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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Trent'anni fa il fascismo 

era baftuto a viso aperto 

Guadalajara 

ARTI FIGURATIVE 

Guadala jara , dopo la bal lagl ia 

TRIONFANOI GENERALI 
DELLA FABBRICA E DEI CAMPI 
La rotta milifare delle forze fasciste fu un colpo durissimo per i regimi dittatoriali - La crudele 
repressione ordinata da Roatta - La Spagna non e sola - Scritti, testimonianze e documenti dei militanti 

Una grande mostra alia Galleria Nazionale di Berlino 

RD T: folia di giovani 
tra i quadri di Gu ttuso 
II rapporto con I'espressionismo tedesco e il continuo dialogo con la realta - Da « Corrente» a oggi 

Le brigale Inlernazionali all 'assalto durante la bal lagl ia di Guadala jara , net marzo del 1937 

B E R L I N O . marzo 
Da qualche settimana. come 

nbhiamo gia dato notizia. e 
apcrta a Bet lino VM. nolle sale 
della Gal ler ia Na/ ionale . una 
grande mostra di Giittuso. II 
mimstero della Cultura e I'Ac 
cademia delle Arti della Hrpub 
hlica democratica tedesca. in 
collabora7ione cnl Centro Tho 
mas Mann di Roma, hanno pa 
tmciii i ito e rcsa pncsibile I'ini 
ziativa Si t ratta di una moMra 
che ahbraccia I ' inteio nrco 
ctoativo di Gultuso. dal IWH al 
!%(»• una sessantina di tele e 
qualche eentinaio f ra discgni e 
l itogrnfie Complessivamente 
una bunna scelta. che illumina 
in modo esauriente i var i mo 
menti dpH'attivita guttusiana. 
dal periodo di «Corrente ». 
pr ima della guerra. al periodo 
t cuhista * dell ' immodiato do 
pneuerra. dal periodo reuliMa 
alle ricerche piu recenti 

E* la prima volta che Guttu 
sn cspnnp in Germania . almeno 
in forma cosi nmpia e adepua 
ta In alt re occnsinni qualche 

i sua opera vi era gia stata pre 
I sentnta. a cnminciare dall 'Oc 
j cupazione delle terre incnlte in 
j Sicilia, che nel "51 fu acquistata 

per il Museo di Dresda. Solo og
gi perd il suo incontro col pub-
blico tedesco e avvenuto in 
maniera soddisfacente. Non 
che il pubblico tedesco appas
sionato d*arte moderna igno-
rasse i l lavoro di Guttuso I n 
real ta. nella Repubblica de
mocratica tedesca. i saggi e i 
l ihri dodicati a Guttuso erano 
parecehi. ma proprio per Que 

sto I'esipen7a di un contatto di 

Trent'anni fa In niar/o. a poco 
piu di cento chilometn da Ma
drid. tUi antifascist! battevano in 
campo aperto il fascismo tede
sco. Ualiano e spagnolo a Gua 
dalajara. Battagliom di volon 
tari . guidati da generali promos-
si sul campo provenientt dalle 
ofllcme e dai campi. infiiggevano 
una delle piu important! e co-
centi sconfitte a un esercito re-
golare. comandato da generali e 
co'onnelli di c a m e r a , come Roat
ta. Bergon7oli. Nuvoioni. Faldella. 
Madrid restava nelJe mani dei 
repubblicam mentre la sconfitta 
fascista si tramutava in una rot
ta militare ripereuotendosi dura-
mente sul prestigio politico dei 
recimi dittatoriali europei. 

Quel tempo e quella battaglia 
ce It ncordano due libn usoiti 
da poco: Perchd andammo in 
Spaana. scritti di militantt anti 
fascist!. 1!WC-19.*«» (ed. ANPP1A) 
Roma 1966. pp 307) e Olao Con 
forti. Guadalajara. La prima 
scon/if fa del fascismo (Mursia. 
Milano. 1967. pp 42«). 

Dopo 11 prezzo della libertd. 
Aula IV. e Giornah luori legge. 
1'Associazione del perseguitati po-
litici documenta 1'impegno degli 
antifascisti italiani nella guerra 
di Spagna e nella creazione del
la democrazia italiana con un 
cofanetto nel quale raccoglie due 
volumi: Perche andammo tn 
Spagna e Pionien '/<•// Imlm de 
mocrattca (ed. ANPPIA. Roma 
19G6. p. 32.1) entrambi a cura di 
Adriano Dal Pont e Lino Zocehi. 

