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STORIA 

10 giugno 1942: la furia nazista si abbatte sul villaggio boemo 

L'ORRORE PI UDICE 
. La rappresaglia condotta con spietata ferocia dopo I'attentato fatale ad Heydrich • Fucilazione in 
: massa, saccheggio e incendio del piccolo centro rurale a pochi chilometri da Praga - La ricostruzione 

. Lidice in Cccoslovacchia, 
Marzabotto in Italia, Oradour-
sur-Glane in Francia: tre esem-
"pi. fra i piii atroci, della cini-
ca barbarie nazista, tre picco-
li. eroici, pacsi che i nazisti vol-
lero cancellare dalla facciu del-
la terra, per « dare un esem-

"pio». per intimorire le torze 
della Resistenza che, nei paesi 
occupati dal Reich, mordeva i 
flanchi delle armate hitleriane, 
laneiatc alia folic conquista del 
mondo. 

• Proprio 25 anni fa, nella not-
tre tra il 9 e il 10 giugno, Lidi
ce atterrita ascolto dalla bocca 
di Horst Bohme, comandan'e 
dei servi/.i di sicnrezza nazisti 
per il distretto di Kladno. la 
vile condanna a morte: « Ordine 
del Fiihrer; Lidice sard rasa 
al suolo e la sua popolazione an-
nientata ». I militi della Gesta
po SS, della Wehrmacht e della 
Schupo si divisero i compiti con 
lino scrupolo degno della mac-
china di distruzione e di morte 
del Reich. Ventiquattro ore do
po. Lidice non es iseva piu. 
Tutti gli uomini che l'abitava-
no furono massacrati e fuci-
Jati nel giro di una mattinata; 
con loro anche sette donne: le 
altre e i bambini furono dopor-
tati nei campi di concentra-
mento e di sterminio polacchi 
dove morirono, la gran parte; 
i piu piccoli, divisi come bottino 
di gnerra. furono disper.si e 
•pediti con falsi documenti pres-
so famiglie di «sicura fe-
de nazista » dove furono educati 
nel culto degli assassini dei lo 
ro genitori. Lidice tutta, alia 
alba dell ' l l giugno, ardeva co
me una torcia: in llamme la 
piccola scuola. l'antica chiesa 
di San Martino, l'ufficio comu-
nale. le case aggruppate intor-
no, il mulino e le fattorie del 
piccolo centro rurale... < Que-
st'aulunno — esclamo con spa-
valderia Karl Hermann Frank. 
nuovo governatore nazista della 
Boemia. vetni'o personalmente 
a controllare lo sterminio di 
Lidice — Varatro solcherd que-
sta pianura ». 

• • a 

• La «operazione Lidice >, la 
prima del genere compiuta dai 
nazisti (Marzabotto cd Oradour. 
saranno nel '44). fu attuata con 
fredda determinazione come 
rappresaglia per l'uccisione del 
Cauleiter di Praga. Reinhard 
Heydrich, comandante genera
te della SD (servizi d'informa-
2ione delle SS), della Ge
stapo e della Polizia Criminale 
(Kripo), Heydrich era sta'o no
minate personalmente da Hitler 
vice protettore della Moravia. 
Era giunto a Praga nel settem-
bre del '41 e nella primavera 
seguente sembrava al culmine 
della sua gloria nazista. II 
«boia Heydrich >. come lo 
chiamavano le popolazioni oc-
cupate, si sentiva decisamente 
al sicuro: Praga era lontana 
dal fronte e non conosceva che 
gli echi delle furibonde batta-
glie in Ucraina. 

Supera'o il difficile inverno, 
le truppe tedesche sul fronte 
orientale avcvano ripreso la 
offen=iva e s'erano solidamente 
attestate su una linea che da 
un punto a 150 chilometri da 
Mosca. comprendeva Kharkov 
e giungeva fino al mare. La re
sistenza dei sovietici le impe-
gnava in una lotta senza quar-
t iere: e ra stato giocoforza tra-
sferire la una par.e notevole 
delle riserve del Reich e dei 
suoi alleati. Sempre piu arduo 
e importante diventava il com-
pito di «proteggere da qual-
siasi sorpresa > le regioni occu-
pate dai nazisti. Heydrich. que-
sto grezzo « dittatore della po
lizia > credeva di esservi riu-
scito e sognava di scalzare per-
fino. nella stima di Hitler, il 

rivale Himmler. c La calma re-
gna nei paesi del Reich i . dove-
va essere lo slogan dei nazisti. 

Ma all 'alba del 29 maggio 
1W2. I 'attentato ad Heydrich 
doveva smascherare la natura 
della < calma nazista >. 

