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ARTI FIGURATIVE 

L'IRI si «autoesclude» 
dalla gara tecnologica? 

Nel 1966 le aziende a partecipazione statale hanno speso per la ricerca 19 miliardi e 978 

milioni: lo 0,8 per cento, cioe, del fatturato complessivo, di fronte al 2 per cento di analoghe 

aziende USA — La qualificazione e I'estensione del mercato interno 

Alcuno eifre allarmnnti: ncl 
19(56 le aziende a partecipazione 
statale, IRI ed ENI, hanno spe 
so per la ricerca 19 miliaidi e 
978 milioni su un fatturato di 
2501 miliardi: siamo ad un'inci-
dcnza attorno alio 0.8% contio 
il 2% di analoghe aziende negli 
USA. Nello stesso anno gli in 
vestimenti per la ricerca, cioe 
i soldi impiegati nell'ncquisto 
di nuovi mezzi di ricerca, sono 
utati di 5 miliardi e 605 milioni 
su 7G8 miliardi di investimenti 
complessivi. 

Sono dati della Relazione pro-
grammatica del ministro ono 
revolc Bo, la quale ci annuncia 
anche che niento cambiora in 
avvenire, Nel 11167 il rapporto 
rimarra immutato. Nel quin 
quennio 11)67-71 su un totale di 
investimenti previsti in '.VMM mi 
liardi. le aziende a partecipa 
zione statale investircbbero sol-
tanto 22 miliardi e T.i'J milioni 
nella ricerca scientillca e tec
nologica. 

Tutto questo avviene mentre 
lo stesso vicepresidente del-
1'IRI. prof. Pasquale Saraceno, 
ha avuto occasione di dire in 
una conferenza dell'Universita 
di Genova: « II fatto nuovo. 
che imprime alio sviluppo indu 
striate — per tacere del resto — 
un ritmo tanto intenso e quello 
che si potrebbe chiamare I'isti 
tuzione di un rapporto diretto 
e immediato tra momento 
scientifico e momento produt-
tivo della vita deH'uomo; in 
altri termini sta avendo luogo 
una progressiva inserzione del
la ricerca scientifica nelle atti-

Ha detto: « Cogito ergo sum » 

vita piu varie dell'uomo >. 
Le parole non debbono ingan-

nare. II prof. Saraceno non 6 
sostcnitore di una politica della 
ricerca nelle aziende IRI. Piu 
oltre egli afferma che « II ritar-
do nostro e delle altre nazioni 
europee non puA che aumenta 
re » e che Tunica soluzione sta 
neH'invitare-in Italia le grandi 
imprese USA. nell 'acquistare 
all 'estero brevetti, conoscenze 
tecniche ed impianli. o nel ven-
dere parte della proprieta delle 
aziende italiane alle meglio im-
postate aziende USA. 

II presidente stesso dell 'IRI, 

prof. Petrilli. ha dato una spie-
gazione di questo atteggiamento 
di cara t tere piu generale e po
litico nel corso di una conferen
za tenuta all'Istituto italiano di 
cultura in Parigi. II prof. Pe
trilli. a differenza di Saraceno. 
vede una via d*uscita. ma la 
subordina ad una concenlrazio-
ne di forze politiche (governo 
europpo) che acceleri la con-
centrazione economica (impre
se sopranazionali). 

Questa concezione ha ben de-
terminati limiti di tempo e di 
spazio: si basa sulla concezione 
di un mondo diviso in blocchi, 

A. Tvardovskij illustra il piano editoriale 1967 della rivista sovietica 

«NoviMir» per il 
50° del potere sovietico 

Una linea culturale che vuole testimonial, con opere che non durino 
lo spazio di un mattino, I'alto livello della cultura socialista 

In tutte le edicole 
enciclopedia della 

pesca 
In 50 fascicoli settimanali Lire 300 
I pesci d'acqua dolce e del mare 
la pesca in tutti i suoi aspetti tecnici e sportivi 
le attrezzature, le leggi e i regolamenti 
vigenti in Italia. 