11 pnmo volume raccoglie sent 
U di militanti antifascisti. U se-
condo biografie e scritti di que-
gli uomiru che si impegnarono 
flno in fondo nella battaglia con 
tro il fascismo per un'Italia de 
mocratica. Questa raccolta di 
biografie e di scritti dei Pionien 
dell'Italia democratica abbraccia 
un vasto periodo della stona ita 
liana dominata dalle battaglie 
popolan. Dichiaratamente nella 
raccolta non si sono voluti inse 
nre biografie e scritti di per^v 
nailgi di pnmlvs.mo p-ano. ma 
gettare luce su uomini il cui im 
pegno fu totale e ncordare di 
essi. come senve Terracint nella 
prefauone. c la grandezza d a m 
mo che resse al l ' impan lotta vtt 
tonosa tutta intiera la «chera 
della quaie essi furono parte e 
spesso anche guida >. 

Fausto N.tti ha sex tto la pre-
fazione al vo'ume sulla guerra 
di Spagna. Dice NitU che gli 
scritti che compaiono nel volu 
me sulla Spagna sono ancora at 
tuali perche la Spagna e ancora 
m catene. Certo non solo per 
questo I'opera e un contributo 
interessanle e intellicente alia 
stona deirantifascismo di quell i 
anni. ma mostra q'ianto aTcora 
vano validi I pnmi giudizi si.ia 
natura e «ul carattere della n 
vona dei generau faseitti e ui 
Spagna e quanto lungmnrante 
sia stato 1'impegno la contratto 
dalTantifasctsmo. 

Scnveva Rosselll. a proposito 
dell'impegno itaiiano: « L'em gra 
zione italiana. dtmenticata. diffa 
mata. qualche vota derisa. torna 
ad essere un fatto vivo e pre-
sente nella stona italiana. di 
venta. for*e per la prima vo;ta 
•in fenomeno *tonro. aequistaD 
do il dTi i to mora.e ad es*cre 
tetiuta presenle ne.Ie future !«>ne 
ita tane ». 

Togliatti nel novenbre del 19̂ 56 
su Stato operaio. scnveva che al 
centro dei campo dnt i l jsc i -u in 
Spagna stava la classe operas. 
stava la democraz a e che in quel 
campo avevano preso posto «tut-
ti gli antifascist! suicen. tutu l 
ven democratiCT. tutti coloro cht 
comprendono che permettere il 
soffocamento della Repubblica 
spagnola Signiflca peraiettere che 
sia dato un colpo a tutto il fron 
te antifascists internanona'.e, si
gniflca inntare il fascismo a nuo 
v i . ul tenon attacchj contro la 
clas.«e operaia e contro la demo 
craria >. 

Dal panorama degli scnttl. di 
cui Telenco sarebbe lungo, emer 
ge costantemente. precisandosi 
sempre p;6 e megilo. la corua 
pevolezza delle dimension! inter-
nasooali de) fascisma non piu 
uo fenomeno legato a occasion! 
MUionaU. Un giudirio che si de-

linea nettamente e che si arnc-
chisce allorciuatido gli stessi pro
tagonist! dell'impegno antifasci-
sta in Spagna tornano ad esami-
nare criiicamente !e conseguenze 
politiche di quella guerra. 

Sotto questa luce il contributo 
che la raccolta antologica da al
ia storia della guerra di Spagna 
e quanto mai valido e pieno di 
signilicato anche a trent'anni dal-
lo scoppio di quella rivolta fa
scista. 

Qui. In questo volume, la vit-
tona di Guadalajara 6 ricordata 
da I-ongo. da Ro-selli. da Ange-
lo Monti. La battaglia d vista ne] 
piu vasto contesto della lotta con
tro il fascismo. se ne traggono in-
segnnmenti validi per 1'oggi e 
per il domani. se ne scruta i) si-
gnificato. come fa Rosselli. per-
sino attraverso le lettere che I 
contadim italiani. portati in Spa
gna dal fascismo con 1'inganno e 
caduti prigionieri. scrivono alle 
famiglie. In queste lettere c*6 la 
rivelazione di un mondo scono-
sduto. nvelatosi d'improvviso. 
come squarciato. quello dei < ros-
si» . in cui I poveri braccianti 
meridionali. prigionieri. si sen-
tono trattati fraternamenta e si 
sentono riconsiderati uomini da 
quelli che credevano I nemici. 

