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STORIA POLITICA IDEOLOGIA ARTI FIGURATIVE 

« II marxismo e la persona umana » 

II filosofo polacco torna ad affrontare il problema 
dell'individuo nella societa socialista 

Per una discussione 
con Adam Schaff 

Non basta sconfiggere I'alienazione capitalistica • Realta economicosociale e «natura» dell'uo-
mo - Sviluppare il marxismo come umanismo, ma anche come anaiisi dei problemi posti dalla 

estensione e unificazione delta rivoluzione socialista mondiale 

Delia filosofiu mnrxisla dei 
pacsi sociulisli Adam Schaff c 
certamentc lYspiincnle pin co-
iiosriuto in Orciiletile, parliro-
larmenlo in llalia, rii in gene
ra le, da mi deci'iinio, lino de-
gli esponenli pin nperli e iil-
Itvi. I 8iioi inleri'ssi inlt-llf-ltti.i-
li coriL'ernonn da una p.irlo 
fepiBlemfdogia e la logica. rine 
alcuni dei e.impi di speeiali/.-
zaziono tipici della truili/icme 
filogofica polacia. da un'allra 
parte la filosofin dt-H'iioino. Co-
tne in allri pcnsiilori marxisli, 
in Schaff una riflessinne inleii-
aa sulle jpieslioni inerenli alia 
persona umana. nl deslinn e al
io gviluppo deH'individiin, al 
rappnrlo doll'indiiiduo ron la 
•ocicla, data dalla crisi d ie 
negli anni 1953-57 ha investilo 
il sorinlisnin. Le degrnerariuni 
aulnrilarie gli siino apparse ma-
nifeslazinni della solinvalutnzitt-
no di quelle cpieslioni. I.a diffu-
i ione in I'olonia dell'esistenziu-
lismo e del persoiinlismo e la 
vilaliln del caltoliresimo gli Bo
no appnrso rome gcjtni della 
ronsislcnza delle nicdesime quc-
alioni. 

La liberazione 

dell1 
uomo 

Alcuni scritti di Srhaff rc-
lativi alia anlrnpologia csistcn-
zialista e marxisla sono stall 
raccolli in volume net 1063 da-
gli Kdilori Himiili (La filiisofm 
jell'uomo). Un stio lihrn, ap
parso in I'olonia nel 1065 — / / 
marxismo e In persona umana — 
Un libro d i e rappresenla il 
tenlalivn di dclcrminare in mo-
do relalivamcnlc analiliro i con-
tenutt di un'anlropologia marxi-
•ta, e stalo puhhliralo da Fel-
trinelli alia line delln scorso 
anno. F.' FU queslo liliro, or-
tnai notissimo, che vorremmo 
presenlare alcune osscrvazioni. 

II libro di Schaff e fonda-
mcnlalmcnte una discussione 
con il marxismo, con la con-
ccziono deH'unmo e della li
berazione delPuomo, d i e in 
parte ispira anrora la polilira 
interna (vedrenio dopo perrhe 
Schaff parla solo della polilira 
interna) dei paesi socialist!. In 
quesla polilira egli individua 
ccrti difclli di sensiliilita. I'in-
capacila ili a ascollare i criliri 
e gli oppositori n, la diflidenza 
verso la cultura, insomnia il pe-
ricolo di una riduzione della 
costruzione del sorialismo alia 
amminislrazionc burncratira del 
mnvimenlo o dello Slalo socia
lista esistcnte. La visione ele-
mentare delle cose che fa da 
•fondo a questa polilira pun e 
deve. sccondo Schaff. allargar-
•i in ana visione- delle rose pill 
complessa e di maggiore rc-
•piro teorctico, e putt o deve 
dare luogo a una nuova poli
lira. II marxismo elrtncntare di 
cni Schaff mostra l'insufficien-
sa e il marxismo esclusiva-
menle socinlogiro - rconnmico, 
antiumanistico e antindmduali-
stico. risolvenlcsi tutto in un di-
scorso intomo a grandi movi-
menti sociali. a grandi processi 
•lorici. a classi c lotle di clas-
ai. a leggi oggctthc, a colic-
gamenti sommari di strutlnra 
a aoprastruttura. 

