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Crisi delta ricerca scientifica - crisi dell'economia 

Nella sudditanza politica la causa 
del distacco tecnologico Europa -USA 

Un ritardo che non e irrecuperabile - La profonda diversitd di 

sfrafegia nuova: intervento dello Sfato nell'economia, collab 

situazioni mette i paesi europei di fronte all'esigenza di una 

orazione con i paesi in via di sviluppo su basi antimperialiste 

La ricchezza richiama altra 
ricchezza. II distacco fra il 
livello tecnologico e scientifl 
co degli USA rispetto all'Eu-
ropa e cresciuto. ncgli ultimi 
venti anni. ad onta di tutti i 
« boom » e I « miracoli > di 
casa nostra Di conseguenza. 
I governi europei si trovano 
accomunati oggi nella ricerca 
dei mezzi che possano consen 
tire di mantenore il contatto 
con le « frontiere > avanzate 
della scienza e della tecnola 
gia USA: la presenza diretta 
di grandi imprese USA in Eu
ropa ha reso quasi drammatico 
II dibattito che rimette in cau 
sa. improvvisamente. tutte le 
scelte su cui si e basata lino 
ra la politica di sviluppo eco 
nomico dei paesi europei. Le 
nuove scelte non sono ancora 
state fatte. 

II dibattito ha due « prospet-
t ive»: una che possiarno de-
finire futurista, e consiste nel 
cercare di prevedere quali 

campi della scienza daranno, 
nei prossimi 20 o 30 anni, il 
maggior apporto alia trasfor-
mazione della vita sociale ed 
economical I'altra e una pro-
spettiva piu immediata e ri-
guarda direttamente limposta-
zione dei programmi di svi 
luppo economico che i paesi 
europei si stanno dando. Noi 
ci occupererno di quest'ultima; 
la prospettiva futurista 6 del 
piu alto interesse ma merita 
proprio per questo considera-
zione a parte. 

Qual 6. anzitutto. il distac
co che separa la scienza e 
la tecnologia europee dagli 
USA? Sono stati fatti vari 
tentativj per misurarlo. alcuni 
abbastanza curiosi: come quel 
lo di misurare in « anni > una 
diversitd di situazioni che e 
maturata nel tempo ma non 
dipende dal tempo. Noi ci ba-
seremo su due serie di dati: 

1) la situazione in alcuni 
settori-chiave; 

2) la spesa e 1'organizza-
zione della ricerca. 

ELETTRONICA - Su 36 mi 
la t cervelli » elettronici istal-
lati nei paesi non socialisti, 
circa 28 mila lo sono negli 
USA. Le imprese del scttore 
operano tutte a livello mondia 
le ed hanno le loro basi in 
USA Dimensioni e capacita II 
nanziaria, piu che il livello 
scientifico. si presentano de 
terminanti In Italia gli ela-
boratori elettronici istallati 
sono 900: 481 della IBM. lfiO 
della General Electric Olivetti. 
e 141 della Remington. Opera 
nel settore anche la Siemens. 
Si prevede che nei prossimi 
cinque anni il mercato euro-
peo in questo settore aumen 
tcra di una decina di volte. 

ENERGIA NUCLEARE - Le 
industrie USA stanno metten-
do a punto la < seconda gene-
razione » di centrali elettrnnu 
cleari. In questo settore I'Eu-
ropa non sembra tanto svan 

IL FUTURO «DELPHI » 
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« . . . non lo adoperlamo piu. Ho scoperto che pot rebb* sostltulrmi » 

La Rand Corporation di Ca 
lifomia ha creato un centra 
per la previsione del futuro. I 
dirigenti del Centra hanno ela 
borato una complessa tecnica 

di previsione basata sulla con-
sultazione degli esperti di cia 
scun ramo tecnico e scientifl 
co: le prevision! qui riportate 
sono alcuni risultati. appunto. 

(c Die Weltwoche >) 

della «tecnica Delphi > e dan-
no un'idea generica delle pro-
fonde trasformazioni che ci at-
tendono nei prossimi trenta 
anni. 

