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« Preludio e fine del neo-realismo 
in Italian di Carlo Salinari 

II dilemma 
del critico 

I ' U n i t A / sabato 9 morzo 1968 

€ La stagione neo-realista 
ti chiuse per motivi oggettu 
vi (la involuzione delta so
cieta italiana) e per motivi 
soggettivi (le debolezze ideo-
logiche, e non di linguaggio, 
del movimento stesso). For* 
se non ha dato grandi scrit-
tori. Ma rimane la prima 
grande proposta autonoma 
che la cultura italiana ha fat-
to alia cultura europea nel-
Vultimo secolo ». E' la con-
clusione di un saggio di Car
lo Salinari, « La poetica del 
romanzo », ora compreso nel 
volume Preludio e fine del 
neo-realismo in Italia (ed. 
Morano, pp. 407,1,. 4.500). II 
libro e nato naturalmente 
dalle occasioni piu che dal-
lo studio di un singolo e spe-
cifico fatto letterario. Ttacco-
glie, infatti, a partire dal 
1D55 e fino al 1967 la mag-
gior parte delle recensioni e 
delle note gia pubblicate 
daH'autore sul Contempora-
neo. su Vie Nuove, su I'Uni-
ta. Egli stesso ci avverte che 
una prima parte del volume, 
sotto il titolo La questione 
del realismo, era gia apparsa 
nel '59 presso 1'editore Pa
rent! riprendendo ed esten-
dendo airinsieme il titolo 
del primo di essi, un grupno 
di temi svolti nel corso della 
relazione introduttiva a un 
convegno di studi presso 
Plstituto Gramsci. 

L'attivita critica di Sali
nari nacnue, dunque, nelle 
pagine del Cnntemvoraneo, 
Intorno al 1955. dopo che 
egli si ora gia affermato in 
sede accademica con ricer-
che e saggi sui trecentisti ita-
llani, aveva affinato i crite-
rl « scientific'! » di un metodo 
d'indagine di storia lettera-
ria e aveva operato — par-
ticolare che non si deve tra-
scurare — nel campo dell'at-
tivita intellettuale come uno 
dei protagonist! della batta-
glia politica per una cultura 
nuova in Italia scaturita dal-
la Resistcnza. Ed eccoci cosl 
di fronte al neo-realismo, 
considerato non solo come 
componente essenziale di 
quella battaglia sul terreno 
delle arti e della letteratura, 
ma anche con la convinzione 
che il movimento portasse 
in se gli elementi rinnovato-
ri e di liquidazione definiti-
va delle esperienze compiu-
te su varie strade dal de-
cadentismo, da quelle pro-
priamente e borghesemente 
post-simboliste (l'ermetismo 
italiano, ad es., bruciato e 
dissolto nel grande scontro 
con la realta della guerra e 
della resistenza armata) a 
quelle dell'avanguardia. Sa
linari dichiaro allora e con
form a oggi che « la giovani-
le battaglia per il realismo 
non e venuta meno anche se 
ha dovuto articolarsi e arric-
chirsi sotto la spinta di una 
gituazione obiettiva diversa 
e in movimento ». 

II libro che oggl presen-
tiamo e, dunque, del critico 
che, essendosi trovato in 
una situazione di punta, si e 
prcoccupato di ricercare nel 
marxismo le radici al reali
smo letterario. Attraverso il 
passaggio degli anni, egli 
non escludeva ne le propo
ste di metodo che gli veniva-
no dalle indagini estetiche 
(di un Lukacs o di un Del
la Volpe) n e i dibattiti stille 
poctiche che si svolgevano 
fra gli scrtttori stessi (Mo
ravia o Pasolini, Vittorini o 
Levi), spesso tentando di 
applicare le conclusion! di 
quelle alle proposte di que-
•ti attraverso ipotesi possi-
bili e verifiche. 

Dal giugno 
prossimo 

HUME: 
Biennale 

internazionale 
del disegno 

BELGRADO. febbraio 
A partire dal giugno prossi-

Bio. Fiume ospitera ogni due 
anni una esposizione intema-
nonale del disegno. La Galle-
ria d'Arte moderna della citta 
dalmata ha gia inviato centi-
aaia di inviti at maggiori ar-
tisti e graflci di tutti i paesi 
del moodo. Le risposte positive 
•rrivate al comitato organiz-
zatore flumano sono molte e 
piu di 150 paesi sono stati in-
vitati ufficialmente a inviare 
loro rappresentantL Per d6 che 
riguarda I'ltalia Giorgio De 
Chirico. Renato Guttuso. Mari
no Marini e Giacomo Manzu 
flgurano tra gli invitati piu in> 
portanti alia prima biennale 
intemazionale del disegno. 