IN OMAGGIO 
con il primo fascicolo 
UNA GRANDE TAVOLA A COLOR! 
GRANDE CONCORSO 
POTATO DI R1CCHI PREM1 

IN REGALO 
ATLANTE DELLA PESCA IN ITALIA 
In ogni fascicolo un inserto di quattro pagine 
sugli itinerari di pesca 
da rilegare alia fine dell'opera. 

SADEA/SANSONI 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

II poeta A. T\ardovskij. ha 
illustrato sulla Gazzetta Lette-
raria il piano editoriale 1907 di 
Sovi Mir. la rivistn da lui 
diretta. Eeli ini/ia semendo 
che la produzione artistica che 
npparirn sul suo mensile rechera 
il segno del 50- del potere sovie 
tico. Ma Mibito dopo specifica 
significativamente: « Per un pe-
riodico letterario il miglior me-
todo per festeggiare questa data 
storica consiste nel presentarsi 
con opere rilevantj di prosa e 
di poesia e non con opere il ctii 
valore si esatirisca nello spazio 
di un mattino. pur apparendo 
e.steriormente corrispondenti al 
significato della data. Questo e 
appunto il mndo migliore di 
testimoniare I'alto li\elIo della 
cultura spirituale della nostra 
sotiYta elaborata in mezzo se-
colo di potere sovietico i. 

A questo punto Tvardovskij 
replica alle critirhe (ricordianio. 
per memona del lettore. un re-
cento articolo della Prarda) di 
cui Sort Mir e stata fatta og-
getto. dicendo: * Siamo disposti 
a prendere in considerazione la 
critica al nostro lavoro purche 

j es.sa muora da elevati principi 
rclati\i alia letteratura della so 
c'.cth sociaIi«ta docna dello grandi 
tradi7ioni del reahsmo nisso... *. 
F,' rintracciabile in questc pa
role. accanto ad un attegeia-
mento di ri«netto \erso la cri 
tica. il ribadito intendimento di 
salvare la particolare funz'ono 
di Sort Mir (sienificativo il ri-
chiamo alia tradizioie realistic.i 
nissa> e il rifiuto di modificare 
il particolare ancolo visuale da 
cui essa osserva lintera c^pe-
rienza del soeialismo sovietico. 
Tra le opere che Tvardovskij 
olenca. quelle che sono desti-
nate a raccogliere 1'attenzionc 
mageiore sono senza dubbio il 
saceio di K. Drahkina < Pas. 
«aecio invemale > sugli ultimi 
U'.orni di \ ita di Lonin. che si 
fonda MI document i storici e 
MI ricordi pcrsonali a quanto 
>i <a di cranrie intcresse: un 
ro-ranzo di A. Rek che narra 
\icende del penodo della :ndu 
-trializzaziono: e il diario di 
cuerra di K. Simonov che pre 
<-enta una spjecata originalita 
formale e di contcnuto. 

Fra le altre opere. la conti-
nuazione del romanzo di Fedin 
«Falo >. un lunco romanzo di 
S. Zalighin sugli anni della 
gucrra civile in Siberia, la me-
moria del settantenne V. Katacv 
« L'erba dell'oblio». la prosa 
lirica di Rassul .lamzatov < 11 
mio Tagstan». il romanzo di 
F. Ahramov < Due invemi e tre 
estati ». sulla vita di un \il 
lagcio nordico dopo la seconda 
guen-a mondial", un gnippo di 
poesie del poeta ucraino Bajan 
e del poeta l.tuano Marzincia-
vicius. nonche memorie di pro
tagonist! di varie fasi storiche 
dal 1917 agli anni '40. 