Impianto di un sistema di como-
nicazione via satellite su scala 
mondiale 1968 

Nave spaziale senza equipaggio 

per I'ispezione e distruzione 

tatelliti 1967 

Ispezione coorbitale pilotata di 

satelliti 1970 

Controllo efficace della fecondi-
ta tramite contracettivi da 
prendersi via orale o altri 
mezzi semplici e poco costosi 1970 

Nuovi materiali sintetici per co-

struzioni ultraleggere . . . 1971 

Controllo del traffico aereo-

guida positiva e predittiva di 

ogni aereo 1974 

Uso esteso dell'automazione del

le decision!, a livello di dire-

zione, per la pianiHcazione 
industriale e commerciale . 1979 

Energia termo-nucleare control-
lata 1986 

Possibility di un controllo limi-
tato del tempo che influenze-
rebbe in modo sostanziale le 
condizioni meteorologiche lo
cal! 1990 

Immunizzazione biochimica ge
nerate 1994 

Trasporto balistico su scala mon
diale (comprendente tecniche 
di volo planato in ultrapo-
tenza) 2000 

Simbiosi uomo - macchina, che 
permetta all'uomo di ampliare 
la sua intelligenza, tramite in-
terazione diretta elettromec-
canica tra il suo cervello e il 
calcolatore 2010 

taggiata sul piano della spe-
rimentazione. quanto della 
prontezza ad utilizzare indu-
strialmente la nuova fonte di 
energia: pur non avendo esau-
rito le risorse idrauliche e pe-
trolifere. gli USA puntano piu 
decisamente alKenergia atomi 
ca dell'Euiopa che ancora uti-
l i / /a carbnne ad alto costo, 
petrolio importato (e control-
lato da societa non europee) 
e i residui delle disponibilita 
idrauliche che presentano co-
sti sempre meno convenienti. 
L'Euratom ha ormai rinuncia-
to ad avere un ruolo nella 
promozione industriale, che ri-
mane quindi un problema da 
risolvere (in Italia e di appe-
na un mese la nascita delle 
sociotci IRI nel settore). 

TRASPORTI - II supersoni-
co USA a grandi capacita e 
in fase di realizzazione piu 
avan/ata del progetto franco-
inglese. Gli ostacoli. anche 
qui. sono di natura essenzial-
mente economica. Ci sono inol-
tre esigenze specifiche dei tra-
sporti europei, che essendo 
prevalentemente su media di-
stanza non hanno bisogno del 
supersonico. ma dell'aereobus 
da 2-300 passeggeri. Per que
sto, progetto. che richiede un 
anticipo di circa 200 miliardi. 
non e'e ancora alcun accordo. 
Piu grave e la situazione nel 
campo dei trasporti terrestri : 
le nuove possibility della ro 
taia. in parte gia in sfrutta-
mento e in parte di prossima 
utiliz7azione negli USA, sono 
appena alio studio in Europa. 
Larretratezza dei trasporti pe-
sa sul funzionamento di tutto 
lorganismo economico europeo. 
La propulsione nucleare nava 
le invece fa lenti progressi 
su amhedue le sponde. 

SPAZIO — Esclusi per ragio 
ni di costo dalla gara spazia
le, che tuttavia e una delle 
fonti piu ricche per la messa 
a punto di nuove tecnologie. 
i paesi europei si trovano ar-
retrati anche nei due settori 
loro accessibili: trasporto ba
listico e comunicazioni spazia-
li. Questi due settori, fra I'al-
tro. non sono nemmeno total-
mente condizionati dagli scopi 
di carattere militare che ali-
mentano l'iniziativa USA. 

