
vato subito. naturalmente. alia 
conclusione che il ccocetto stesso 
del tempo libero non ha oggi 
un valore universalmente appli
cable in modo uguale. Si e molto 

I discusso anche su questo. poi-

che alcuni sociologhi europei po-
nevano problemi sottih d'mter-
pretazione. Per6 attenendosi a 
generali7zazioni semplici e com-
prensibih universalmente e re-
spmgendo tentazioni come quella 
di generalizzare espenenze set-
toriali e contingenti anche se piu 
avanzate. il seminario ha adem-
piuto alia sua funzione prtneipa-
le. che era quella di gettare un 
ponte fra gli studi degli € svilup-
pati > e l'esperienza dei < me
no sviluppati >. 

Le vane commission del semi
nario hanno sviscerato i van 
aspetti del tempo libero e della 
ricreazione. II cnteno comune. 
alia fine, e stato l'apprezzamento 
dei valori umani universali della 

ARTI FIGURATIVE 

REGGIO EMILIA: il Premio "Cirtd del Tricolore» 

Dino Boschi; cScherzo n. l i Achille Incerti: c Piazza di Reggio, luglio 1960 » 

Una stimolante rassegna 
della pittura emiliana 

La minade di premi d'arte che 
fionscono in Italia, se ha po-
sto il problema di una mighor 
distnbuzione del denaro che en-
ti pubblici e pnvati destinano 
all acquis to di opere di pittura 
e scultura, ha anche provocato 
una reaztone di tipo squistta-
mente culturale. II < premio» 
ha sovente rappresenlato uno 
strumento di mercato da una 
parte e un'arma di manovra per 
certa critica mteressata umca-
menie alia creazione d\ astrat-
te graduatone di valori attra-
rerso le quali consacrare questa 
o quella « personalita >. Ora. mi 
sembra evidente che stilare gra-
duatorie fra artisli di diversa 
tendenza. e quindi assai spesso 
mcomparabili, sia per lo meno 
operazwne avrentata, e di non 
grande senetd critica. L'umco 
metro di giudizio. in casi del ge
nere, non pud essere che quella 
astrazione indeterminata che in 
arte si chiama qualita. astrazio
ne che per essere tale non tien 
canto del mutare dei Unguaggi 
espressivi e. quindi. anche degli 
strumenti attraverso cui qvesti 
linauaggi si qualificano. 

Insomma. fl concetto di quali-
ta e problematico quanto altri 
per chi non voglia farsi sosteni-
tore di una dogmatica < ragion 
poetica >. e muta col mutare del
le condiziont storiche. Non pud 
esservi dunque un assoluto metro 
di giudizio. ma solo la concreta 
esplicazione di giudizi particola-
ri, leoati a determinate conce
zioni del nolo deU'arte nel con-
testo sociale. La consapevctezza 
di questa situazione ha portato 
alcuni critici. rpecialmente gia-

rani, a contestare la funzione m-
dicativa dei * premi * e a dar 
vita a rassegne in cui gli arti-
sti non si raccolgono attorno a 
cifre. ma attorno a problemi 
determinatL Le mostre di L'A-
quila, Mitologie del nostro tem
po, ad Arezzo, Nuove prospetti
ve della pittura italiana e n Pre. 
sente contestato a Bologna. Im
magini degli anni '60 a Roma. 
ecc, hanno battuto polemica-
mente le nuove strode, provo-
cando U sorgere di miziative con-
simili. 

Un segno di questa tendenza lo 
si pud cogliere nella presente 
edizione del Premio CittA del Tn-
colore ordinata a Reggio Emi
lia da una commissione compa. 
sta da Renalo Banlli. Pietro 
Bonfigholi. Corrado Corazza. An
drea Emihani e Franco Solmi. 
Pur tenendo fede ad un regola -
mento di vecchio tipo. e per la 
mtelligente soUcatazione di 
Franco Boiardi. la commissione 
ha diromato una stretta rasa di 
inviti ai xnttori emiliant ritenuti 
di attuale interesse. non rndul-
gendo a glorie locah e sfrondan-
do la vecchia panoramica dai 
ciarpame della graduatoria. Cid 
ha soUevato comprensibUi pete-
miche, ma non v'e dubbio che 
la mostra e una dette piu inte
ressanti e delle piu veramente in
dicative che si siano fatte in 
campo regionale in qvesti anni. 
Tutto cid che in Emilia vera
mente conta qui e presente, e 
gli artisti migliori non hanno 
disertato la rassegna, 