Enzo Roggi 

(The New Yorker; 

con un « occidente > limitato a 
d u e a ree : I'Europa, appunto. e 
gli USA. Al massimo questa 
concezione si slarga un poco 
aprendosi verso I'Unione Sovie
tica. ma senza nemmeno t ra r re 
le conseguenze che e possibile 
dai recenti acenrdi economici 
fra Italia e URSS. 

La concentrazione dovrebbe 
dare alle imprese la possibility 
di realizzare le piu ample di
mension e quindi le economic 
di scala di un mercato piu va-
sto: quello europeo. appunto. 
Ma come si allar^a il mercato? 
Per Petrilli vale la somma arit-
metica detfli attuali mercati 
europei. Tutto il resto non in-
fluisce sulla sua strategia dello 
sviluppo, o si riduce a un fatto 
secondario. Eppure, a chi 
v iv e in un paese come l 'ltalia. 
non dovrebbe sfuggire che la 
prima fonte di ampliamenlo del 
mercato e lo qualificazione e la 
estensione del nostro proprio 
mercato interno. L'IRI si 6 ac-
corto solo ora che l'ltalia stessa 
e un mercato per un'industria 
nucleare; non sappiamo quando 
si accorgera che e un mercato 
anche per l'industria elettro-
nica ed aeronautica. Elemento 
di fondo del mercato italiano e. 
poi, l 'estrema debolezza dei 
redditi individuali alia cui base 
troviamo quel 25% di popola-
zione agricola — 12 milioni di 
individui — che vive ai margini 
di un mercato sviluppato: ma 
il prof. Petrilli non scmbra 
avere opinioni su come vincere 
questa depressiane di quello 
che dovrebbe essere il < suo » 
mercato. 

Una seconda direzione di 
allargamento del mercato e for-
nita dagli scambi con 1'estero. 
Qui il prof. Petrilli avanza 
qualche dubbio su certe tenden-
ze protezionistiche affermatesi 
nel MEC. Ma non possiamo 
accontentarci dei suoi dubbi: le 
barr iere che i pacsi europei 
sono andati edificando verso i 
prodotti. specialmente agricoli. 
dei paesi sottosviluppati e so
c ia l i s t non aiutano certo i 
paesi europei a trasformare in 
fatti tutte le belle parole sulla 
volonta di aiutare se stcssi aiu-
tando gli altri a industrializzar-
si. 

L'allargamento del mercato 
at t raverso scambi multilaterali 
richiede una iniziativa politica 
all 'estero della quale non ci 
maneano occasioni: nel settore 
petrolifero e petrolchimico. ad 
esempio. ma anche in altri set-
tori. E qui il discorso ci porta 
alia terza direzione che dovreb
be contcmplare una strategia 
di sviluppo nuova. che e poi il 
lupo della favola: il livello del
la scienza e della teenologia di 
cui disponiamo. 

II livello della scienza e della 
teenologia. ora . non dipendo in 
modo stretto dalla concentra
zione indu^triale: 1'IRI. entran-
do nel settore nucleare come 
industria. trova un patrimonio 
da utilizzare approntato nesli 
anni seorsi dal CNEN e dagli 
altri centri di ricerca pubblici. 
Vi troverebbe di piu se per 
questi centri di ricerca pubblici 
si fosse speso di piu Scienza e 
teenologia. e dimo«trato. pos 
sono soprav\an7are l'industria. 
c rcare le ba"=i per nuovi svilup 
pi economici. alimcntarla con 
nuo\e scoperte. Dipende dalla 
politica che si fa: raddoppiare 
subito la spesa pubblica nei set-
tore della ricerca, attrezzare !e 
university a\ massimo livello. 
da r vita agli Istituti scientifici 
in programma sono obbiettivi 
a portata di mano e non ancora 
condizionati dalle difficolta iel-
I'industria e dalle soluzioni da 
adottare a livello dell 'impresa. 