La spesa 
per la ricerca 

La spesa per la ricerca ne
gli USA e stimata in 18-20 mi
liardi di dollari. oltre il 3 per 
cento del prodotto nazionale: 
in Europa non raggiunge il 2 
per cento: in Italia la ricerca 
riceve solo lo 0.7 per cento 
del prodotto nazionale; un ve
to del Parlamento per portare 
gli stanziamenti al 2,4 per 
cento ha suscitato scandalo nel 
governo. E* su queste percen-
tuali. piu che sulle cifre. che 
bisogna basarsi benche la spe
sa USA vada in larga misu 
ra ad attivita di carattere mi
litare che non hanno necessa 
riamente riflessi in campo ci 
vile. Ancora piu interessante e 
vedere che I'industria USA uti-
lizza 13.5 miliardi di dollari 
sul complesso, e che questi a 
loro volta sono coperti. per 
il 65 per cento, dalle sowen-
zioni dello Stato. 

Ne risulta che gli USA spen-
dono di piu per la ricerca, 
ma non e I'industria privata 
che spende di piu. E* curioso 
rilevare che in Italia I'anno 
scorso lo Stato e stato presen-
te. nelle spese di ricerca com 
ptesstre. con una quota del 
solo 52.93 per cento. L'impor-

II sequestro di « Tropico del Cancro » 

INFERNO PER MILLER 
In occasion* delta recentisstma 

pmbblicazione in ttaliano del ra 
manzo di Henry Millet Troptco 
atl Cancro. daio alle slampt per 
la prima xiolta nel '34 e apparso 
negli Statt Unitt soltanto nel '61. 
si tcrisse non terua qvalche tar-
polo timer*; «Vedremo se tren-
tatr* anm <h purgalono baste-
ranno a salvarlo*. No. endenie-
mente, non bostano. dobbiamo 
tmrtroppo constatare. dal me
mento che il procurator* aeila 
fUpubolica di Lodi. dolt. Novello 
— art piu volte seanalatosi pet 
8 no telo censorio contra film. 
librt « persino mamfesu che a 
no par ere conitawemssero at 
c comune sen%o del xnidore» — 
ho disposto m questi giorni it n-
trro delle copie del (tbro prewo 
to casa editnce e in tutto U ter 
THono nazionale. accampando U 
prttesto che tVopera 4 pnva di 
qtalsiasi fondamento artistico e 
m base esclusivanente tuUa piiJ 
mmaccata oscenita*. 

^ p tcio, ma volendo in certo 

modo argomenlare la sua opina \ 
bile aecisione. il dott. Noretio non 
ha esilalo a senXenuare apocadt 
tieamente che < alevne fraxi con 
tenute nel volume superano ogni 
immaginazione. sono irnpetibili e 
offendono U pudore e la morale 
secondo U comune senlimento». 
E cost il procuratore della Re-
pubbhea di Lodi ha personalmente 
decretato non solo tl puroatono, 
ma addinttura le fiamme dell'in-
lerno per Tropico del Cancro. 

Miller, come si e detlo. non e 
nuovo a xncende del oenere. In 
questa fiera «crociaia» contro 
Tropico del Cancro. in/ntti, il pro-
ctiralore di Lodi era stato prece 
dulo, sempre m none della salra 
ouardia del i comune senso del 
pudore >. da alln zelanti perso-
naaai Quale, ad esempio. tl pro 
curatore dtstrettuale della Contea 
caii/omiana di Afarm. Roper Pa 
trick Garety — un inlemerato 
campione del moralumo filisleo 
contrario ad oom *interferema» 
della psichiatria neUa considera. 

zione dei dehtti sessualt e dichia- . 
ra to nemico del « culturame > — 
che si scapfid. con irruenza non 
iissimile da quella del suo tardo 
epioono italiano. conlro un libraio 
accusandolo di avere consapevol 
mente vendulo un libro osceno 
(Tropico del Cancro dj Henry 
.Miller, appunto). 