La felkita 

dell'individuo 
II marxismo, per Schaff, si 

•rticola invece su due ptani. C'c 
U piano di fondo, filosofiro-
antropologico, parlirolarmcnle 
elaboralo dal .Marx discrpolo 
di Feoerbarh. cioe dal primo 
Marx. Da queslo punlo di vi-
ala il marxismo c una teoria 
dell'uorao c dei rapporti del-
r n o m o con la natnra e con la 
aocieta. E* nna teoria che slu-
dia nei Ioro aspelli gcnerali 
Tnomo e i problemi dclTalie-
nazione e delOmanripazione 
del l 'aomo. E c'e il piano per 
cni il marxismo e scircza e sto-
ria della realta eennomico-so-
da le , del sistcma che compren-
de i rapporti di prodazione e 
l e force produtlite. Per Schaff 
questo sccondo piano del pensie-
ro marxisla costilnisce non il so
lo vero marxismo. il marxismo 
che ha finalmente superalo 
1'nmanismo di Fenerbach, ma 
una roncrelizzazione del proble
ma nmanisliro deH'alirnazione 
e dellVmancipazione al Hvello 
di quelle che sono le illiberla 
fondamentali (il la»oro aliens-
lo , la propriela priiata rapilali-
Mica). L*intrrcssr per i'indivi-
dao , per la sua felirila, per la 
aua singolarita, e dunque una 
dimensions originaria, e a lorlo 
misconosciuta, del narxismo. 
• Ora, cosa significa il recu-

di quesla problematica 

timaiiislici? Schaff cerca di 
mellere in luris due seric di si-
gnilicali. 

1) II marxismo soprudescrit-
|o ^otlovaltila la realta dcl l i i i -
diviiliio iimaiio, la considera 
piennmciile ribolla nella real-
la econoinieo-soi'ialr. Umanismo 
significa rendersi contn della 
nnn riducihilil.'i di ogni realta 
e di ofjni proltlema a una real
ta e a un problema ernnnmi-
ro-soriali. FMSIOIIO problem! 
drrivanii dalla files°a a nnlu-
ra n deirindividiio iimano. una 
nalura che ha molli livelli e 
che in molli livelli e forlemente 
sl.ilica e finita. F.sistono dun
que 'fere di aliena/ioun indi-
pemlenli ilaH'alicna/inne cnfiila-
li^lica. La propriela privata 
non e ipiindi il fondamenlo 
di ogni alienazione. K* quindi 
del lullo legillimo un disenrso 
sidle aliena7ioni rhe sopravvi-
vimn alia socializzazionc della 
propriela: e legiltimn un di-
seorsn sulle alicna/.ioni del so
cialism!). sui limit! dell'eman-
ripn/ione socialista. Per esem-
pio le alienazioni inerenli alia 
organizrazinnc nrcenlrala del
la produzione industrialc e del-
ramminislrazione di una socie
ta moderna nnn sono sperifirhe 
del rapilalismo e non ressano 
con il socialisms. 

2) Ed ccco la seeonda serte 
di significali. II marxismo so-
pradescrillo tende a concepire 
I'esislenlo ordinamento econo-
miro-snriale socialista come il 
tine. Umanismo significa ripri-
stinaro delle [ttmlila che sor-
passann I'esislenlo e mellere 
j'liomo al cculro di quesle fi-
nalita. II fine ultimo nnn con-
sisle nelTaholizione della pro
priela ma nella creazione di 
enndizioni sociali che assicuri-
no a ogni individuo la possi
bility di esscre felice e di espli-
carsi libcramcnte. Lc societa 
che si sono liberate dalla pro
priela non hanno dunque com-
plclato la Ioro liberazione ed 
hanno nltri grandi problem! di 
liberazione da affrontare. 