Ma il prof. Petrilli dice, in 
vece. che dovremmo unire gli 
scarsi investimenti nella ricer
ca che si fanno in Europa: la 
unione delle debolezze baste-
rebbe a fare una forza. In 
realta jl passo in avanti sareb-
be, tuttalpiu, funzionale e solo 
per qualche settore. Nessuno 
pu6 risolverd il problems di 

attrezzare lo nostro Universita. 
Oppure anche per questo Pe 
11 ilIi chiede la solidaneta euro 
pea e il « Piano Marshall i 
scientilico. cosi come ha fatto 
Ton. Eanfani? 

Og'ii 1'IRI si offre di organlz-
/a re una societa per azioni con 
lo scopo di attuare piani di ri
cerca. finanziati dallo Stato. 
per conto del Consiglio nazio 
nale delle ricerche. 

Se questo 6 un modo di spin-
gere 1'IRI a fare quelle ri
cerche di base, che non fa a 
Ihello dei settori in cui opera, 
la cosa puo andare. Ma vi sono 
sori pericoli: e cioe cho questa 

! iniziativa ne assorba altre. fini-
sca con l'essere sostitutiva dei 
tiiimeio?i canali che il C\TR gia 
utiliz/a o puo create . E cio non 
solo per mntivi finatviari — "s 
sendo confermata la resistenza 
del gnxerno a mettere a dispo-
si/inne quote piu sostanziali 
del bilancio — ma anche per il 
prolungarsi della polemica, 
aperta o sotterranea, contro la 
ricerca cosiddetta pura o non 
finnlizzata ad obbiettivi econo
mici precisi. 

II feticcio dell'impresa ha 
gia portato 1'IRI a creare una 
societa per azioni per gestire 
scuole professionals e una pro
pria universita aziendale, an 
ziche far conlluire i suoi sforzi 
sulla scuoln pubblica. Ora po 
ttebbero essere avanzate ipo 
teche anche nel campo della 
ricerca scientifica. Se questa 
€ Societa di ricerca •» si deve 
fare una cosa, anzitutto, deve 
dunque proporsi. quella di far 
uscire dai bilauci delle imprese 
IRI qualche decina di miliardi 
in piu per compiere le ricerche 
fondamentali indispensabili al 
loro stesso sviluppo. 

Renzo Stefanell i 

ROMA: una mostra alia «Nuova Pesa » 

LA NATURAINESAURIBILE 
DI ALDO TURCHIARO 

La natura quale fonte prima e mcravigliosa di immagini per I'esprcssionc del senti-
mento, ora gioioso ora doloroso, di immersione nella vita c sempre stata, per Aldo Tur-
chiaro, la cosa piu importante e piu difficile da dipingere. Immagini di natura che 
potessero riiwovarc, anche nell'occhio piu stanco, un senso di stupore per il mondo, per il janlastico c 
drammatico manifestarsi della vila in forme incsauribili e sempre rinnovantesi. Immagini di natura che 
non comunicassero sentimenti abiludinari e idee log ore, che non si rijacessero inerti a una qualche tradi-

zione pittorica. Turchiaro 
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Aldo Turchiaro: a Eiicoltero colpito si disintegra nella foresta » 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Cristianesimo e marxismo 
un dialogo che si sviluppa 
Pubblicate da «Religioni oggi» le relazioni svolte al Convegno 
del Chiemsee (1966) da Garaudy, Luporini, Girardi e Rahner 
Nessun ethtore italiano ha fino 