II processo. svoltosi nel '62 
presso il tnbunaJe di San Ra
fael. venti chuometri a nord di 
itan Francisco, mise a nudo mi-
sene moralt ben piil consistent) 
rii quelle tmpulate al libro di Mil 
let. Ce ne da ampiamente conto 
<« reportage « Cronaca di un pro 
cesso * del piornahsia Donovan 
Hess che seaui allora tutto it 
corso del dihattimento passando 
il tac/'.io sio i (e.tnmom citati 
dalla dilesa sia quellt di cui *i 
avvalse la pubblica accusa Detto 
reportage e ora raccolto in una 
<ene di sagai. Prefanone ai Tro-
pici. che costitutsce una avida 
certamente piu sicura alia let-
tura di MOUr che non Vmdubbto 

stimolo alia cunositd morbosa de-
termmato dal «crucifioe > lan-
ciato dal dott. SoveUo. 

In questo reportage, rnoltre. pur 
trrecisando che Tropico del Can
cro non i stcuramenle un TO-
manzo per educande. n mette 
aevtamente m nltevo come gli 
amencam che larnio U processo 
a Miller, m realla lo faccumo a 
loro stessi. «Hienle come una 
discussione sm bidet — prosegue 
Donovan Bess — pud far uscire. 
nude, in piena luce le creature 
della libido. E sono propno que-
sle creature che comparono at 
processo. expoxte al pvbbltco: 
creature dello paura. della ver-
ooana. dei desiderio xnsodth 
s/otto» Dapo di che. non sa-
remmo troppo sorpresi se il dot-
tor Xovello \acesse ntirare dalla 
arcolazione il volume Prefauooe 
ai Tropia: sempre in none del 
< comune senttmento del pudore >, 
s'intende, 

Sauro Boralli 

tanza della ricerca negli USA 
non dipende essenzialmente 
dalle imprese private (e, in 
primo luogo. dal gigantismo 
aziendale) ma dall'entita delle 
risorse messe a disposizione 
dallo Stato. Le imprese priva
te si occupano dvWogni; del 
domani anche nello Stato im-
perialista se ne occupa 1'auto-
rita politica. 

«Produttori 

di scienza » 

La differenza sostanziale sa-
rebbe dunque questa: mentre 
il governo USA puo servirsi 
efficacemente dei grandi grup 
pi capitalistici privati, i go 
verni dell"Europa non hanno 
analoghe possibilita. Ci6 non 
serve a spiegarci il ritardo 
dei paesi europei come pro-
dHltori di scienza. ritardo in-
giustificabile, dovuto all'insuf-
ficiente importanza data alia 
scuola, all'Universita e ai cen-
tri di ricerca (il 10 per cento 
della popolazione USA ha istru-
zione universitaria). Ci spie-
ga. invece, il dilemma che 
questi paesi devono sciogliere 
come utilizzatori di scienza: 
intervenire con imprese sta-
tali, come si sta tentando in 
Inghilterra e Italia: oppure 
accelerare la concentrazione 
industriale a livello europeo: 
oppure semplicemente integrar-
si con imprese USA (o fare le 
tre cose insieme). Ognuna di 

queste soluzioni implica, a sua 
volta. un tipo di strategia del
lo sviluppo economico e una 
determinata concezione dell'as-
setto politico mondiale. 

Si prenda I'esempio dell'elet-
tronica: 6 chiaro che creare 
oggi un'industria elettronica 
italiana, con la presenza dei 
colossi USA, ha il vantaggio 
di poter utilizzare tecniche gia 
in avnnzata elaborazione ma ha 
lo svantaggio di richiedere e-
normi investimenti per un mer
cato gia rifornito dalle socie-
ta USA. II panorama cambia 
appena ci si metta dal punto 
di vista dell'economia mon
diale e dei paesi in fase di 
sviluppo, che hanno bisogno 
di equipaggiamenti industriali. 
e ne avranno sempre piu bi
sogno a misura che riusciran-
no a rompere il cerchio . del 
sottosviluppo. Aiutare questi 
paesi in tale compito signiflca 
anche ampliare i mercati, tro-
vare spazio laddove gli USA 
non ne hanno e non senrtbra-
no cercarne con una politica 
antimperialista. Ma il discorso, 
a questo ' punto, non ' e piu 
atlantico. travalica il dialogo 
Europa-USA; le stesse fron
tiere del progresso scientifico 
USA non appaiono piu una 
meta da raggiungere. ma una 
lappa a portata di mano dei 
paesi europei. superabile non 
appena verra presa la decisio-
ne di fondo: quella dell'indi-
pendenza politica ed econo
mica. 