Dai dipinti di Dino Boschi, the 
dimostra qui un approfondimen-
to tortile della nut ricerca «vi-

sualistica» ancora centrata sul 
tema dei calciatori. alle tragiche 
irorne degli insmuanti personag 
gi di Concetto Pozzati. travol-
(i protagonisti della societa del 
benessere; dai Urico approdo a 
cui e giunto Vittorio Cavicchto-
ni. alle feroct sferzate della so-
tira di Cunibertt. ai mostn con-
gelatt di Luciano De Vita, le 
motivazioni che muovono la piu 
apgressiva pittura dEmilia son 
qui tutte documentate Marina 
Burani. qui piu mcisiva ancora 
che non a Prospetti\e 2. Mau-
rmo Bottarelli. Alberto Colliva. 
Luciano D, Bernardo. Franco 
Ftlippi. il grvppo RS (Squar-
za Ruspaggian). Antonio Saltola 
e Claudio Parmiggiani «i sono 
nvelati i piu promettenti artisti 
delle ultime leve. mentre Carlo 
Gaiani. con le sue violente e in-
sieme calibratissime composizio 
ni (Tintemo, e Giuseppe Landi-
n, con due fantastid episodi del
le sue Stone di Sirene. dimo-
strano di aver raggiunto una de-
finizione di personalita. Tulho 
Vietri presenta ancora le contur-
banti Cronache della citta; Ger-
mano SartelU e Amedeo Masac 
a espongono dipinti-sculture di 
estrema raffmatezza. cosi come 
Andrea Raccagm. 

Delia correnle tecnologica. p i i 
o meno mediata da intenzzioni 
narrative, sono testimonianza le 
opere di Mascalchi e Martini, 
mentre Fresnedt persegve. sem
pre piu acutamente, le sue vi-
sioni villi. Da una sorta di wrt-
mitivismo grafico Remo Gaibaz-
zi i passato a cimentarsi con i 
piu ardui problemi deUa *comu-

mcazione » per simboli e segnah. 
Pino Reggiam raccoghe nelle 
sue tele un'mquieludtne che di 
laga quasi neWangosaa. mentre 
sempre raffinalo e sottile e il di-
scorso d'allumimo di Vivaldo Po
ll. Resta a dire di quel smgola 
nssimo artista che i Achille In
certi. qui presente con opere for-
temente strutturate. cariche di co
lore poetico pur nella fermezza 
e nella estrema sapienza della 
composizione. 

Ma quello di Incerti 6 discor-
so a se. Cid che va messo par-
t.colarmenle m nliero m questa 
edizione del «Tricolore * e la 
almosfera ecatante che vt areo
la. una atmosfera che da concre
ta segno della vitahta degli arti
sti emiltam i quali. ahbandonate 
le forme ingenue del raztonali -
smo o dell'irrazionalismo assolu-
ti. scavano a fondo nelle com-
plesse problematiche dei hnguag-
gx contemporanei ponendosi, 
credo, quasi naturalmente su po-
sizioni di avanguardia Se le 
cose andranno come e auspica-
to dai verbale deUa commissio
ne, e come mostrano di cofere 
gli orgamzzotori; se aoe il « Tri 
colore * fin dalla prossima edizio
ne diverrd mostra nazionale in-
centrata su un problema specifi-
co. un importante passo avantt 
sari fatto nella creazione di stru
menti di cultura e dintervento 
che permettano alia critica ita
liana di apnre un dibattito vivo 
e polemico, al di fuori degli sche-
mi paternalistici dei « premi > e 
delle panoramiche indiscrimi
nate, 

Franco Solmi 

ricerca in questo campo. la va-
lonzzazione <li cio che Cuba ha 
eseniplarmente reahzzato grazia 
alia rivoluzione e infine 1'iudica-
zione — insistente e preeisa — 
della neccssana trasformazione 
rivoluzionaria della societa e pri
ma di tutto la conquista della 
uidipcTidenzd nazionale come ba
se per una discussione realmente 
universale sulla disponibilita del 
proprio teni|>o da paite dell'iiomo 
modemo 