Due uomini aspetavano 1'au-
•o di Heydrich su uno dei ponti 
della Moldava: J a n Kubis e 
Josef Gabchick. cecoslovacchi. 
espatriati all'inizio della guerra 
in Inghilterra. addestrati nello 
esercito ceco e paracadutati 
dalla RAF. in piena notte. nel 
t e r r io r io del proteUorato boe
mo. L'attentato fu questione di 
pochi minuti: una scarica di 
eolpi contro la Mercedes di 
Heydrich e una bomba. Feri-
to a morte. Heydrich agoniz
ed una settimana: il 4 giugno. 
nonostante Himmler in persona 
avcsse radunato i migliori me-
dici del Reich, il « boia » mo-
r iva. Quattro giomi dopo la 
chiesa di San Carlo a Praga . 
dove s'erano asserraglia*i een-
toventi uomini della resistenza 
ceca — fra cui i due giustizie-

• ri di Hes-drich — fu espugnata 
, dai nazisti. Nessuno degli asse-
, dial) ne usci vivo. Ma fra i 
cadaveri , i becchini delle ca-
micie brune non vollero rico-
noscere i corpi dei due paraca-
dutisti eechi. La vendetta dei 
nazisti non doveva. non vole-
va flnire li. Occorreva dare un 

' esempio. Questo esempio si 
' chiamava Lidice. 

• • • 
- Sulla base di una fantomatica 
' lettera sequestrata ad una ope-
' raia di Slany. fu prova'o « tout 

court > che Lidice aveva aiu-
• tato i paracadutisti lanciati dal
la RAF. *L'affare della let-

'#8>W yw '• '•> 
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La « Mercedes » di Heydrich, il « Gauleiter » nazista in Boemia 
giustiziato dai parligiani, dopo I'atteniato 

tera si & dimostrato inesatto — 
ebbe a dire lo stesso Bohme al 
capo della Gestapo di Kladno 
che gli domandava perche Lidi
ce dovesse essere distrutta — 
Ma e arrivato un nuovo rap-
porto... E' una questione di in-
formazioni confidenziuli...» — 
taglio corto. 

La sera del D giugno un enor-
me spiegamento di forze. con-
vogliate da Kladno. da Slany, 
da Praga, circondarotio il pic
colo comune. Divisi in gruppi, 
gli uomini della Gestapo, della 
Schupo. della Wehrmacht cac-
ciarono dalle case uomini. don
ne, bambini; buttarono dalle 
finestre tutto cio che poteva es
sere recuperator mobili. appa-
recchi radio, materassi, sup-
pcllctili . Gli oggetti prezio-
si. le fedi. gli orologi, vennero 
strappati dalle mani di donne 
e ragazze. Mentre si dividevano 
il bottino — solo una piccola 
parte fu piu tardi rintracciata 

— gli sgherri facevano monta-
re sui camion le donne e i pic
coli: destinazione ignota. La 
evacuazione termino alle cin
que del mattino e alie otto, nel-
l'orto della fattoria degli Horak. 
la famiglia intorno alia quale 
si era intessuta la falsa accu-
sa di « collaborazione con i ne-
mici del Reich », iniziarono le 
esecuzioni. 

Gli uomini venivano schierati 
a cinque, a dieci alia volta e 
il plotone d'esecuzione apriva 
il fuoco. Verso la line i massa-
cratori. stanchi e ubnachi di 
sangue, miravano male e gli uf-
ficiali erano costretti a dare il 
colpo di grazia. La schiera dei 
martiri si infittiva man mano 
che da Kladno i minatori del 
turno di not e tornavano alle 
loro case, ignari ancora della 
sorte che li attendeva. Nes
suno scampo alia morte. Appe-
na terminato il massacro, i na
zisti appiccarono il primo in

cendio nel comune, nella casa 
del sindaco Hejma il quale, pri
ma di morire era stato costretto 
a consegnare alia Gestapo tutto 
il materiale della piccola ana-
grafe di Lidice: perche nem-
meno un documento potesse piii 
provare 1'esisten/a di Lidice. 
le dimensioni della rappre
saglia. 

11 giorno dopo. un comunicato 
ufficiale annunciava su tutti i 
giornali dei paesi occupati dai 
nazisti che «avendo yli abi-
tanti di Lidice vialata le leggi 
in vinore, ali uomini adulti sono 
stati fucilati, lo donne deporta-
te in campo di concentramenta 
cd i bambini affidati alia curu 
educaliva uecessaria, Gli edi-
fici del comune sono stati rasi 
al suolo e il nome del comune 
concellato v. 