Renzo Stefanelli 

A Cagliari dal 23 al 27 aprile 

Siprepara il con vegno 
internazionale 

di studi gramsciani 
Ai primi di marzo diffuse le relazioni di Garin, Bobbio, Ragionieri, Borghl, 
Sapegno, Galasso, Salvador!, Fiori e Pigliaru - Vaste adesioni dall'estero 

Prosegue a ritmo sempre 
piu intenso la preparazione 
del Convegno internaziona
le di Studi gramsciani che 
si terra a Cagliari dal 23 
al 27 aprile prossimo, e 
che viene organizzato — 
sotto I'alto patrocinio della 
Regione sarda — da un Co-
mitato scientifico presiedu 
to dal prof Giovanni Lil-
liu. preside della Eacolla di 
lettere e filosofia dell'Uni 
versita di Cagliari. e da 
un Comitato nrganizzalore 
costituito da Gernlamo Co-
lavitti, Giuseppe Fiori. 
Francesco Masala. Miche
langelo Pira. Girolamo Sot-
giu e Marcello Tuveri. 

All'inizio di marzo "?aran 
no diffuse, ai partecipant 
al Convegno. le relazioni in 
troduttive ai vari temi d 
discussione. affidate rispet 
tivamente a Eugenic Garin 
Norberto Bohbio. Ernesto 

Ragionieri. Lnmberlo Ror 
ghi. Natnlino Sapegno. Giu 
seppe Galasso. Massimo 
Salvadori. Giuseppe Fiori e 
Antonio Pigliaru. 

Intanto continuano a per-
venire numerose le adesio
ni di studiosi italiani e stra-
nieri che parteciperanno al 
Convegno. Tra gli stranieri. 
interverranno al Convegno 
studiosi di Gramsci come 
Robert „Paris. Hermut Ko-
nig. Christian Riechers. 
Jordi Sole Tura e vari al
tri. Saranno inoltre presrn-
ti numerosi storici inglesi 
(Asa Briggs. Martin Clark. 
Mack Smith. Stuart Woolf). 

filosofi austriaci (Ernest 
Fischer e Franz Marek) e 
tedeschi (I ring Fetscher. 
•lurgons Habermas. Holx-rt 
Havemann). studiosi jugo-
slavi (predag Vranicki e 
Mihailo Matkovic). c r c o . ^ 
vacchi (Karel Kosik). po-
lacchj (Bronislav Backo e 
Bogdan Suchodolski). <u> 
vielici (Bnri>? L Lopochnv. 
Igor S Knn. K F Misia-
no) Da parccchi al*ri ^i 
attende ancora ronforma 
della loin partecipazinne. 
II grande filo^ofo unghere 
se Gvorgi Lukacs. impossi-
bilitato ad intervenire. ha 
inviato la propria adesione. 

Tra gli italiani saranno 
prcsenti numerosi speciali
st! di studi gramsciani: 
Gaelann Arfe. Sergio Ca-
prioclio. Alberto Caraccio 
lo. Elsn Fubmi. Valentino 
Gcrratana. Alfonso Leonet-
ti. Nicola Matteucci. Paolo 
Soriano. M.irm Spinella. 
Domenico Zucaro 

Tra gli studiosi di filoso-
fia hanno annunciato la lo 
ro partecipazione Nicola 
Abbagnano. Nicola Bada-
loni. Pietro Chiodi. Tullio 
Gregory Augusta Guerra. 
Antonio Negri. Alberto Pa-
la. Pietro Prini. Paolo Ros
si. Giovanni Salinas. Hena-
to Treves. Cesare Vasoli. 
Carlo Augusto Viano. nitre 
ai relatori Norberto Bobbio 
e Eugenio Garin. 