ad oggi tradotto e pubblicato il 
volume di Roger Garaudy dal 
titolo DaU'analema al dialogo 
(sottotitolo: Vn marxtsta si r'u 
volne al Conctlio) pubblicato in 
Francia gia nell'autunno del 
1965. poco prima della chuisura 
del Concilio Vaticano II. L'idea 
di scrivere un tale sagg:o era 
nata nella mente del nolo filo-
sofo marxista e dirigente cornu-
nista francese nelle 2:ornate del 
pnmo incontro europeo tra mar-
x;sti e cnstiani. a Sali^burgo. 
alia fine di aprile del 1963. Gli 
attj complcti del Convegno di Sa-
Lsburgo sono stati pubblicati dal
le ediziom Europa (Europa Ver-
larj): una gros-a ca-a editrice 
con triphce scde. a Vienna, a 
Francoforte. a Zungo. II volume. 
dal t:to!o generale Cristianesimo 
e marxismo ogni. pubblicato nel-
l'autunno del 1966. ha ottenuto 
e contmua ad ottenere un no'.evo-
le SUCC0550 nei paesi della .Vif-
tclcumpa: in Italia, pero. nes
sun editore ha pen^ato a p.ib-
blicare in un un:co voiumeJto 
a'.mcuo le re'.aziom pr:nc;pa!:. 
La s'.es^a sorte sembrava toe-
care aY.c relazioni del seconrfo 
incontro tra marxi^ti e cnstiani 
promosso dalla Paulus Cecil-
schaft. quello bavare^e del Chiem
see. svoltoM tra la fine di apri-
ie e il princip:o di maggio del 
1966. 

Se rvKsiamo oggj le22t«re il 
testo integrale delle relazioni 
svolte al convecno del Chiem*ee 
da Garaudy e Luporini. da G.-
rard; e Rahner. lo dobbiamo alia 
n-:ovn n\-~:a tr:mc=*ra:e ReUa-.o-
r,i onai. che '.o p-jhbltca ncl s':o 
nrimo nimerx^ (2enn.Tom.1r70 
1967) Cono-cp\arrv> :̂«i Re'ioioii 
0"i« cfme a sen z. 3 d <!aTM -=pe-
ci!i77ata in not:7:e ?u!!e at-
t,\ ta dc:!e Chie^o. dei mo\:mer.ti 
e dei gmpp: relieiosi nel mon
do. in particolare sui d.battiti. le 
lotte, le iniziative e i propositi 
nel mondo cattolico dopo il Con
cilio. Co!l'ini7o del 1967 Alceste 
Santini. fondatore della agenzia, 
ha preso una seconda iniziativa. 
di maggiore impegno. e ha dato 
vita a una «rivista trimestrale 
per il dialogo ». 

« Per il d'alogo >. e quindi ri
vista — a suo modo — di ten-
denza. Sulla base perb di una 
ampia e accurata mformazioie 
I«i stampa ita liana, come c ben 
noto. d notevolnvnte povera di 
informazioni nei confronts per 
esempio. di quella inglese: b da 
<?alutare pertanto con il massimo 
favore una iniziativa che tende 
— prima di tutto — a far cono-
scere quale h il «punto > della 
situazione per quel che concern* 

il complesso rapporto tra coseien-
7a religiosa e coscienza civile. 
tra fede e impegno terreno. T.in-
to piu mentona una simile ini
ziativa in quanto. come si e 
detto all'inizio. l'ltalia e forse 
il paese nel quale la informa-
zione cultural^ sui nuovi onenta-
menti cattolici. sui Concilio. sui 
dialogo e p:ii povera. benche 
in Italia siano accadutj e ac-
cadano alcum dei fatti piu « gros-
si T>. politicamente e culturalmen-
te. in tali campi. 

II fatto c che settimanali. 
rivis'e di cultura. ca=e e:iitnci 
sono in Italia molto spesso nelle 
mani di laici non mancisti. che 
re^tano Iegati a esper.enze e a 
schemi mentali tradmonah. che 
stentano a comprendere i nuovi 
onentamenti nella coscienza reli-
g.osa: il fatto e anche che gli 
orsani po'itici di grandi partiti. 
come la Democrazia cri^tiana per 
un verso, il Part:to socialdemo-
cratico unificato per I'altro. jv>n 
voahonn dare informazioni su! 
* dialogo > perche aner tono in 

e=--o un grave nencolo nei con
front del regime udeologica-
nK-nte: clericaic-ateo) che essi 
tendono ad instaurare. 