Oltre ad essi sono stati sol-
leciUti ad inviare le loro ope-
re per il nostro paese Ghisep-

E i Zigaina. Franco Francese. 
ianni Dova e a»rL 
Per quanto riguarda la Fran-

o'a si fanno i nomi di Picasso. 
Masson. Michaux. Max Ernest. 
Hartung. Soulges e Dubuffet. 
Adesioni sono fit ghmta an-
c*» dalla Nbrvegia. dalla Po-
fcnla. dalTUoafceria, <UH'Ir-

Descritto 11 libro e sotto-
lineato il suo interesse, dob-
biamo precisare subito che il 
suo contenuto offre una 
grande e importante raccol-
ta di materiali documentari 
alio studioso futuro proprio 
per il suo carattere di testi-
monianza attiva e per le oc
casioni che hanno stimolato 
i vari giudizi. C'e di piu: il 
suo maggiore centro dl In
teresse si sposta di continuo 
dal tessuto ideologico del-
1'opera letteraria alio sfondo 
politico (a preferenza anche 
di quello sociale), nel quale 
essa si collocava o si colloca. 
Naturalmente l'occasionalita 
stessa rende provvisorio il 
giudizio sulla specificita let
teraria: ed e il pericolo estre-
mo di queste raccolte tanto 
piu quando i < saggi > ri-
sultano confluenze di note 
scritte in circostanze e per 
autori diversl. Per cui pro
prio quando vengono affron-
tati autori di < tendenze > 
opposte (il «nouveau ro-
man > o le neo-avanguardie 
italiane), ci aspetteremmo 
un'articolazioiie e un'indagi-
ne altrettanto vaste, motiva
te sui dibattiti precedent! o 
sui mutamenti immediati, e 
si trovano, invece, giudizi 
che suonano come dispositi-
vi piu che come motivazioni 
o verifiche. 

E* chiaro che la premessa 
critica di Salinari e quella 
di un realismo senza esclu-
sioni di ipotesi (ma non 
« sans rivages », come nella 
formula odierna di Garau-
dy). Non per niente egli ac-
cetta una definizione di Lu-
porini (del 1954), secondo 
cui il realismo « rifiuta ogni 
contenuto o modo di cspres-
sione predeterminati », il 
che significa far coincidere 
le frontiere del realismo con 
le frontiere dell'arte stessa 
e recuperare. quindi, al suo 
possibile piano assimilativo, 
sia pure col rigore critico 
della verifica, ogni possibile 
ricerca poetica. Con l'esclu-
sione, quindi, di ogni cate-
gorizzazione o «modello» 
predeterminato. L'unica ra-
gione critica dovrebbe risul-
tare nella ragione stessa o, 
comunque, nella lettura che 
chiarisce. osserva e dialoga 
con le « ragioni ^ del poeta. 
E', in breve, il dialogo che 
viene rivendicato da tanti 
autori contemporanei, che 
va, naturalmente, come noi 
cerchiamo di fare qui, veri-
ficato esso stesso nei risulta-
ti (altrimenti si cadrebbe 
nel puro soggettivismo o nel
la dispersione irrazionale). 
Ma, in realta, il retroterra 
del neo-realismo era abba-
stanza spurio e povero. Sali
nari lo sottolinea pure quan
do, nei due «modelli del 
neo-realvsmo letterario, Vit
torini e Pavese », scopre una 
« sorta di realismo lirico» 
(ci6. beninteso. non esanri-
sce pni il giudizio specifico 
su Vittorini e Pavese), e 
poco dopo vede nelle Terre 
del Sacramento di Jovine 
« il pnnto piu avanzato rag-
<7i"n"fo dal movimento neo-
realista >. 

Qucsto ci dovrebbe far 
concludere che una tenden-
za < neo-realista • In lettera
tura non e mai esistita se 
non come momento o batta
glia o atmosfera o « stagio
ne >, se si considerano le 
provenienze di questi e altri 
nomi citati. E. se movimento 
ci fu. esso conteneva in se 
le debolezze che, per lo me
no sul piano artistico, lo 
hanno portato a cedere con 
tanta facilita. Ne e chiaro 
come esso possa considerarsi 
una « proposta autonoma » 
(italiana o nazionale) a livel-
lo europeo sia nei linguaggi 
sia nella sua apertura ver
so la realta (dove, a mio pa-
rere, erano le debolezze piu 
gravi anche per quanto ri
guarda lo sfondo politico, di-
venuto ormai quello dell'im-
perialismo esasperato che 
tende ad assorbire oggl e a 
rimodellare colonialismo, fa-
scismo e ogni altra forma 
piu antiquata di sfrutta-
mento e di oppressione). 
Possiamo. allora, parlare di 
un momento di « scoperta » 
o di «ragione», ma ricer-
cando oggl in un quadro sto-
rico 1 limiti di antiquato ra-
zionalismo dei singoli au
tori. 