II mondo capi subito di tro 
var-ii davanti ad uno dei crimi-
ni piu spaventosi che la storia 
ixjt<'sse ricordare: la vera natu
ra deH'oppressione nazista fu 
chiara. smascherata da un bar-
barico esempio. I giornali dei 
paesi liberidal giogo del Reich 
scrissero. pochi giorni dopo: 
« Lidice e sepolta nel cuore di 
tutti coloro che hanno occhi 
per piangere. Lidice non e di-
strutta: Lidice e diventata im-
mortale •». 

Oggi Lidice, ricostruita, rivi-
ve nello stesso luogo dove fu di-
strutta: i prinii ad abitarla 
sono stati le poche doncie scam 
pate ai campi di concentramen-

to. i diciassete bambini, rin-
tracciati dopo lunghe ricerche 
che durarono fino al 1950. Nel 
1947 il tribunate di Praga con-
dannava — dopo una lunga e 
minuziosa istruttoria — tutti i 
criminali colpevoli dell'«opera-
zione Lidice ». Nessuno nego i 
fatti; molti — fra i quali il 
principale colpevole. Karl Her
mann Frank — tentarono inva-
no di trincerarsi dietro la for
mula degli « ordini ricevuti ». 

Decine e decine di strade, 
piazze di ci ta. dagli Stati 
Uniti all 'URSS. dall'Inghilterra 
all'America Latina portano og
gi il nome di Lidice. E Lidice 
si chiamano ccntinaia e centi-
naia di uomini e donne battez-
zati con questo nome. Perche 
Lidice e patrimonio ideale di 
tutti coloro che lottarono e vin-
sero contro il mostro del na-
zismo. 

e. b. 

ARTI FIGURATIVE 

A R F 7 7 0 " ^ u r r ' ' ^ a s ' ' ' Fontana, Guttuso, Moreni, Morlotti - Sei pittori italiani dagli 
anni Quaranta ad oggi » in una mostra alia Galleria d'arte contemporanea 

La ferita del presente e 
la dimensione del f uturo 

La scuola di Lidice dopo I'incendio e prima della sua completa distruzione con gli esplosivi 

A vedere e a rivedere le cen-
tocinquanta pitture di Burri, 
Cagli, Fontana, Guttuso, More
ni e Morlotti seelte da Enrico 
Crispolti e Antonio Del Guer-
cio per la mostra ? Sei pUiori 
italiani dagli anni Quaranta ad 
oggi * che e allestita nella Sola 
di S. Ignazio, ad Arezzo, i pen-
sieri che affollano la mente ri-
guardana non tanto lo straordi-
nario groviglio delle vicende 
artistiche di questi anni quan
ta. da come lo spazio del qua-
dro e pronnstn rnrno <tpf>?in fi 
aurato del presente. le vicende 
del vwndo e dell'esistenza 
nostra. 

Non vogliamo dire, con ci<). 
che non sia importante e ap-
passionante la lunga strada 
percorsa dalla pittura italiana, 
per la parte che tocca a gli ar-
tisti qui presenti. nella sua 
ascesa internazionale. 'Voglia
mo sottolineare il fatta che 
questo contributo italiano al-
Varte contemporanea si qualifi-
ca per un particolarissimo 
rapporto con la realta. che e 
un rapporto ora d'incontra ora 
di scontro (la parte che hanno 
ai-uto e che hanno le idee — 
un tempo si diceva i contenu-
ti — e profondatnente segnata 
nelle opere). di amore e di 
conflitto. di araanicita e di con 
testazione. di <r canto » e di 
« grido T>. di affermazioni e di 
negazioni che impegnano Vuo-
mo non tanto nella sua milizia 
estetica quanto nella sua to-
talita sensibile e morale. 

E' merito dei critici che han
no curato la mostra dei sei 
aver puntato sulla concretezza 
delle vicende e delle opere. 
dando i profili degli artisti nel
la loro interezza e anche nella 
verita delle contradd'uioni. snt-
tolinendo la contemporaneity 
di ricerche e di risultati. met-
tendo anche in evidenza come 
ciascuna di queste pprsonalita. 
in maggiore o minore misura. 
rifletta nel suo percorso. e qua
si sempre drammaticamente, 
la complessa e tuttora apcrta 
vicenda di conquiste e cadute 
dell'arte contemporanea nei 
confront! della realta. Ci sem-
bra un segno nuovo della ri-
cerca critica che non si sia 
fatta una mostra a tema. 