Parecchi sono anche i pe-
dagogisti e sociologi che in
terverranno al Convegno: il 
relatore Lambcrto Borghi. 

Ardigo. Giovanni M. Ber
lin. Dina Bertoni .lovine, 
Giuseppe Flores d'Arcais, 
Luciano Gallino. Kaffaele 
La|X)ita, Messniulro Pizzor-
no. Luigi Volpicelli. 

Ancor piu vasta o la 
schiera (legli studiosi dl 
storia letteraria - oltie al 
relatore Sapegno s.inmno 
prcsenti Lanfranco Caret 
ti. Cesnre Cases. Alberto 
M Cirese. Alberto del Moil 
te. Tullio De Mauro. Gio
vanni GcMo Giori'io I.uti. 
Corrado Maltese Giuseppe 
Petroino. E/io B.iiinondi. 
Cailo Salinaii Matin San 
sone. Gaetano Tromba'oie. 
Mauii/io Vilale 

Per |a discussione sul 
problemi della storiogralia 
e sulln inteipretaz'one del
la qiii".lione meridinnale e 
previstn la presen/a - ol
tre che dei rcl'i'ori Galas 
so Salvadoii. Fiori e Pi
gliaru - di Giusenpe Ber-
ti. Luii»i Bulferctti Alber
to Boscolo Giorgio Cnnde 
loro Marcello Capurso. Ga-
briele De Bosa. Ambrmdn 
Dnnini Gioruio Galli. Gil-
herlo Maieselli. Pietro Me-
Inni Giorgio Mori. Fttore 
Passerin d'Fotreves Carlo 
Pischedda. Guido Ouazza. 
Armando Saittn Ennl'o Se-
reni. Enzo Tagliacozzn. 
Giorcin Vaecarino Pasqua 
le Villari. Lucia Villari Bo 
berto Villari. e deuli eco 
nnmi^ti Giorcin Fua e Pie-
rangeli Garegnani 

A questi par t ic ipant si 
aggiuiiL'nno i oin noli e«-po 
nenti della cultura sarda 

ARTI) FIGURATIVE 

MILANO: notevole mostra alia Galleria Toninelli 

Violenza di Bacon 

Francis Bacon: c Tre studi di George Dyer » 

Franclt Baceni c Parswieggl* adralat* a 

La Galleria Toninelli di Mi-
lano espone in questi giorni 
un gruppo d'opere recenti di 
Francis Bacon: sono le stesse 
opere presentatc il tmvembre 
scorso a Parigi dalla Guile 
rm Macghl ed espostc P'n a 
Roma alia « Malbourough »: 
dtciasset/e tele tra figure e 
ritratti. Per moltt aspelti si 
tratta di una mostra esem-
plare. Bacon vi rivela una coe-
renza di ricerca straordina-
ria. puntando tutte le sue car
te esclusivamente sulla figu-
ra umana. maschile o femmi-
nile. nuda o vestita. intera o 
scrutata con tntensitd allar-
mante solo nel vollo. 

Tranne il triltico dei Tre 
personaggi in una stanza, fwf-
ti yh altri quarin sono dell'an 
no scorso Ancora una volta. 
quardandn queste opere. ci si 
accorge che la « Unea » di ri
cerca e di espressione di Ba 
con nasce da meditate ragio 
ni. e tutt'altro cioe che il Jrut-
lo eccezionale di un semplice 
isfinto. per quanto prepotente 
e profondo. 