Di quella battaglia Olao Con-
fort i ci da invece la dcscnzio-
ne minuz'osa. la preparazione po-
litica e militare. lo svolgimento. 
i retroscena del campo fascista. 
Franco lascia che I fascist! Ita-
I'ani. e Roatta in particolare. si 
agitino. tentino pure la conqui^ta 
di Madrid, la capitate, da offn-
re a Franco come un dono dl 
Mussolini, si Infilino nello schle-
ramento dei voiontari internazio-
nali. 

I generali pleni d» jattanza par-
tono all'attacco con le loro trup-
pe sull'altipiano rigido e nevo-
so della Nuova Ca^tiglia: I sol-
dafi che credevano di essere di-
retti in Rtiopia. portano divide 
e>tive. non hanno calze di ncam-
b'o =f»*>n -:^->7i (Manti non man 
Ceranno rancio caldo oer ztornl 
e corni (si anticipa la tracedia 
ru* 'a . ma I generali non im;n-
rano le le7ioni). Dall'altra p i r ' e 
ci «ono battaglioni che vensono 
da molti paesi e parlano lingue 
diverse, ci sono generali sen7a 
accademie e scuole di guerra fre-
quentate. Ma questi vinceranno 
nerch6 comhattono una sfuerra In 
cui soio sorrettl da una fede. 
una fede umana che crede nel 
domani. 

Conforti produce, nel suo av-
vinrente lavoro. documenti ag 
chiaccanti. Ve c i tamo jno *o\o: 
una cirro'are di Roatta. ante-i 
smana dell'a'tra del 27 I-is!io 19H 
in cui si diceva al!e t m p e ita 
Mane in Italia di snarare contro 
eli a*<emhr3men?i co*ne si fosse 
tr.vt.i'o del ncr .co \nrhe q;r In 
questa (rrco'are del 16 marzo 
1937 si da ordine di fucilare sen-
za remiss;one: I soldati sono ac-
cusati di vilfa e di codardia (ma 
nerche I general! quando perdo-
no !e zuerre o le hattaglie. come 
Cadorna a Caporetfo. sanno m.v 
led-re. Invece che «e stessi. sol-
tanto eli uo-nm «traooatt alle 
ca*e e a I lavoro?) 

«Qiiando la ren'essrone e di 
esemrvo «t dpve r e m m e r e *eT 
M p'e'A »• Incirwin di *coof\iee 
re il Pemico Rrcttla e I STHJI or 
dinano f'lnliT'oni « sc-nza o*efa » 
dei nropn so'dati! 

Anche que«to 1'altra parte. 
spieea il fascismo in Spazna o In 
Italia: spiesfa meglki. pi»̂  tardi. 
da noi. dopo 1*8 *ettembre. ?a 
ferocia nazista e fascista. Anche 
in que<to calza esemplarmente 
ouel tito'o ffarfTCo'o di Rosselli 
che fu narola (Tordme deH'antl-
fa«oisnr>o itahano: cOcgt in Sna 
ena domani in Ita!la *. In Italia 
la reazione feroce e stata vin'a 
da una euerra di popolo: in Spa 
»na I.i reazione ha vinto Ma la 
Srwzn.i non e <o'a come d-re 
Conforti. ancora 02*1 nella sua 
bittacha Come non fu so!a o u m 
do la reazione attaccA le deboli. 
ma orgojrliose Istituzioni repub-
blleane che awiavano il paese 
sulln difficile strada della de 
mocrazia 

Adolfo Scalpelli 

MEDICINA 

Clamorose insufficienze della nuova legge 
sugli additivi chimici nelle sostanze alimentari 

Dopo una colica epatica 
un po' di tossico per il fegato 
II prosciutto cotfo, consigliato in questi casi, risulta dannoso perche trattato con i 
polifosfaii — I grassi idrogenati che aumenfano la frequenza degli emboli — II pro

blems del dosaggio — Attacchi e pressioni dell'industria chimica 

c Prenda questa medicinu: non 
so se fa male, perche sull'uomo 
non e mai stata spenmentata; 
comunque. lei ne prenda quanta 
ne vuole. quando vuole: se sta 
bene o se sta male, qualunque 
malattia abbia e per tutta la 
vita se crede»: un medico che 
tenesse questo discorso. e non 
a uno solo dei suoi malati ma 
indtscriminatamente a tutu, sa
rebbe da espellere tmmedtata-
menle dall'albo prolescwnale. 