La dimensione 
internazionale 
Queste posizioni, almcno a 

noi, sembrann pcrsuasi\e. Che 
il discorso sulle societa socia-
liste diventi un discorso sen-
za mislificazioni ci sembra giu-
sto. Sc Schaff i stalo attacca-
tn per questo dal verchio marxi
smo, nnn ri si puii che melle
re ilalla sua parte. In disac-
cordo, almcno clii scrivc, si 
senle. sc mai, con I'indclcrmi-
natezza c la limidezza con cui 
Schaff s i i luppa lalvolta que
sle posizinni. C'e per esempio 
una cerla slonalura fra il falto 
che si impnsta la queslione ge
nerate d»lla liberazione ulle-
ricre delle societa socialiste e 
il falto d i e pni non si danne 
indicazioni precise circa la li
berazione, snprattullo la libera
zione polilira. di queste socie
ta. E un limile ci sembra il 
fatto che il problema di ri-
guadagnare al marxismo il scn-
so della complessila del rrale 
e il senso dei fini (tali sono le 
flue classi di signifirali del-
I'umanismn) venga prrsenla-
In solo rome un rcrupcro del 
primo Marx e di Feuerbarh, e 
non, pin esplintamente, come 
ri6 che di falto e, come un 
posilivo ripensamenlo delln h-
losofla e della leoria polilica li
beral i. 

Ma veniamo, dopo avere di-
rhiarato il noslro arcordo. al 
nostro disaccordo forse piu pro-
fondo. Esso non si riferisce a 
quesle posizioni pradenti, le 
quali sono romprensibili e le 
quali, come mnslrano gli allac-
chi che Schaff ha subito. hanno 
nella siluazinnc esistcnte la por-
tata di una rotlura. Si riferisce 
a un punto in cui la sua ri cer
ca da manifcstamenle testimo-
nianza di qucllo che e forse il 
problema piu difficile, piu irri-
solto. che il socialismo ha di 
fronte. E" necrssarin che il mar
xismo comprrnda I'importanza 
delle qucstinni dell'individno: 
occorre che le sorietii sodalis le 
siano organizzale per I'liomo. 
per la felirila degli individui 
Ma si pur> riienere che lullo col-
mini in questo completamenlo 
umanislico delle societa sodali-
ste, che il solo prob'ema emi-
nente sia quelle di dare dimen
sion! umane alia polilira inter
na di queste soriela? I-a prospel-
tiva cui Schaff sembra attrnersi 
r in*ec«» e^senzialmente questa 
Kcli insisle sul fatln d i e i ter
mini del problema oggi cenlrale 
sono la dife** deHV>»*;«nza di 
quesle soriela. la lolla di que
ste societa « per la Ioro esisien-
za « per il Ioro 8%iluppo nlte-
riore ». Ma se e necessario tvi-
lappare il marxismo come nma-
ni imo, non e almcno alirellanto 

necessario svilupparlo come ana
iisi dei problemi deU'estcnsione 
e (lell'unificazione della rivolu
zione socialista mondiale? Non 
c'c solo la questione di far esi-
slere lo soriela socialiste e di 
f.irle esistcre meglio grazic a 
una riforma della Ioro polilica 
interna, c'e anche la queslione 
di una polilica internazionale 
socialista. E pni fino a quale 
punto e possibilo aflrontare la 
prima queslione presrindendo 
dalla seeonda? Non sono lega
te? Insomnia non ci sembra d i e 
I'intcrnazinnalismn si risolva tut-
to, come in alcune pagine SrhafT 
tende a fare, in un problema e-
ducalivo, nel problema (nientc 
di piu che preliminare) di lot-
tare conlro i sentimenli nazio-
nalistiei di questa o quella so
cieta socialista. 

II discorso sulla umanizza-
zione del socialismo, pur rima-

nendo purtroppo in parte solo 
un discorso e perfino un discor
so conteslalo, pur cssrndo un 
discorso cho devo essere accen-
lualo, c (livenlalo oggi un di
scorso rclalivamentn agevolc. II 
discorso suH'inlcniazionalisnio, 
sull'universali77a7ione del socia
lismo, rontimia ad cssere inve
ce, si sa, esiremninenle difficile. 
In Schaff si riflclte una situazio-
nc generate di carenza e di in* 
cerlezza. Ma hisogna per queslo 
rinuueiare al problema? Avrcin-
mo vnlulo da Schaff, anche su 
questo punlo, un dislacco dal 
vecrhio marxismo che egli com-
hatle. dal marxismo che nccetta 
passivamcnle 1'esistenle e d i e 
ignora 1'esistenza delle qucstio-
ni; nvremmo desidcrato una pin 
inquiela coscienzu del problema 
e un ini/in di discussione. 