In occasione della «perso
nate » parigina. Bacon ha con 
cesso una preztosa mtervista 
a David Sult-cster dr/ve lab 
raginni emergnno cm eviden 
za. a cnmmciare dat mottvi 
per cut eqlt rifiutn larte a 
s'.ratta- t Eccr> — egh dice — 
i piffon astratti st sono accor-
ti e si son detti. 10 penso: 
perchc non abbandonare la ft-
gurazione e tutto cto che si 
pone a livello del constatabile. 
accontentandosi soltanto di 
rendere degli effetti di forme 
e di colore? K da un punto 
di vista logico non avevano 
lorto. Ma la cosa non ha fun-
zinnato. perchc. e chiaro. la 
ossessione. quando si muore 
mtornr, a qunlco^a di essen 
ziale che tu cerchi di coolie 
re. su<nla una tensione e una 
emnzirme a<iai piu rue di 
quando uno ha deciso di abban 
dnnarsi vAo all ispirazione del 
caso. accontentandosi di ren 
dere degli effetti di forme e 
di colore » 

Ma le osservazioni di Bacon 
sono anche piu precise: « Una 
delle ragioni per cui non amo 
la pillura astratta, o per cui 
non mi interessa, 6 il fatto che 
secondo me la pittura suppone 
una dualita. mentre I'arte a 
•rtrctta e interessala soltanto 
a delle categorie puramente 
esletiche Per I'arte aitratta 
conta solo la bellezza delle for
me o del loro armonico com-
bmarsi. Noi perd sappiamo 
che nella piu parte della gen-
te e soprattutto fra gli artisti, 
esistono vasti piani d'emozione 
Tefrattari ad ogni discipline, 

mentre t piltori aslrutti sem
bra che sianu cotwmli di po
ter coglwre tutte queste emo 
zioni coi loro segm Ma IO 
ciedo die da simile modn <li 
coglierle. c.s.se nsulttuo troppo 
deboh per comunuare qualto 
sa. lo penso the una grande 
arte e sempre fondata su ill 
un ordtne. anche se m questo 
ordine si tnserisce un ricto 
numero di dementi isfinliri 
e accidentali. Ma tali demen
ti. to credo, sono connessi al 
desiderio di rapportare cio che 
abbiamo constatato con una 
violenza accresctuta al nostro 
sistema nervosa... lo credo. 
ecco. che I'arte ha la funzione 
di registrare. Credo che debb'i 
sempre render conto di qual-
cttsa e che. nell arte astratta. 
dove questa possibilita di una 
relazione fa difello. ogni cosa 
si rtduce all estettca del pilto-
re e a qualche sensazione che 
egli pud procure Larte a-
stratta appare cost mvariabil-
mente sprovvista di tensione... 
Cio che pud comumcare. to 
penso, e solo qualcosa nell'or-
dine di un senttmento lirico 
molto effuso: un senttmento 
dt quest'ordtne pud andar be
ne praticamente con qualsia^i , 
forma. Ma non penso che pos-
sa comumcare dei senlimenlt 
nel senso elevcio del termtne ». 

Quanto al fatto ch'egli di-
pwge soltanto la figura uma
na. Bacon ha de'.to: «Penso 
che I'arte sta un'ossesswnc 
della vita e m fin dei conli. ' 
dato che noi siamo esseri u-
mam. la nostra ossessione piu 
tenace non pud altro che por-
iarci di conlinuo su noi stes-
51 ». 

Ho voluto rtportare questi 
pensien dt Bacon perchc mi 
sembrano un'ottima introduzio-
ne alia sua pijfura. anche se 
certamente non ne po.ssono • 
spiegare t carattcri piu mtrm-
sect e neppure la grandezza. 
Bacon resta indubbiamente tl 
pittore dell'inqiaetudine. un 
pittore tmp'.etoso e brutale. 
che concentra nelle sue tmma-
gim una carica psico-ftsiologica 
di violenza e dt alta tntensi
td; ma propria per questo d 
anche Vartisxa che vuole risol
vere i problemi dentro i con-
fini dell'uomo, non fuort. assu-
mendone ogni complicazione. t 
quadrt che la Galleria Toni
nelli ha esp'tsio rtconferma-
no appunto questa fondamenta-
le tenta bacomana. che con 
tmua ad essere una «verita 
d'urlo *, tutt'altro che acquw -j 
scente ai miti piu attuali del 
Vinlegrazione. 

Mario De Mkheli 
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