Eppure git additivt aiimentan 
sono sostanze chimiche ta cm 
azione non & stata accertata. e 
che venannn *nmm'n<*lrati indt 
scnmmatamenle a tutu, malatt 
e sam. adulli e bambini, con 
dosanai tndelinitt e oer tempt m 
aefmiti Quali sono alt slrumen-
ft per la -.lifesa della salute con
tro I'lmperversare aelle sostan
ze chimiche che cenaono intra 
dotte nell'alimenlazione dei cit-
tadmi? 

I trucchi di 

Azzeccagarbugli 
Seconao t tecmci compelentt. 

to strumevto leaulalivo che aa 
alcvm anni € in ciyore ha mt-
uUoiato la situaztone preceilente: 
nui rtnpo una discussione un yo 
piu approfondita viene m chiaro 
che I'ottimismo di questa provo-
sinone va aUjuanlo ndimensia 
nato. Infaltt il verba * miotio-
rare * samara impttcare che vi 
fosse in oartema qvalcosa di 
« bvono ». e che al c ttuono » 
abbia fatto semnto avalcosa di 
t mighore » Siente di pin faLso: 
la situazwve orecedente mi tne 
re spieoato con motto <7>/ficoJ 
fa da parte delle eatte*i persone 
ilia cut eomveienzn mi <ono n 
rolta. e a mio uolta io non ne 
<co a seoniria che con ttitUcoi 
ta Una delle arottesche situa 
zinvt € ail italiana » create daali 
azzecca gtitmoH per altn azzec 
ca garbvgh. cun una teooe arm-
apale che stabiltsce una cosa e 
una minade dt c leagrne» che 
slabiliseono U conlrano • Ion-
no Io meglio sulla legge prin
cipal? perche le «anda > Ue-
sche. sin dm tempi dell Azzecca-
oarbuati monzoniano, «son quel
le che tanno piu paura». Per 
cut. sulla hose di una leooe pnn 
cipale che cieta qualsiasi ao 
ownta di io*lanzt chimiche non 
fculnfire, tutta lincaslellatura 
delle t leotpne • fmiro col co 
stituire una luto di addifin vie 
tati, e qutndt pet amtnellere. 
impltcitamente. tuttt quelli che 
nominal!, t cioe cietan, non era 
no. 

Una grande campagna th ztam-
pa, alevni ami fa, susatd ind* 

gnazione e allarme rxvelando 
agh italiani la spavenlosa en-
tita delle frodi alimentari. Da una 
parte la presswne dell'opwione 
pubblica. dall'altra oh impeani 
del Mercato Comune. sospmsero 
il portamento a votare una nuo
va leooe che abrogava tulte le 
precedents Sembra che il pro-
aetto della nuova legge aiacesse 
net cassetti ministerial! fin dal 
l'J50: soffocata. evutentemente. 
dalle pressioni delle Industrie ali
mentari. Finalmente nel 1963 
tenne varala la leoge nuova. 
attualmente in vigore. di Upo 
annlogo a quello delle piu mo-
derne leaislaziom slramere. La 
nuova legge i della formula 
t lista positiva »: inrece di eleu-
care gh additivi protbitt essa 
elenca oil addilipi permessi. in-
fallx stabihsce che «e. vietato 
impiegare. vendere. detenere. 
sommimstrare e distnbuire so
stanze alimentari... con aggiunta 
di additivi chimici non autonz-
zati con decreto del ministro per 
la sanita» e stabiltsce moltre 
che tale decreto e soggetto a 
reiisione annuale Uno strvmen-
'o tegislaltvo di questo Upo. cioe 
•lei Upo < 'isJo posifira >. implica 
che tutto ad che non i espltci-
tamenle permesso col decrele an
nuale. e netalo. Tale legqe per-
mette dunuue agli organismx pre-
postt al cuntrollo (t Laboralon 
provmciali di tgiene e proftlassi) 
at moitrare zenuncxa in lultt t 
c&si di madempienza: siluazione. 
questa. che gta di per se ha 
dissuaso rndtti produttori da ina-
dempieme che costituiscono rea-
to grave, ed espemgono a pene 
severe. 

Tultavia rum Ji pud dire che 
oQQ\ la siluazione leaislaliva sia 
t migliore »: si pud dire soilan-
lo — come ha parzialmenle di-
mostrato la recenle. clamorosa. 
iniuncw dell infiu<triale 'lei Pino 
terran — che $>a mer.o coo-
tica. meno disordmata. meno aoe 
vole da sliracchiare m un senso 
o nellallro secondo il Upo di 
frorte a cut il dollor Azzecca gar-
fcuo'i previa la propria opera di 
dijensore Ma e ancora una leg
ge manca. 