II «dialogo > infatti viene or-
maj concepito da molti tra i prin
cipal! interlocutori. marxiMi e 
cnstiani. come premes=a e so-
stegno di una c attivita pratica 
per realizzare il nuovo umane-
simo o. se si vuole. un umane-
s.mo completo nel senso che non 
ci si limiti solo a nconoscere 
nll'uomo di essere arbitro del 
suo dfitino e il pro'.agoni-ta del
la storia. ma siano anche dati 
dll'uomo gli stnimenti per tra
sformare il mondo 5. Co=i Alce
ste Santini. nell'art.colo di aper-
t : ra (11 dialono e ormai nelle 
co*e). 

Lmee di un umanesimo comunc 
e del reMo il titolo che Roger 
Garaudy ha dato alia sua rela-
7:one al convecno bavarese. che 
^razie a RriiO'Orii onoi Iessia-
nv> finalmente in italiano. II no
stro dialogo — afTerma Garaj-
dv nella sm conclusione — 

schede 

Spitzer: I'armonia del mondo 
= Si sa che una parola pu6 a=sumere in epoche e in !inz.;e 
= d.verse «;gn:ficati particol^n. p.u o meno conne^i alia -en 
= sibilita o reecho a.!o c t'.ile > della civilta da cm denva la 
= sua fun/ione. La »c:enza che s'.ul'a 1 nr-itarr.enti ai sicn'fica'o 
S nelle paro.e e la « «emant:ca vonca ». La quale e « -:or.ca 1 
= perche stud a la paro'a nor. in a*tra-to. nel cuo valore le*-
= sxale o enrr.ologxo. ma nel concreto contesto culturale îa 
= cui trae U Siamficato o da cu. anche sub.see la sp.nta a.le 
= \ar;az:oni o fluttuaziom che la mod.ficano sul piano del con-
S cetto o semphcemente dell'intensita espressiva. 
E In questa Armonia del moido • Storia lemantica di un'xdca 
S (Editrice II Mulino) che da noi esce a sette anni dalla morte 
= dell'autore, Spitzer studia il processo lungo il quale si formo 
= < U concetto di armonia universale racchiuso nel termine 
= StinjnjMnp ». Attraverso il confronto e il commento di un «mo-
= saico di testi >, egli esamina il < tessuto di associazioni e di 
= motivi verbal! e concettuali sparsi nei seeoli > intorno alia 
= parola « Armonia > e trova che « all'evoluzione nell'uso della 
= parola > cornsponde sempre t levoluziore del pensiero». 
= Nel corso dell'indagine. Spitzer mostra che per le sue on-
S gini stoncne la parola tedesca Stimmung (Armonia del 
= mondo) si nchiama alia «tradizione cla^sica e cnstiana. che 
= sta alia ba-e delle pnncipali lingue ejropee» Cosi. nel libro 
= la storia della parola Stimmung diventa storia. prima, della 
= formazione della «solidaneta culturale europea ». poi delia 
= sua dismtegrazione, quando l'idea dell'armoma universale — 
S su cui si reggeva la civilta occidentale — fu mes«a in oblio 
= • dalla « segmentata e frammentana visione del mondo > del ra-
= zionalismo lUurrunistico. 

i a. I. t. 

•: avra senso so'o se sfocia in 
un'azione comune i>er la ncostru-
zione di un mondo piii imiano 
che non mutili nessun uo-no di 
nessuna delle sue diniensioni 2. 
E Luporini. nello ste=so sp.ri-
to. dofinisce il dialogo come « un 
incontro nella differenza il cm 
r.sultato sia di mutare seria-
mente qualco«a nel mon lo de-
gli uomini >. H.i parte c.ittolca 
emerge lo s'a-^^o tenia di fo-i-
rio. es«o e chiaramen'e mo--o 
• n evidenza dal tcolo^o sa.T^no-
lo Padre Jo=e Gonzales ftuiz (ci
tato da Luponn.): < ccco il ter
reno principale sul q'ia!e de\e 
svolgersi il dialozo tra cattoli
ci e marxisti; e certo che ia re-
ligione e e=sa stessa un frcno 
a! progrcsso umano?... e urgen-
tc. per i cattolici. affermare 
chiaramente: la religione cri-
stana non implica la minima 
aliena7ione riell'uomo nel sen^o 
piu puro deli'unnane^imo marxi
sta... i cattolici possono tran 
quillamente lot tare ins-erne ai 
marxisti contro tutte !e forme di 
reale 31^03710^6 religion >. 