Aldo Zanardo Julio Gonzales: « Uomo cactus a (1939-1940) 

MUSICA 

Pubblicati «I libretti» 

0DI0 E AMORE PER WAGNER 
Ridotti al silenzio della pagina scritta, i versi rivelano il lato piu caotico del genio wagneriano: la 
confusione ideologica. il messianesimo ibridamente confuso con le istanze sociali di Bakunin e 
con quelle nazionalistiche di Bismark; una mescolanza. condita di «liberty», che facilitera piu 

tardi le manovre di appropriazione nazionalsocialiste 

II 13 febbraio 1883 Riccardo 
Wagner moriva a Venezia. Da 
allora sono passati oltantaquat-
tro anni, un lasso di tempo pit. 
che sufficiente ad acquietare le 
selvagge tempeste di odio amo-
re che hanno accompagnato il 
personaggio e la sua opera. E 
invece, nonostante tutto quel 
che & capitato nel mondo, esi-
stono ancora wagneriani e anti 
wagneriani, animati entrambi 
di romantico furore. In queste 
acque agitate cadde, una de-
cina d'anni or sono, il pungen-
le pamphlet dedicato da Be-
niamino Dal Fabbro at c Bidel-
li del Walhalla*. 

Meno scalpore, sebbene sia 
molto piu violento, ha invece 
sollevato il Wagner di Theodor 
W. Adorno pubblicato recente-
mente da Einaudi. Vero i che 
la traduzione in bortolottiano, 
varieta ermetica dell'italiano, 
ne riduce notevolmente la com-
prensione. Tuttavia. perforando 
i sette velami del piombo filo-
logico, le appassionate invettl-
ve adorniane arrivano talvolta 
a colpire il lettore. Tutto il ta-
lento e la sapienza tutt'altro 
che trascurabili dello scrittore 
sono imptegati a dimostrare 
che Wagner e" un borghese rea-
zionario. 11 volume, scritto alia 

Esce il romanzo di Pier Antonio Quarantotti Gambini 
ritrovato fra le carte dello scrittore 

Le redini bianche 

K. 
X 

JK 

U> '„ r.^£ 

A due anni dalla mode di Pier Antonio Quarantotti Gambini, 
I'editorc Eincudl pubblics i! romanzo frevsts fra !s carte dello 
scrittore, « Le redini bianche a, che si riallaccia al cido c Gli 
anni ciechi >, dedicato *d un'infanzia istriana sullo sfondo degli 
anni della prima guerra mondiale. La pagina p!u suggestive 
del libro sono proprio quelle sul mondo dtU'mfanxia, ricreato 
con fresca emotion*. NELLA FOTO: Pior Antonio Quarantotti 
Gambini a Vonotia 

vigilia della seeonda guerra, ri 
sente del clima di esecrazione 
antinazista. Adorno detesta in 
Wagner tanto il poeta quanta 
il musicista: a 11 demagogo — 
nota — ammazza di parole il 
suo seguito e la melodia infi-
nita lo imita >. 

Dopo questa lettura fa un 
certo effetto prendere in mono 
i due volumoni della UTET 
(1400 pagine. 5500 lire) in cui 
Diana Dell'Omcdarme racco-
glie I libretti di Wagner da lex 
tradotti e annotati. Diana Del 
VOmodarme ha per il suo au-
tore I'acritica ammirazione e 
la devozione totale del wagne
riano perfetto. Le sue note si 
limitano a ricordare cid che vi 
e di € sublime» nella corri 
spondente parte musicale, co 
me per prevenire ogni obiezio 
ne. Ridotti al silenzio dalla pa
gina scritta, i versi rivelano 
infatti il lato piu caotico del ge
nio wagneriano: la confusione 
ideologica, il messianesimo 
ibridamente confuso con le 
istanze sociali di Bakunin e con 
quelle nazionalistiche di Bi
smark: una mescolanza. con
dita di liberty, che faciliterd. 
piu tardi le manorre di appro 
priazione nazionalsocialiste. 

I libretti di Wagner, come 
autorevolmente ri/era Thomas 
Mann. < non sono destinati alia 
lettura. non sono in realta ope-
re della lingua, bensi atmosfe-
ra musicale. ed hanno bisogno 
del gesto. deU'immagine, del 
svono... Considerati solo stili-
slicamente hanno spesso qual-
cosa di ampolloso e di barocco. 
ma anche di puerile: rivelano 
tracce di grandioso e sovrano 
arbitrio. con venature di asso-
tuta genialitd, di forza. di sin-
tesi...: didascalie per uno spet-
tacolo teatrale che esige, fra 
Yaltro. anche la parola ». 