La legge. per esempio. permeV 
te Vuso dei poWosjatL I poUfo-
sfati non sono olimenti. non av-
mentano in nulla le oroprtetd 
nutritive della derrata alia qua 
te vengono aggnnlt. Vengono im 
piegali nel Ualtamento dei pro-
sciutfi cotfi perche ammmhuti 
<cono la came: 4 chiaro che. se 
d laMmcante itnpieoos.se loan 
t\ prima scelta « animaii di on 
ma scelta. :1 prosciutto cotto sa
rebbe morbtdo e saponto come 
to e sempre stato prima del pra 
gresso dell'tnduslna chmica 
l/sando A poli/os/ato. il salumi-
ficio pud BtiUzzare bestiame H 
qaalitd tneno pregiata. e taaU 

di scarto: mette m vendtta. cosi. 
strani tanli che col tradizionale 
* prosciutto > non hanno nulla a 
che fare, e aid lo si vede dalla 
curiosa forma a paral/elepipedo. 
Ammorhidita chtmtcamente. la 
came di scarto mene vendula 
al medesimo prezzo della came 
di «prima scelta »: e per di piii 
le sostanze con cut viene mampo-
lata trattengono aequo, e quindi 
ne aumentano il peso. La «toc-
catma * che il negoziante diso-
nesto dava alia bilanaa per fro-
dare sul peso era assai piu inno-
cente: danneaoiava la borsa del 
compratore. ma non la sua vo
lute: e i poltlosfalt invece sono 
fra le sostanze di cm Vinctdenza 
su//a funzionalitd del legato e 
sfafo da moltt anni dimostrata. 

Ancor pid grave, la sofistica-
ztone del prosciutto cotto. se si 
pensa che si tratta di un ctbo 
comunemente usalo per gli am-
malati e i conrwlescenli: nel no-
slro paese. tradwonalmente po-
rero di came botina. I'abitudme 
alia bistecca come lonte dt pro-
tetne ad alto valore nutrttivo e 
come cibo facilmente digeribile 
e ancora un'abitudme * da ncchi » 
e la maggior parte della popota 
zione. quando fa lo slorzo di 
acquistare »' / derrata « da con-
valescenti», compra tradizional-
menfe le fettine di prosciutto cot
to Cosi a un convolescente — 
maoan un convalescente di coli
ca epatica — si dd una dose di 
poltjosfato tossico per il fegato.-

V insidia 

dei formaggini 
Anche net formaaqmi ci sono 

i poh/os/ati: e tn do>e fuffa'fro 
che piccolo, vtsto che la leooe 
autonzza smo a qwndicr gram 
mi di polifosfato per ogni chtlo 
di lormaog-.o U*ato per ottenere 
ur.a pasta soffice e compalta. il 
pnlifosfato mette I'tnctuslria co-
seana in graao di ulilizzare te 
partite dt scarto: e le brave 
mamme. che n preoccupano di 
infearare la dieta del propria 
bambino con U formaggino quo-
tidtano, sommmlslrano al loro 
piccolo, lungo tutta I'tnfanzia. 
etti e chili dt polifosfato. Dopo 
di che non ci si stupisce piu. 
nellapprendere che rinsu/ficien 
za epatica sta direnlando uno 
delle lor me piu difluse della pa 
Uitogia mianiiic I'IUIIK '>u iO'Co-
linealo un recenle cenvegno di 
oedialn presso la Fondazione 
Carlo Erba). 

Altra tofisttcaztone permessa 
dalla legge i I'idrogenazione dei 
grassi: e del orassi tdrooenati 
si ta. gid da tempo, che modi-
fieano la coagnlabUitd del «•*• 

aue e aumentano quindi la fre
quenza degli emboli. Altn addi
tivi sono statt permessi per trap-
po tempo dopo nconosciuta la 
low nocwitd. come I'acido ben-
zotco e lactdo paraossibenzotco. 
impiegatt come anttfermentativi 
nella confezione di bibite anal-
coliche. da parte delle Industrie 
che non hanno tmpiantt di posto-
nzzazione: per non mettere in 
difficolta le Industrie, si e pre-
lerito lasctare che la gente ta-
cesse uso di bevande tratlate con 
wtanze chimiche di cui gia si 
sapera che 4 importante non as-
*umere dosi superton a un certo 
mimmo (eppure si sa che. (Testa 
te. molte pervone bevono grandi 
quant'tn 'U hihite) E ancwa. a 
differenza che in altn paesi. in 
Italia la Ipgge oermette I'uso 
dei coloranti. per quanto obtili-
ghi i produttori a senvere sulle 
confezwni la sigla. tn codice. del 
colorante usato — come s«?. leo-
gendo la misteriosa < E i seguita 
da tre cifre. il consumaloie fos
se in grado di rendersi conto se 
it colorante cosi mdicato e piu 
o meno dannoso per la sua sa 
lute! 