Certo una tesi pud anche da
re un'illusione di certezza. ma-
gari di tragica certezza. An
cora nel 1963. tracciando un 
profilo di Alberto Burri che e 
per noi il piii convincente fra 
quanti ne siano stati delinea-
ti finora. Cesare Brandi sotto-
lineava come definitivo e tipi-
co € ...il disfacimento di quelle 
tendenze figurative che erano 
note nel nuovo secolo. e che. 
innegabilmente. si diramavano 
senza contraddirla. nel suo 
sviluppo storico. dalla pittura 
di cui era stato matrice Vlm-
pressionismo... ». 

E. a migliore evidenza, in 
questo spazio di ceneri. della 
« ferita y del presente esibita 
da Burri. il Brandi scr'weva di 
perdita e di abolizione del futu
ro. di un'umanita immobile, se
parata e fronteggiantesi con 
ideologie ormai inerti: «...Fa 
guerra fredda non finira mai 
o nelle deflagrazioni atomiche 
crollera tutto il nostro mondo J>. 

Citiamo queste frasi del 
Brandi non per negare la 
drammaticita di una situazio-
ne. anzi. Xemmeno per nega
re il peso che pud aver avuto 

Renalo Guttuso: « Letlore in nero », 1965 

MEDICINA 

UN LIBRO DI SEVERINO DELOGU SUI PROBIEMI DELIA SICUREZZA 
SOCIALE E DELLA SANITA' NELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

C'e posto per la salute pubblica 
nella «societa del benessere»? 

Se il fine u'.t:mo di una societa 
moii-ma e quel^o di garantire a; 
•iih>i componenti un effettivo « *ta-
to d: ber.essere >. aiteso nel son-
>o p.u amp.o ed integrate del 
term-ne (ps:co-fi*ico. eoonomico 
e culturale. ivi incluso il p.eno 
god'.merito dei dintti di liberta 
e dt giujt:z:a>. una pn>zramma-
zione economxa de^na di nspet-
to non do\rebbe hnv.tarsi a con 
siderare c anche > la Sicurezza 
sociale e la Samta pubblica. ma 
dovrebbe essere oncntata c es-
senzialmente > al raggiunginxnto 
degli obietmi che questi termi
ni di uso ormai corrente evo-
cano. 

E poichd quest! obiettivi sono 
ben lontani. 5e non JI una fraseo-
logia retorica che non convince 
piu nessuno. dalle piu ard-.te m-
tenziom del programme di svi
luppo economico aU'esame deJ 
Parlamento italiano. sarebbe sta
to opportuno che un medico so
ciale del vakwe di Sevenno De-
logu. che ben conosce le progres
sive limitazioni imposte dalla de 
stra govemativa nel passa?i?>o 
dal Piano Giolitti al Piano Pie-
raccini per averle personalmente 
vissute. denunciasse apertamente. 
e non con circonlocuzioni acces-
sibili solo ai tecnici. questo riz.o 
orijrina!e nella sua opera (Sonifd 
pubblica, Sicureaa sociale « Pro-

prammazione economica. Einau-
di. lire 1500). 

E' vero che e g:a sign-.ficativo 
i! fatto che ino de: princ:pai; 
compilaton di questo ormai famo-
?o Capitolo VII del Programma. 
dodicato alia S:c;irezza sociale. 
al termine del suo non breve ne 
facile lavoro. senja il bisogno di 
ricordare i < prjxripi pr.mi > 
(q.i35i un accorato e me'.ancon:co 
npensamento di cid che si sa
rebbe potuto e dovuto fare) an-
ziche il piacere di e-^itare lope-
ra compiuta. ma da c:6 si puo 
anche dedurre che probabilmente 
egli era nella situazione meno fa
cile per poter pariare. nella ve-
ste distaccata dello sUidioso. di 
« quei > principi alia luce di € que 
sto > programma. L'autore ha 
quindi una sola giustiftcazione 
alia sua impresa quasi impossi-
bile. e doe1 che molto probabil
mente nessiin altro ne avrebbe 
parlato se non I'avesse fatto hn 
stesso. ne da parte arnica ne tan
to meno da parte awersa : ma 
cid dimostra appunto che un pro-
gramma di questo tipo non ha la 
forza ne di esaltare chi I'appro-
va ne di prmocare chi si oppone. 
che e il peggio che si pud dire 
delle idee come degli uomini. 