I! d alogo. m-omma. nasce co
me n->cc<siln del nostro tempo. 
dai confron'o enn il monio rea
le e i s::oi problem], ed c la 
via. ideale e culturale. per «gom-
brare il terreno da equivoci. da 
riogmatismi. da integr^mi, da 
chiusure settane per facilitare 
la costni7ione comune di una 
societa piu umsna. Di conse-
gnenza. Relipiom oqqi fa seg-ii-
re alls prima parte — di rifles. 
s one teor.ca. di impostazione 
ceiera'e. articolata come si e 
rJttto nei saag. dei marxisti Lti 

j p^rinj e Garaudy e n que.'., dei 
•eolo^i Girarii e Rahner — una 

j -f-conda parte che info'ma c 
J or er.'.a sille at: \ .to. =ul.e mi-

z.ative pratiche f.n sen=o lato. 
e non gretto). Nel primo n i 
mero. fa spicco rinformazione di 
Francesco De V,to <=u Le ACLI 
da Vallomhrosa a Roma; i] fa-
saco!o e ch;u=o da una Xofa 
bihlioarafica svl dialogo aecu-
ratissima. e veramente prer.o-
sa per chi voglia approfondire 
seriamente il problema. Oeni 
numero della rivista costa L. 700. 
ed 6 un fascicolo di circa 150 
pagine: l'abbonamento annuo e 
di L. 2 500. e p-io essere versa-
to sul conto corrente 1 49>45 in 
testato a Religmni ogat. via Ca-
«te!fidardo 8. Roma. La rivista 
si apre con somman dogh ar-
ticoli m italiano. frsneese. in
glese e nisso. che rivelano la le-
gittima ambizione di una funzio-
ne europea. 

L. Lombardo-Radice 

e tanto schietto nel senti-
mento quanto inquieto nel
lo stile. 

Ha prin"i dtpinta •' p /esti^fr'o 
co/i rciilisnio i'\prcssinnista ric-
co di radici ma idmiuih e con-
tadine: p-ii. ha dipin'o inalli 
quadri dore qli nnimnlt face-
vano una sinqolcire compaqnia 
all'unmn delta citta iptasi qli 
restituisscro una dimensione 
piu vera di x'ita E qid con al-
cuni quadri espn^ti. ncl 19f>(. 
in questa stessa aalleria (* Ln 
Nuova IVw \ in via del Van 
tannin, W). aveva cominciato a 
modificare lo stile in senso vi-
sionario. tcntandn mantaqqi e 
metanioifasi di forme animalt 
c di forme di anqetti d'uso c HI 
diistrudi. cercando di fortifi
ed! c d s-(io iiniiHUiinoso liri 
S-I/JO nella re^a della mateiin 
metallica .Wi tiuadri ultimi e'e 
una svolta stilistica ladicale. 
e'e la conquista di una tecni-
ca nuova assai personate e fun
zionale. I quadri sono sempii-
ci nel soqqetto e comnlessi nel
la elaborazione pittorica: tanto 
e fnntaftica Vimniatiin^ quanta 
& concreta e * tattile » la resa 
plastica. 