Ci pot un discorso sui dosaoai-
Per la maggior parte degli addi
tivi chimici e prescrilta una dose 
massima Tale prescrizione non 
ha mdto valore. in primo tuogo 
perche a volte (come si e vtsto 
per il dosaqqio dei polifosjati 
r.?i formaggini) la prescriziowi 
concede dosaggi alfis-simi; e in 
secondo luoqo perche molte delle 
sostaue chimiche aoaiunte agli 
olimenti si accvmulano nelTor-
panismo: se fl dosaggio e basso. 
ma la derrata viene consumata 
spesso. si pud egualmer.le raa-
qiungere un accumulo dannoso 
A noor dt termini, gh altmenti 
trattati con addifin dortebbero 
essere prefcntti con ncelta me 
dica: del tale alimenlo tanti grim 
mi oam tre giorni. Cel lalaiUo 
oani due _ Ala e'e di piu: i colo 
ranlt sono assolulamenle Uberi. 
possono essere tntrodnttt — nei 
cibi per cut sono consentitt — 
a totale arbtlno dei tabbneantu 

Una legge. dunqve. a * lista po
sitiva »: cid che non e permes 
so. e vietato. Perd la lista delle 
sostanze permesse 4 cost vasta. 
che include anche sostanze dt an 
6 provata la tossiald, S4 questo 
e il solo dtfetlo della legge: nel 
OTOS.'imo articolo vedremo quali 
strataaemmi siano oossitnli per 

i l mdw-tna che coglia eludere uno 
leaae o'd troppo inauiorme c •«-
l:zzare — a scapilo della salute 
de\ cilladini — profiltt ancor Piu 
aitt di quelli che lo jtrureento 
leaislalivo espliatamente con
cede. 

Renato Gultuso: Rosa Luxemburg, 1964 

Laura Conti 

retto con la sua opera, dopo 
una conoscenza abbastanza 
part icolare sulle pagine dei li 
b r i e delle riviste. era piu che 
mai giustif icata. La mostra di 
Berlino quindi e stata accolta 
con gencrale soddisfa/ione e la 
folia dei visitatori che ogni 
gicirno si reca a voderla ne 6 
una sicura eonferma 

M a I' importanza di questa 
mostra va oltre queste stesse 
considerazioni. Intanto diro 
che. sia il giorno dell ' inaugu 
razione che dopo, la preseii7a 
di cr i t ic i . di art ist i e di pub 
blico anche della Germania oc-
cidentale. ha dato e da al l 'av-
venimento un significato di in-
dubbio rilievo culturale e pro-
babilmente non soltanto cultu
ra le . E poi i g iovani : io ne 
ho visfi molt i nelle ore in cui 
m i sono attardato nelle sale 
deU'esposizione: in genere art i 
st i . studenti di accademia. ra-
ga77j e raga7ze. 

E' appunto t ra questi giova
ni che i quadri e i disegni di 
Guttuso hanno suscitato il piu 
vivo interesse. E il perche non 
6 di f f ic i le capirlo. Pr ima di 
tutto perche la lezione di Gut
tuso costituisce un'evidente le-
7i'one di l iberta. un*indica7ione 
energica a rompere gli sehemi 
formal i e a intensif icare 
I'espressione con la violenza del 
segno e del colore. M a poi an
che per un a l t ro specifico mo-
t ivo. e cioe che in Germania 
la tradizinne espressionista e 
quella della ensiddetta t Nuova 
oggettivita ». specie nella R e 
pubblica democratica. perman 
gono vive e stimnlanti. Non e'e 
dubbio infatt i che in tutta una 
zona di Guttuso esiste anche 
un'ascendenza di questo genere. 
Hasta guardare i quadri del 
periodo di « Corrente i per ren 
dersene conto E del resto Gut
tuso stesso in piu di un'occn 
sione non ha mancato di sotto-
l ineare il peso che nella sua 
fnrmazione hanno avuto cprti 
art ist i tedeschi degli anni '20: 
Beckmann. D i \ . Grosz. Que
sto fal to pemc-tte quindi. qui 
in Germania . una immediata 
comprensione della sua opera. 
Voglio d i re cice che qu i . forse 
piii d i e a h r m i . \ alcur.i carattc-
r i fondamentali di Guttuso sono 
percepiti senza diff icolta. 