Cio premesso. sara opportuno 
tenere ben distinte Is due parti 
di cui si compone roper*, anche 

perche del tutto diverso e il giu-
dizio che si p.io dare dell"una e 
deli'altra: vi e .-nfatti una prima 
pane quasi ejcljsivamente teo-
rica. ne'.la qja!e Delogu interpre-
ta mag:*tralmente. su'Li scorta 
d: un"3nali5i storica e poiitica de-
Cli ultimi quaranta anni. la si 
tuaz:one di conflitto tra la coo 
cez;<wie uberista di una Sicurez
za sociale come strumento di op-
press;one classista e quella so-
cia'i«ta. che la persecue come 
fine di liberazwne dell'^ndividiio 
dal bisoano e dal nvhio . In que-
5ta prima p^rte e part:co!armen-
te valtda la deni»Kia delle c con-
fusioni e madeguatezze. msufh-
cienze e lacune » che carattenz-
zano lo pseudo-sistema sanitano 
vigente e che gia l'autore aveva 
analizzato. con ancora piu iro-
nica precisiooe. in La medicina 
e malata. AUa seconda parte, piu 
strettamente merente alia pro 
grammazjone proposta dal gover-
no. si passa attraverso una e!en-
cazione di « alcuni contributi fon-
damentali » obiettivamente caren-
te e imprecisa. ma specialmente 
con uno staeco tra teoria e real
ta che e nei fatti e non poteva 
quindi che essere taciuta o de-
nunciata con ben altro vigore. 

L'autore. certo per i motivi 
sopra sepnalati. non fa invece 
ne una oosa ne l 'akra: per il set-

tore previdenziale, pur ammet-
tendo che < manca un preciso di-
segno geri.-rale del settore >. af 
ferma 5ub:to dopo che « la ca 
renza non e attnbuibile ad alcu 
no» (?!) , mentre. per il campo 
.-sanitano. all'mverso. ilopo ave-
re 50>tenuto che «le Indicazioni 
programmatiche costituiscono i*ia 
^\o'ta importante e decisiva per 
dotare il paese di i»i efn>i«iTe 
e modemo sistema di protezione 
della salute». tra>cura poi com 
pletamente di pariare di qje.>te 
c :ndicazioni » (che. fino a prova 
contraria. si chiamano Servizio 
Sanitano Nazionale e Unit a Sa-
nitane Locali!) per soffermars: 
su iniziative settoriali. oltre tutto 
abortive, come quelle sugli o=;o»-
dali. • suirassistenza antituberc*> 
la re e psichiatrica. 

In conclusionc. un libro nel 
quale, pur intrawedendosi una 
ispirazione di slancio progressista 
e di polemica anticonservatrice 
(Ottime le osservazioni sulle po-
sizioni del CN'EU del dr. Carli 
e degli organismi medici). essa 
e chiaramente frenata dalle ini-
bizioni di una realta poiitica che 
purtroppo e qtiella che e e dalla 
quale poco si puo sperare sia per 
la sanita pubblica che per la si
curezza sociale. 

Mario Cennamo 

nella pittura attuale. lnteressa 
qui il fatto che, perche Burri 
potesse avere evidenza, daves-
se essere dato come definitivo 
ii disfacimento di tutte le ten
denze figurative e che Vabo
lizione del futuro da concreto 
atto storico dell'imperialismo 
dovesse essere trasferito in 
una dimensione esistenziale. 
Oggi. quella situazione delinea-
ta dal Brandi e completumen-
te rovesciata, e proprio alcune 
per::;;:;.:'.'.'... .'../(..;.:«.'.' .".cmbrano 
sopravvivere < ...isolate. Hon 
come capofila di tendenze ma 
come parti per se stesse, nella 
continuazione di un tempo in-
teriore che s'incunea in un tem
po presente diverso ». 

Anche Vavventurosa «alle-
gria > informale di un Fonta
na, appare condizionata nega-
tivamente dalla vaghezza del
la (""'ensionc del futuro. dal 
trasferimento gestuale, para-
scientifico. ne'ii'uuventura ma-
terica delle liberta aperte dal
la scienza. a livello dell'infi-
nitamente piccolo e dell'infini-
tamente grande. Certo. pen). 
citt. se. da Burri viene la nau
sea del possibile passaggio 
umano da un campo di concen-
tramento a un altro. da Fonta
na viene I'invito a un'immer-
sione lucida nella materia del
le cose, a un consapevole gio-
co che salvi I'estro del singolo 
uomo in una societa tecnolo-
gica. 