E* difficile quindi, anzi k \m-
possibile tradurre Wagner in 
modo c poetico >. proprio per-
che non si tratta di poesia au-
tonoma. Prora ne sia questa 
amorosa e dxliqente traduzione 
in rersi della signora Dell'Omn-
darme che. per restore aderen-
te alia forma originnle. teirota 
spesso in un linguagaio che non 
e ne moderno ne antico. ma che 
— involontario parado<iso — ri-
calca lo stile stravolto dei de-
precatissimi libretti italiani. La 
nobUtd diventa nobiltede. fl filo 
della spada affilatura. la di 
scendenza del lupo lupigna cop 
pia. Tra queste licenze. fa dn 

cemento quel periodare tra Vau-
lico e lo sciatto. ricalcato <ni 
testi di lldebrando Pizzelti. 
cioe* un danminrianestmo senza 
D'Annunzio. 

Certo, non troviamo qui i dis-
sennati arbitri con cui le tec-
chit e pur care traduzioni rit-

Wagner nel 1859, I'anno in cui 
termind il c Tristano a 

miche dello Zanardini e soci 
rorescif. o il senso del verso. 
Ma non abbiamo neppure la 
scansione musicale che giusti-
pca le versioni zanardiniane ri-
ducendole francamente a sup 
porto per uno spettacolo che 
«esipe, fra I'altro. anche la 
parola *. 

Si potrebbe obiettare che 
Wagner non la pensava cosi e 
presenlava t suoi libretti co
me il rimedio sovrano per rt-
portare a vera grandezza il 
melodramma < decaduto e in-
volgarito dagli italiani >. Ma 
questo si comprende: se Wag
ner non aresse tanto ostinata-
mente creduto nel proprio ge
nio e nel diritto di rifare il 
mondo artistico a propria im 
maaine e somialianza. non sa-
rebbe riuscito cosi terribilmeri-
te vivo, amato e odiato, a qua
si un secolo dalla sua scom-
parsa. 

Rubens Tedeschi 

TORINO: aperta I'attesa mostra 
del grande artista scomparso 

// grido della Spagna 
nell'arte di Gonzales 

114 pezzi tra sculture, disegni, incisioni, acque-
relli — La profonda amicizia con Picasso 

TORINO, aprile. 
Nelle sale della Galleria Ci-

vica di Torino si e inaugur.ita 
I'attesa mostra di Julio Gonza 
les, il grande scultore spagnolo 
morto a Parigi nel "42. Dalla 
sala die la Biennale di Vene
zia gli dedico tre anni fa nel 
padiglione francese. e questa la 
terza retrospettiva di Gonzales 
che si organizza in Italia: la se
eonda fu quella ordinata 
per l'esposizione itinerante di 
« Espana libre > nel '65. Se a 
queste mostre si aggiunge la 
monografia che Aguilera Cerni 
ha curato per le Edizioni del 
l'Ateneo nel 'G2. si pud consta-
tare come ormai anche da noi. 
sia pure con ritardo. la figura 
e I'opera di questo artista. che e 
sen7a dubbio un protagonista 
potente dell'avanguardia euro 
pea. incomincino finalmente ad 
essere conosciute ed apprez-
tate in maniera criticamente 
piii giusta e circostanziata. 

La mostra torinese, che rac-
coglie 114 pezzi, e centrata so-
prattutto sui disegni, le incisio
ni. Ie tempere, gli acquerelli; 
non manca per6 neppure qual-
che quadro. Le sculture sono 
invece soltanto una decina. In 
genere si tratta di opere pre 
state da Roberta Gonzales. R-
glia dell'artista. la quale cu 
stodisce presso di s6 un'ingen-
te raccolta della produzione pa-
terna. che neppure la ricca 
donazione al Museo d'arte mo 
derna di Parigi ha diminuito 
d'importanza. Ordinatore della 
mostra e lo stesso direttore 
della Galleria Civica. Luigi 
Malle. che si 6 preoccupato di 
presentare. attraverso I'opera 
grafica. 1'intero itinerario crea-
tivo di Gonzales, a partire dal 
1900. I'anno stesso cioe in cui 
la famiglia Gonzales, da Bar
celona. si trasferi a Parigi. 