Questa e la ragione per cui 
uninf luenza di Guttuso su talu-
ni art ist i tedeschi e stata ed e 
piu che naturale. E* il caso per 
esempio di un pittore come Wil
li Sitte. che ad un crudo senso 
del l 'oggetthi ta profondamente 
desunto dalla enmponente for
se piu tipica del i 'arte tedesca 
di tendenza realist ica. na sa-
puto unire senza dissidi formal i 
tanto !e suggestion! de! piu 
aspro segno guttusiano che dei 
suoi scorci violenti . E cid sia 
detto senza togliere nulla a Sit
te . che in talune opere che ho 
avuto occasione di vedere. co
me in quelle dedicate a l massa-
cro di Lidice e alia battagl ia 
d i Stalingrado. r ivela una au-
tcntica capacity di sintesi 
epica 

M a forse cid che ha maggior-
mente impresMonato i giovani j 
art ist i tedeschi e ancora un al 
i r a cosa: e il modo cioe con cui j 
Guttuso e riuseilo a restare fo- | 
dele al ia veri ta del mondo ! 
obiettivo e a l ia drammat ic i ta 
del la storia che vi si svolge. 
e d i cui noi siamo protagonist!. 
muovendosi a l tempo stesso 
spregiudicatamente at t raverso 
espenenze diverse, spenmen-
tando dif ferent i soluzioni. pro-
ponendo immagini ta I volta bru-
l a l i . ma sempre incalzanti c 
presenti nei nodi piu di f f ic i l i 
oeiid ii«.trcr. f:g'jra«'»'s» m n -
temporanea: e il modo con cui 
egli mantiene una costante di 
fondo. che e poi un i terato di
scorso sulla realta e i suoi pro
b lem! . anche se accoglie il col-
lage, gl i element! del fotomoo-

risoKersi in eclettismo. si r i -
i -ol \e infatt i in un \ e i o e pro
prio dihattito c rea t i io . mante-
in'iulo imnter int tament i ' a f f i l a t i 
i me/7i dellespressioiiL*. 

Questi aspetti del problema. 
nella mostra herline.se. sono 
part icolarmentc evidenti in 
quadri come quelli delle edico-
lo di ginrnal i . nel bellissimo 
Dncunwnlnrif) sid Vietnam e 
in quello dt'llc Fo-ffp \n1cntinc. 
V^Ul'sli ull inii i jUiidli s i - i \ i | i » . 
insiemi con i l tn esplicitnmeii-
tc impegnati su di im tema po
litico o soci.ile. dalla ('rnciWs-
sio;ir famcc-n del '\\ al Comi.'io 
del Ti l . co>titui-c<mo un pun-
to assai altn della mni t rn , e<l h 
coininoventr \ c d e i l i proprio 
qui . a Berlino. in una citta vo
glio dire dove I'rute d'ispirazio 
ne ixilitica e sneiale ha vissuto 
la sun vicend.i piu intensa ed 
ernica. Inttando con vicore. si-
iHi a I "-W i d n ine , contro il 
Mi rserr e il nuiMilidnrsi i)p| 
na/ ismo 

' I ra i qiiiidi i rtii- < * utt ij"-i> iia 
un uito ,i Bet linn pt'i la >ua ni'». 
>>tra e'e atulu- un n t i a t i o d«l-
la Knsn l.ii\t'inl)iit<4. dipinto 
m l 'Gl: e i in' iminagine che r i -
badisce. appunto. una contimii-
ta ideale e che acgiunge un 

I motivo di piu al consrnso che 
cert i tagli della op o [Guttuso sta giustamente otte-

nendo in queste spttimane al ia 
Gal ler ia Nazionale di Berl ino. 

taggio 
magar i certe a l t re banalita del 
la pop. Ta le continuo misurarsi 
e dialogare con a l t r i modi, con 
altr i risultati plastici . invece di Mario De Michefl 
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Uno dei motm che concorrono 