Di Cagli, ancora una volta, 
impressiona Video e il metodo 
del formare come inesauribile 
officina di vere e proprie ar-
rr.i che possano consentire al-
Vuomo di traversare il pre
sente. anche il piu duro e osti-
le. e di avunzure previsioni, 
come progetti. per il futuro. 
Anzi a Cagli il futuro sembra 
apparire come una dimensione 
alia quale I'uomo di oggi non 
p preparato e che sia suo com-
pito storico attrezzarsi per es
sa. ridestando anche tutte le 
encrgie possibili dalle certezze 
del passato. sondando al fine 
di rimuaverle tutte le frontie-
re fra interna rd esterno del-
Vuomo. 11 tanto discusso «eclef-
tismo* di Cagli. da La veglia 
e il sonno (1947) a Belovannis 
(m2). da Segreto di Gea (1957) 
a Mags Baku (1965) e uv modo 
di intervento nel prer.ente. 

Espressionismo. cubismo e in
formale hanno profondamente 
inciso nel fare tanto di Mor
lotti quanto di Moreni. Di loro 
si e scritto. alcuni anni fa, 
come di * ultimi naturalist!* 
in un crepuscolo dell'Europa 
fermato e figurato. prima che 
trapassasse nella notte. con tut
ti i sensi tesi da quell'antica 
confluenza di vita e di arte 
che VArcangeli ha chiamato 
Padania. Qui ad Arezzo Mor
lotti e Moreni U abbiamo sen-
titi axsai diversamente: non e 
polprnt,-,- h~ nftsiTa se diciamo 
che le pitture ci sembrano di 
nuovi < primi naturalist! ». di 
arli*U che sono fra quelli che 
hanno salvato. nelVimmersione 
nel presente. il senso e lo spa
zio della natura (che i parte 
di una dimensione umana del 
futuro). 

L/7 materia del verde strap-
pato al volgere delle stagioni. 
sia in Moreni sia in Morlotti. 
dice il coito moderno. dramma-
t;co e oU:.."i^r.r,. della salvezza 
dello spazio della natura per j 
la vita e i pensieri dell'uomo. 

11 taglio dell'immagine e la \ 
consistenza materica sono qua-
ii semvrp ansiosi e slrazianii 
in Morlotti. da I dossi (1946) a 
Paesaggio ligure (1966). 

Certo. non e la questione del
la dimensione del futuro. salva-
ta e costruita nella « ferita » j 
del presente. al di la e contro < 
le u'npie Ipcnotf.niche p il fi- \ 
deismo degli ideologismi. che • 
psaurltce il d'iscorso sul rea-
Usr,M u. .t.u.iotti e di Moreni. 
sulla concretezza della loro im-
magine della natura. Ma si pud 
dire che Vimpegno e le bat-
taglie artistiche per quexta di
mensione qualificano in senso 
attuale il loro laroro. anche 
certe radici cultural'!. Coubert 
per Morlotti e Van Gogh per 
Moreni. Morlotti si cola nel 
tempo delle stagioni, nella ere-
scita e morte della vegetazione, 
piuttosto come uno che si rl-
votM ma che non pud abban-
donare H presente storico: la 

luce delle cose si libera da una 
materia che 6 la materia della 
vita, precaria quanto si vo-
glia ma vita; e non la luce dai \ 
crateri spenti e sterili della j 
lima di cui ha scritto Brandt j 
per Burri. Quel faticato e dot-
cissimo azzurro di eielo che fa 
da grembo alia crescita aspra 
dei cactus, in un quadro re-
cente, sarebbe impensabile pU-
taricainente senza la simbio-
M di memoria e presente, sen
za I'ansia della dimensione del 
futuro. G'o.si Moreni, che oggi 
figura oggetti. pud dare alia 
natura una immagine monu-
mentale quasi delegandola a 
pariare dell'uomo perche la sua 
fantasia da L'urlo del sole 
(W')4) a L'anguria dell'estate 

(1965) e a Un melo notturno 
(1966), e accesa dal dolore e 
dall'ira (la rivolta e nei con-
fror'U della vita non delle cor-
renti pitloriche), dal senso del
la caduUi e deH'o.scp.sn umana 
quali memoria e presente pos
sano suscitare come metro per 
la dimensione del futuro. 

Potrebbero avere lo splendore 
notturno (fra sensuale e tragi 
co) che hanno, le angurie di 
Komagna, i mpli carichi, le 
prbe battute dal venta. le ha-
racche e i segnali di pacatori 
e contadini per i campi. se Mo
reni non respingesse con tutti i 
sensi e la cultuia Video d\ una 
pittura « previlegiata * e < IN-
denne » rispetto alia vita'.' Che 
la figurazione renlista non sia 
mai stata, non possa essere un 
freddo e cwico calalugo delle 
cose del mondo che la stessa 
« ferita > del presente chiama 
memorie e provoca la r'icerca 
della dimensione del futuro. $ 
pure potentementc evidente dal 
profilo di Guttuso. 