La natura domino lussnreq 
qionte e disnieon una varicta 
incrt'difnte di forme, nccnohe 
anche nol win immrn^o orevdto 
le forme denli oqnetti p'n'i hoi 
li e fautastici creati doU'iuti'io, 
come le nari <:na:iaH. o quelle 
deqli oqnetti piu mo^trunsi. co
me le anni. La natura e ritro-
rata come spcttacalo meravi-
qlioso di vita ma e anche la na
tura inrentata e costruitn dalla 
fantasia di un pittnre che vi
ve davvera i nostri qiorni 

Due csscnzialmcnte sono i 
tipi di quadra: uno che comhi-
ua veqetarione e aninuili on 
oqaetti straardinari cost nut i 
dall'uomn. e uno die combina 
veqetaziane e animali con or 
mi le piu diverse: alcuni di 
qucsli quadri piu csplicitamen-
te si riferiscono all'alroce 
niterra nel Vietnam. ].o stile, di 
uno splendore e di una mndu-
laziane metallica, deve qualco-
sa al prima Leqer nella rela-
zione fra forma e materia, al 
Malevic fiquralivo nel colore 
die esalta i volumi. al Daqanic-
re Rousseau nella quantita sor-
prendente di forme che pono-
lano il quadra L'immaqinr del
ta natura e co*i vitale e densn 
che il temno scmbra es^er^i 
fcrmato all'alha del mondo. 
traqica anche. fitta di ormi 
tcrrihili, percorsa da Innipi di 
paura ma die pure fa luce sul 
qrembo di una terra incsauri-
bile. In questo spettacolo ma 
terialista della c qenesi» e 
forse ritravahilc un'influenza 
della forza visionaria di Mar 
Ernst. L'uomo non e mai ft-
qurata ma lo sono ongetti da lui 
creati. meraviqliosi o mosfruo-
si: i primi la natura li accn-
qlie come sue creature, i scror;-
di li respinqe o ne subiscc vio-
lenza. 

II colore, armonizzato su una 
dommante tonnle verde e di-
strihiiila a scnqlic metalliche. 
come trucioli di fresa. a tes-
fcre di mo^aicn fittisr>imc e 
splcndcnti secondo una <r tes
situra J seriate (fantastica non 
illusionistica anche se sono usa-
ti sohriamente effetti '•op*), 
esprime una vitalitn primitiva 
e inconfenibile. Particolarmen-
te felice c la e tessitura > del 
colore nella rcsa delle diver
se malerie delle cose, e ahile 
e il pittore nella *ccltn di rr-
qelali. animali e oqaetti m?c-
canici che meqlio corzscn'ono 
questa * tessitura 5. Difficile r 
dire auale parte del quadra 
sia piii inrentata e quale pin 
osscrratr. dal vera o ideatn 
in relazione a un fatto sensn-
zionale. come il rolo spazialc. 
o a un fatto orrihile, come la 
querra nel Viet Nam. Prerale 
il carattere fantastico dett'im-
maqine. 

11 lirismn di Turchiaro <* iwi-
merso nel presente. non disar-
mato. ma anche arrenturoso 
e teso nel soano plastica. sn-
qiio della ranione sempre. 11 
pittore e aperta all'rsrtcricnzrt 
e con-apevole della funzionah-
to della tecnica. Va proprio 
dalla hella tecnica di cui oqni 
Turchiaro c padrone riene il 
pericolo e della monotonia e 
della maniera. Credo che lo 

abbia avrertito egli siesta 
quando ha dipinto, con tecni
ca piii varia, quadri dove am-
pie campiture di colore e n-
perli spazi si cambinano con 
la fitta tessitura coloristica 
delle forme. Fra i quadri piu 
belli ranno ricordati Tncontri 
09fi:>). Alhero fotemico. Elicot 
tcro colpito. R<mdc7 \nu«. I.a 
lucertola curiosa e I'urcello rri 
raggioso. tutti del 19r.fi <* Pino 
silano al tramonto. Esplosione 
e Chiare, froscho e dolei ae
quo, datati 1M6 67. 

Dario Micaccfii 
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