Julio Gonzales e quello che 
si dice un c figlio d'arte »: suo 
padre infatti era orafo e scul
tore, ed e proprio nella botte-
ga del padre che tanto lui che 
il fratello Joan imparano ar 
tigianalmente i primi rudimen-
ti del mestiere. Gia nel 1892 
espongono entrambi alcune 
opere in ferro battuto all'Espo 
sizione internazionale di Bar
celona. La citta ha una vita 
culturale abbastanza • fervida, 
che influisce favorevolmente 
sui due fratelli. E' lo stesso 
clima in cui s'immerge Picas
so quando vi approda nel 1896: 
il clima dei < Quattro Gatti >, 
il ritrovo fondato dal pittore 
Pere Romeu. qualcosa di mez
zo tra il cabaret letterario pa-
rigino e la birreria tedesca: e 
dei primi foali d'avanguardia. 
II giovane Pablo aveva allora 
15 17 anni. Julio ne aveva qual-
cuno di piu. una ventina. E' 
proprio in questi anni che i 
due artisti. ai Ioro primi pas-
si. s'incontrano. sia pure sen-
za stringere una particolare 
amicizia: 1'amicizia profonda 
nascera assai piu tardi. addi-
rittura nel '21. e sara un'ami-
cizia ininterrotta. che si ap-
nrofondira anche sul piano ar
tistico. allorche Picasso chie 
dera 1'asststenza tecnica di 
Gonzales per le sue sculture 
in ferro ritagliato. 

Comunque. dati questi inizi, 
6 naturale che nei primi lavori 
di Gonzales si ritrovino le me-
desime influenze riscontrabili 
nei lavori di Picasso, da Stein-
len a Toulouse Lautrec: tutto 
un gruppo di pastelli esposti al
ia mostra torinese sono li a con-
fermarlo. Ma il rapporto tra 
I'opera dei due artisti conM-
nua anche oltre il *900, quan
do Gonzales, come Picasso, e 
gia a Parigi: la stessa tema-
tica umanitaria e populista. la 
stessa aria dolce e dolente in-
sieme. Persino taluni soggetti 
sono gli stessi: il disegno della 
Sliratrice di Gonzales del 1905, 
per esempio. ha un riscontro 
preciso con la Stiratrice picas-
siana dell'anno prima. Cio che 
tutta\ia si pud notare sin da 
questo periodo. e che Gonzales 
ha un segno piu duro e risen-
»ito di Picasso, un segno insom
nia piu « da scultore >. 

E' un fatto perd che Gonza
les. per molti anni. almeno 
sino al *25. e incapace di sce-
gliere definitivamente tra pit-
tura e scultura. Anche questa 
oscillazione e documentata nel
la mostra. sia con la presenza 
di alcune sculture del '10 e 
del '14. che non la folta serie 
dei pastelli. un mezzo tecnico 
che egli usd largamente fra il 
1908 e il 1920. La scelta decisi-
va di dedicarsi in modo esclu 
sivo alia scultura av\enne nel 
1926. In quest'anno egli sente 
prepotentemente l'influenza di 
Picasso, del Picasso cioe che 
ha gia avuto contatti coi sur-
realisti e che ha trasformato 
i grandi nudi femminili del 
periodo neo-classico in perso-
naggi piu astratti e aggress h i , 
di un erotismo crudele e in-

Jullo Gonzales: « Profilo urlanle » (1940), particolare 
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Julio Gonzales: c Montserrat > (1942), particolare 

qutetante. Attraverso questo 
particolare Picasso. Gonzales 
recupera anche la preceden-
te Iezione cubista. a cui era 
pressoche rimasto sino allora 
insensibile, e spinge a fondo. 
in direzione drammatica anzi-
che erotica, una ricerca plasti-
ca di sicura energia. di ta 
gliente acutezza formale. 