Sono le pitture che concreta-
mente ci offrono le forme 
drammatiche di un mcontro 
scontro con la vita, e non la 
posizione generate al mero li
vello delle idee. E' la pittura 
con la specificita sua di mezzi 
e dindugine — oggi piu die 
mat insostituibili se ci interessa 
conoscere sentiment! e pensie 
ri dell'uomo in una realta di 
cui egli e vittima o costrutto-
re — che dice che la salvezza 
rivoluzionaria della dimensio
ne del futuro e una condizione 
concreta della durability arti-
stica. A presentazione di al
cuni dipinti recenti che fan no 
parte di una grandeggiante Au 
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tobiografia dagJi anni siciliani 
alia seconda guerra mondiale 
(la serie comprende 36 pitture 
e circa 60 fra disegni e goua
ches) e che chiudono, con una 
singolare apertura. la t perso
nate » di Guttuso ad Arezzo, 
il pittore ha scritto: « ...Esiste 
una memoria nella quale ci si 
pud compiacere o compiangere. 
Spesso e memoria deformata, 
raccomandata. riaggrcgata, e 
che non contiene piii alcuna 
concreta verita. 

«. ("e pent un'ultra cuiiMri.t. 
che riguarda noi come siama. 
il perche e il come siamo fat
ti. il come ci siamo andati fa-
cevdo. e che e presenza costi-
tutiva delle cose che ci han
no fatto. Le tmnuigini di que
sto memoria non sono pii'i pel-
licole, filmine. del passato, ma 
farce di un poliedro. di un mi-
nerale che r il nostro rontinuo 
presente. E' la memoria nella 
sua mutcrialita. nella parte di 
essa rhe si p trnsformata in 
materia viventc... ». K, qui ad 
Arezzo, almeno per noi rhe cre-
devama di conoscere la pittura 
di Guttuso per quell'aspetto 
della dimensione del fiitum 
cercata. e trovata spesso. nel 
farsi dplla storia, p stato pma-
zianante scoprire quale forza 
di materinlita sia quella di 
Guttuso: da Mimise col cappcl 
lo rosso (1910) o Le c a w Ar 
deatine (1914). da II nn-rlo 
(1947) a Tronchi e scure (I94S), 
da Solfatarcllo forito (1952) a 
Let tore in noro (1965) p ai qua 
dri T autobiografici t. E' la ca-
pacita di rendere tattile anche 
I'idea die opera nella vita die 
fa la grandezza di Guttuso; e. 
ancora. il suo ripopolarc lo 
spazio della pittura non di ge-
neralita o di gesti ma di forme 
concrete che, da sole o coinbi-
note, richiamina certe genera 
lit a e certe direziani fondamen 
tali del movimento della vita 
contemporanea. 

Volendo sottolineare un solo 
aspetto emergente dalla rasse 
gna di Arezzo di certo not re 
stringiamo il significato p il 
valore delle operp dpi spi. Ma 
se la discussione P I'nperare 
sul presente non implicasseru In 
riorganizzazione dellp memorie 
esistenziali p. storiche per una 
concreta funzionalitd umana 
futura — come e per i pittori ai 
quali abbiamo accennato — 
noi finiremmn per quardarc i 
quadri o come carte ingiallite 
o come schedr perforate tier un 
calcolatore elettranico. Ma non 
si pud venire via da Arezzn 
senza sottolinpare che. se sono 
morte certe poshioni p pnlcrrv 
HIP estpfirhp tl'i trndenrn sul 
problema del realismo contem 
poraneo. viene fuori dalla sto 
ria reale della pittura nostra. 
dalla continuHd di Moreni e 
Morlotti. di Guttuso e Cagh. 
che p maturata tutta una stru 
mentazione nuovo al fine di un 
piii esteso e profunda rapporto 
della pittura con In vita. Che. 
poi. ciascuno di questi autori, 
comprenda ogqi nel suo onera-
re. e nella concretezza dell'ope 
ra. una mobilitd del punto di 
vista sulle question! dell'arte. 
senza la dirisione avanguardi 
stica e la frantumazionp della 
senvhilita die lurono di ieri 
(ma sono anrorn rosi presenti 
nel lavoro di aVri nrtisti). <* il 
srano die crrti ideoloqismi *e* 
tari e maniprati «oi;o mnrti non 
per consentire un abhracci 
ipocrito a petto di una / >'i 

j sempre lacern'a p rnncellatn. 
\ hens'! per consentire proprln 

un'adesione piu auirntira al pi 
stro presente e nuove capncitA 
di individuazimip p di sceltn in 
forza delle idep. 