a rendere ob cttivamente dillici-
le. e a vojte -lddintturd di->pe-
rante. la cor.ci...,one dell arti 
sta mendioriiile e [,t caienza di 
strutture orgjnizzatue di una 
certn cnnsistenzd. in at ado di 
promuovert ^lo^tre. ras-eane. di-
battiti che favoriscano la circo-
lazione delle opere. il coTfronto 
delle tendeti7e. I J ncerca. An-
drebbe q'lindi sesnalata senz'al-
tro come mentoria l'miziativa del
la Rai^egna d'Arte del Me?70 
giorno. di racco^Jere nelle sale 
del Palazzo Reale di Nipoli le 
opere di sessan'a artisti r.ierid'o 
nali. per la mi?mor par'e re 
sirtentt a Napoii invitati da una 
COTimi-s-ono coiifK>st,-i di critici 
e p ttori. Senonche. proprio per 
dare a questa miziativa una ca 
rattenzza7ione q'lalificnnte. r spct-
:<> a qualche altro co:i=irn;!e spo 
rad co tentatuo. 5.treb'x? sta'o 
nece«ar,o che i cr ttci ;nu avan 
rati pre-^n'.i nella conrm-s-iiore 
ins-.^tes^ero per re=cIu>'oie dalla 
Rassegna d; tutta 'ina zona in e n 
predomma tl d'lettantismo e un 
addirittura dtsa-nnn'e c i t l o r e . 
con cut ci si o< m a ter.ere tn 
p edi una trad-z o-̂ e tardootto-
rentesca provmciale g a a suo 
tempo ma oi<i: .3 = -'irdTnt»nte 
anacron"-tica I.a mancanza di 
'iiiesto <;fo'70 di 0'ia!i'ica7 one ha 
fatto =i che il l i \e!'o gent ra'e 
della Rasseena calas^e fii :ono. 
e che ne!'o ste--o ten^po a r - m 
deaii artt=ti p u * ^ n f i c a t i i i O;K» 
ranti o2gi nel Mo7702 orno 'ba 
sta fare il no-r.e di IVr> co) 

= r_- T-'I 

pare a'la Mostra. 
A parte q'jesta r:=cr.a. non 

i rn rvante come si puo vedere 
si deve d:-e che il mc'eo e5-
«onztac della ra*«e?na e no*e 
volmente \n\o e stimolante. i d.-

mo^traztone del fatto che attual
mente a Napoti e nel Sid e in cor-
so. nel campo delle arti vistve, 
una ncerca as-ai interes,ants\ 
che ha gia dato frutti oo->piCui 
neH'imrnediato passato e ^etnbra 
dc-stm.ita a nunvi sviluppi 

A parte cli artisti di p'u col 
laudata per^onaIlta (come ad 
e-empio L ppi. Colucci. Montar-n 
lo, Ricci. Spmosa. e sopra'.tiifo 
B.ir «ani. che pre^enta o;>c-re di 
grande succest ore) e'e tutto un 
gruppo di giovani intorno <*i 
trent'anni che. nella dnersiia d e 
le tematiche e dei temperament!. 
sono 1'iniice della vitality della 
-:tu37;one: ci r Tenamo in par-
•i <» rv te a c ::i -(iri'i rn'iii il .1 
afTernnti 'n '• i-n,)'' n 1/ "'i 1 v) t I 
\ l f a i o . C'arnno. Del P0770. \)\ 
Bello. Di Cove. Di R ic? ero. Crel-
li. P "=im. S'cTan'icci. orentat i 
•.rr-,0 una m'elliiien'e u'i'i7/az;iv 
ne del'e piu attuali ncerche vi-
=';ali (con n- i l ta t i particolarmen-
te interf>santi nelle opere di Al-
faro e Di Rello. mentre un mo-
rnen'o di stanjhezz 1. se non d ;n 
voluzione. v m b r a attraver«ire 
Pivan ) Sono qae'te in 02m c.i-
so. '.€ in 1 ci7 oni maz;!'ormen -e 
p o - t u e della mo-'.ra (\ anno aa-
e:;inti anco-a 1 nomi dei glovan s-
v i i i Carlmt. Dentale. Balatresi. 
noT*he di a c m i arti-t i che. an
cora gov am. por'ano avanti da 
iw, -ina 'o-o r oerra corrente n 
an ih ' i d. ' .e. ' i ' - Pone. Iszochc. 
U a - r h - m p - ) ) Ci d'izur.a'no clie 
!,i ra-sejna -1a iTr»- ta*a n^:: 1 
anni p'Os>-mi con Tiajizior r'^o 
re r uscendo a rea'i77are ouel'a 
clie dovrebhf es-c-e la sua am-
ni7iOTie: ofrr.re un pd:nn<ntin. 
a m p o ma non casuale. di quel 
che si fa dt vivo ne! Mezznp.or-
no nel campo delle arti vi».v#. 

I'URSS 
ne!!a seconda 
guerra mondiale 

dal 21 marzo 
ogni 
martedi 
in edicola 
la 
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