La delegazione italiana ha par-
tecipato al dibattito in prmussi-
ma lmea. Tulho Ajmotie e Fabri-
zio Gimenale nella commissione 
stiU'tirbanismo e raichitcttura. 
Gianni Toti in quella sul coote-
nuto del tempo libera. Arnjw 
Mo rand i per i problemi dello 
sport e Carlo Paalianni. come 
relatore della commissive sui 
problemi delia gicventu hanno 
dato contributi che sono stati 
molto apprezzati. In generate si 
e avuta 1'impressione che la par-
ticolare posizione del nostio pae
se. da poco arnvato a una ap-
prezzabile fase di sviluppo e an 
cora in preda alle piu acute con-
traddi7iom fra un certo tipo di 
ncchezza e la sin utihz/a/ione 
sociale. ha consentito ai delegati 
italiani di afTerrare con m a n u 
re sensibilita di altri ia coin 
plessa problematic^ di questo 
seminario. 

Problemi di incontro Tra con 
cezioni inevitabilmcnte diverse si 
ponevano a os?ni passo Si e nu-
sciti a superarli sclo quando si 
e compreso quanta ncchezz^i ge-
nerale e quanti vantaggi comuni 
si possano ricavare da una fusio-
ne di espenenze concrete e nuo
ve. nel pieno posse.sso da parte 
dell'iiomo del proprio spaz o vi-
tale. come a Cuba, e con il livello 
teonco e pratico delle ncerche 
portate avanti in paesi europei e 
da una visione d'insieme che com 
prenda ternbili problemi di arre-
tratezza COTIP quelli dell'America 
l^itina e quindi parta dall'apprez-
zamento giusto de! momento poli
tico e delle esigenze ri^oluzio-
nane dei paesi arretrati 

Alcuni delegati europei soste-
nevano che il dato latino ameri-
cano era scontato e che si dove-
vano discutere concretamente per 
esempio i problemi dell'urbani-
stica. come ipotesi metapo!itica. 
Altn hanno pero visto bene che 
non si poteva chiudere gli occhi 
alia storia. II Imguaggio tecno-
cratico puro e stato respinto e 
questo ha dato modo di inserire 
davvero concretamente la ricerca 
nel momento rivoluzionario. Cosi. 
la riso!ii7ione dolla commissione 
di urbamstica ha precisato punti 
di onentamento che appaiano 
esemplan: 1'nomo come centro 
stesso dell'iirbanismo. come ra
gion d essere della citta: la pro-
pneta dello spazio. in quanto e 
qui che 1'uomo sviluppa la pro
pria attivita: e Ia ncerca mter-
disciplinare non concepita in ba
se a una relazione purametite 
tecnocratica. ma come un fattore 
mediato fra I'ambiente e le esi-
genze di organizzazione sociale. 
Tullio Ajmone. relatore. e Fa-
bnzio Giovenale con mterventi 
concreti. legati a un certo pno-
cesso di organizzazione della cul
tura spenmentato in Italia, han
no saputo aiutare a raggiungere 
una intesa fra contnbuti che al-
I'imzio parevano lontani e incon-
ciliabili. Pagliarini. nella com
missione per la goventu. e Mo-
randi per lo sport, hamo pure 
contribuito a inserire nelle riso-
Ju7ioni plementi di preziosa vali
dity per le condizioni dei pae^i 
m via di sviluppo. soprattutto per 
quanto riguarda Ia parte organica 
che spetta alle forme di demo-
crana. da qualunque prospettiva 
storica si parta. Gianni Toti ha 
fornito al dibattito spunti molto 
bnllanti. Tl suo libro sul Tempo 
libero era stato tradotto a cura 
della commissione organizzativa 
del semmano e aveva gia creato 
intomo a lui molta popolarita. 
che si d accresciuta nel corso dei 
lavori. 

Non e stato dimenticato il pro
blema della guerra nel Vietnam. 
Un richiamo ad essa. come con-
danna all'aggressione specifica e 
a tutte le aggressroni cokmialiste 
e neocolomaliste. m ogni loro 
manifestazione. e stato approvato 
dai delegati della commissione di 
urbanistica. Alio stesso modo e 
stata condannata ogni forma di 
oppressione che impedisca lo 
sviluppo integrale deH'uomo o 
porti alia distruzione del suo la
voro creativo o deH'uomo stesso. 

Saverio Tutino 