Guardando le sculture di 
questo periodo. e quelle che 
ne continuano i modi negli 
anni successivi. e guardando i 
disegni che le accompagnano. 
ci si convince che l'itr.magina-
zione espressha di Gonzales 
ha lasciato indubbi segni sul-
1'arte contemporanea: quelle 
spine, quegli aculei. quelle pun-
te strazianti che sporgono dai 
suoi cactus antropomorfi; quel
le lame, quelle forme lanceo
late di cui sono irtt i suoi 
fogli. hanno costituito ad e-

Attivita finanziaria 

e programmazione 

Un corso 
di Pesenti 
all'lstifuto 
Gramsci 

Giovedi 4 aprile 1947, atle 
ore 18,30, nella s«de dell'lsth 
tuto Gramsci di Roma avra 
inizio tin corso di tre lexioni 
tenute dal prof. Antonio Pe
senti sul terna: «Atlivita fi
nanziaria e programmazione >. 

II corso si svolgera secondo 
il seguente calendario: 6 apri
le, I lezione: « La cosiddetla 
finanza neutrale nella dottrina 
e nella pratica del capita'.i-
smo di prevalente concorren-
zm >. (Si espongono i postulali 
della attivita finanziaria nelle 
doHrine di De Viti, De Marco, 
Einaudi, ecc) ; 13 aprile, I I le
zione: c La finanza funzionale 
e della plena occupazione nel 
periodo tra le due guerre >. 
(Le nuove condizion! dell'im-
periaHsmo - Obieltivi e stru
men ti di polilica economica -
La formulazione keynesiana); 
20 aprile. I I I lezione: c La fi
nanza dello sviiuppo e della 
programmazione t. (La nuova 
situazione creatasi dopo la 
seeonda guerra mondiale • 
Teorie e model I i di sviiuppo • 
II progresso nella stability e 
I'attivita finanziaria); 27 apri
le: Discussione. 

sempio qualcosa di sostanziale 
nella stmbologia poetica e fi-
gurativa di un Lam e di un 
Sutherland. 

Ma la dialettica creati 
va di Gonzales non si restrin-
ge a quest'unica linea d'ener 
gico simbolismo espressionisti-
co. Senza perdere in rigore. 
ma anzi acquistando in poten 
za tragica. egli ha anche sa-
puto ritrovare all'interno di 
un'immagine piu evidente. una 
rara misura di rappresentazio-
ne. Chi puo dimenticare la 
grande madre contadina di 
Montserrat. che abbiamo rivi-
sto con tanta emozione alia 
Biennale? Questo capolavoro 
della scultura contemporanea 
fu esposto nel "37. insieme a 
Guernica, nel padiglione spa-
gnolo dell'Esposizione interna
zionale di Parigi. In questa sta-
tua. Gonzales aveva concentra-
to un amore e un furore eroi-
ci: nella bocca urlantc di que
sta donna spagnola. che si 
stringeva al petto il proprio 
figlio. si leageva la maledizio 
ne e il dolore. Ma con quale 
contratta tensionc. con quale 
asciutta enunciazione plastica 
e drastica potenza. Ogni ricer
ca precedente di Gonzales era 
confluita in questa immaglne 
con una spontanea veemenza. 
senza incertezze. ricomponen-
do<?i in un Hnsruaggio fermo. 
concise, affermativo. 

La violenza di questa hrt-
magine ha continuato ad ope-
rare in Gonzales come e piu 
della «donna che piange > In 
Picasso. Anche nella mostra 
torinese questa stessa immagi-
ne si ripete almeno una dozzi-
na di volte, sino al bellissimo 
bronzo del '42. E' la medesi-
ma lesta che avevamo visto 
a Bologna e nella stessa Tori
no due anni fa in occasione 
della mostra c Arte e Resl-
stenza in Europa >. Gonzales 
1'ha modellata in gesso poeo 
prima della sua morte. I nn-
zisti erano ritornati. questa vol-
ta in Francia. come solo sei 
anni prima erano intervenuti 
in Spagna. Ed egli. ancora una 
volta. modelld il volto della 
contadina di Montserrat. con 
lo stesso grido di furore sulle 
labbra. 

Questa scultura 6 un po' co 
me il testamento di Gonzales. 
il testamento di un artista 
umano e solitario. ostinato nel 
suo lavoro e aperto ai valori 
civili. ansiosamente presente 
nel nostro tempo. 

Mario De Michel. 