Dario Micacchi 

:. schetfe \ 

IL RAPPORTO» DI 
Addir.ttura inedita potra ap-

par.re la premessa de~o s<::o-
pero che si prepara :n un pae-
'•.>i della cvKta air.atica. do-.e 
tutti eono^cono tutt.. ma dove 
nessuno sa. ne a livello d:rezio-
nale ne a lue.'o opera.o. che 
covi e-atiamente pro^iuca ia 
fabbr;ca locale. No; pa^sas, 
g o daH'es.stenza contad.na al 
1'indiiMna. \i si la\orava-
no fisarmoniche. La «oprag-
c unta cn-i del> vendue con 
sifil.o un re:mp.ego attuato *u 
^hemi neo-cap tal stici di una 
mags ore specializzazone al po-
•*:o della fisarmonica «punto il 
t cac occo >. oggetto nvsterioso 
e ,ndeafrab:!e che pero rende 
mo!to ai padroni, e agli operai 
assicura un benessere preceden-
temente msperato. Ma il benes
sere non impediscc 1'oscura mi-
naccia di questo scopero. Per
che? Sulla vicenda viene incan-
cato di indagare un altretlanto 
misterioso personaggio per conto 
di un organismo di studi so-
c;ali. I material! d: questa far-
raginosa inchiesta formano il 
tema intorno a cui si svolge 
la narraziooe di Giuseppe Bo-
nura. Jl rapporto (ed. Rizzoli, 
pp. 235). 

Gli operai dovrebbero aste-
nersi dal lavoro non per riven-
chcazioni salaniii , ecc., ma per 

una nvendicazione di co<c:enza 
e d. partecipacrmc- ctr.lc-ttj-.a. 
Sapere co«~a sor>o q.e^M maie-
dett: ordipn. cu' danrvi mano. 
Anch,̂  .1 « giorna^sta » s- la^ .a 
prendere dalla stona e. nel.':n-
ch:e~ta. segue una -»trada abba-
nanza tradizMKvale. aivK-man-
4o l protagon:«t:. n~̂  «pes=o at
traverso le loro donne tenute a 
una condizione subaltema da 
:etto. Dal padrone Domenini si 
pa^sa cosi al govane borghese. 
intellettuale di s nistra. Matteo 
Lucani. che forse e al.'origine 
del fatto. Opera.o del.a nuova 
geaeraz:one, Marcel^o fa un po' 
da ago delia bilancia. a volte ve-
dendo a volte non vedendo gli 
scopi nebulosi dello scopero. 
Finche si aniva al famoso lu-
nedi deH'astensxxie: !a violenza 
della polizia si scatena contro 
tutu e mette assieme quelli che 
erano favorevoli e quelli ch'era-
no oontran. Persino il «g-orna-
lista > e percosso e nnchiuso 
con gh altri: ultima sua visione 
lucida: Marcello che prcchia un 
poliziotto ed e aggredito da un 
a'.tro. 

II risultato ragg:unto dal gio-
vane Bonura e deflnibile * un ao-
cumento a'Jegorizzato» come 
puo apparire. del resto. il mate
riale dt un crapporto*. In part* 

BONURA 
fa penvare al paradizma adotta 
to dal tede^co L'«c J«hnw>n per 
It- Coioellurr *u Jnkoh. dov'e !o 
<;ier;mental '•ito era frenato da 
q ;e! tanto. o rrolv. di .ntenzo-
nalmente i ar. ;: .(o > che lau-
tore non r:u-t:va ad assorb.re. 
Una deile .-trade oppo-^te. po-
triernmo thre. r.-pe*t«» a'Jo sp^-
r.rriontal.smo pro^ranimatico chf-
tutto nduce alle contejtaz.oni d. 
hnguag^io. Ma lallegoria d.vie
ne a sua volta un genere lmpra-
t:cab:!e quando poi. giustamente. 
il romanzo procede sul piu so-
l:do terreno del documento cui 
non si ha il coraggo di rcstare. 
Quest'opera prima di Bonura fa 
prevedere uno scrittore che g'.h 
si sta scontrando co.i questo di
lemma. ed e qumdi una inte-
ressante apertura di discorso. 
Oltre tutto il libro si fa leggere 
con interesse — dove non si di-
sperde nel giuoco della finzione 
imposta. nel quale persino il 
d:aletto str.de come non funzkv 
nale — per quel conflitto interno. 
a sua vo'.ta romanzesco. fra la 
poiposa e convincente presenta
zione dei personaggi e l'irrazio-
nale realta della condirone che 
fa da corn.ee e che non puo 
lasciare fino a'.l'ultimo altro adf-
to che l'ipotesi. 

m. t. 
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