Dalla fedelta alia sua bat
taglia possiamo aspettarci, 
naturalmente, che Salinari 
torn! su questi appunti e su 
queste sue ricerche per una 
rielaborazione di prospetti-
va. II che, tuttavia, non do
vrebbe portare alia esclusio-
ne dalle sue ipotesi possibili 
di fronte ai momcnti e alle 
proposte di rottura. Ogni 
critico si trova sempre di 
fronte a questo dilemma: o 
seguire la letteratura nel suo 
elemento essenziale e speci
fico di liberta o privilegiare 
un ambito di osservazione 
che, anche nei suoi aggioma-
menti, rischia di rimanere 
piu propriamente sul terre
no della cultura letteraria o 
in una delle sue vari* com-
ponentL 

M8ch«V« Rtgo 

I « discenti» fra i 3 e i 7 anni al convegno di 
studi del Febbraio Pedagogico di Bologna 

Scuola dell'infanzia 
come scuola di base 

Si ritrovano qui le radici dei problemi di fondo dell'Universita -1 contributi delle varie sezioni di lavoro 

BOLOGNA 
sulla scuol 

Un momento dei lavori del convegno di studio 
la dell'infanzia 

BOLOGNA, marzo. 
Nel concludere 11 convegno 

nazionale di studio sulla scuo
la dell'infanzia e la formazio-
ne di base del bambino, che 
nei giorni scorsi ha raccolto 
a Bologna 230 studiosi, Inse-
gnanti, assessorl aU'istruzione 
e funzlonari comunall di una 
cinquantina di cltta, Lamber-
to Borghi, che ne aveva pre-
sieduto i lavori, ha rawlsato 
nella Jotta che stanno portan-
do avanti gli student! univer-
sitari la testlmonianza di bi-
sogni profondi ed unlvoci sot-
tostanti all'intera organizzazio-
ne scolastica italiana, fin dal 
livelli inizialissimi, anteceden-
tl la scuola elementare. 

Un cambiamento 
necessario 

« Dalla scuola materna alia 
Unlversita — egli ha detto — 
si prospetta per il nostro 
Paese l'esigenza dl un cam
biamento radicale. II metodo 
per ottenere questo mutamen-
to e le finalita di questa 
trasformazione non sono di
scordant) ». L'analogia riguar
da la condizione di tutti gli 
studenti — bambini, ragazzi, 
giovani — nella scuola e per-
cib nella societa. Nel mondo 
unlversitario c'e oggi il fatto 
specifico e caratterizzante — 
ha detto Borghi — che le 
sue sorti «ed e questo il 
progresso che si e compiuto 
negli ultimi anni, sono soli-
damente e vigorosamente, con 
rivendicazioni avanzate ed e-
nergiche, prese nelle mani 
stesse degli studenti, i quali 
vogliono essere protagonist! 

del loro destino, della loro 
formazione» e rifiutano dl 
considerarsi come « elementi 
dlpendenti da una gerarchia 
autoritariamente costituita ». 

Al polo opposto ci sono 
gli alunnl della scuola mater
na. che non possono certo far-
si essi stessi protagonist! del
la loro organizzazione scolasti
ca. Tocca a chi sente la re-
sponsabilita di decidere anche 
per loro, volere che «nella 
scuola materna i bambini co-
stituiscano effettlvumente 11 
centro educativo e vitale at-
torno a cui si muovono tut-
te le componenti educative del 
mondo scolastico ed anche ex-
trascolastico collegato alia in-
fanzia ». 

Cib significa, secondo 11 pre-
ciso lndirizzo del convegno, che 
anche a questo stadio iniziale 
della vita scolastica i « discen
ti » debbono essere liberati 
dalle condizionl di passivita 
e di soggezione, presenti sia 
nell'acquisizione di un a sa-
pere » meccanicamente impar-
titojdall'esterno. sia nel do-
vere di conformarsi a norme 
stereotipate di comportamen-
to tra cui primeggino. come 
virtii massimamente elogiabi-
li, l'ossequio della discipline 
e l'obbedienza. 

II convegno ha chiesto a 
tutte le forze culturali, socia-
li e politiche capaci di impe-
gnarsi nel processo educativo, 
di compiere « uno sforzo de-
cisivo nella costituzione della 
scuola dell'infanzia, intesa ve-
ramente come scuola necessa-
ria di base », e da porre co
me «fondamento di tutto il 
sistema nazionale dell'educa 
zione e dell'istruzione». Una 
delle quattro sezioni di lavo
ro in cui il convegno si e ar-
ticolato (quella presieduta da 

Un nuovo volume fotografico del regista Folco Quilici 

II Mezzogiorno dalFelicottero 

Folco Quilici, regista cinema-
tografico e televistvo, tnaggia-
tore tnstancabde e appassio
nato ha voluto, questa volta, 
esplorare I'ltalia e lo ha fat
to utilizzando un mezzo, per 
ta vertta, aboastanza inconsue-
to: Velicottero. 11 risultato e 
un primo libro dedicato al 
Sud e intitotato Basilicata e 
Calabria. Ne seguiranno altri 
dedicati a quasi tutte le re-
gioni italiane. Fer Quilici si 
tratta, se non andiamo erra-
ti, del quattordicesimo volu
me fotografico di viaggi ed 
e stato realizzato mentre una 
troupe ctnematografica era al 
lavoro per realizzare un docu-
mentario sull'Italia vista dal 
cielo. La troupe lavorava sot
to la dxrezione di Quilici, che 
ha trovato il tempo di scatta-
re una serie di fotografte e 
di prendere appunti per met-
tere insieme questa specie dt 
ampio reportage su Basilica
ta e Calabria, due regioni 
dense di storia, di lotte, di 
grandi e piccoli awenimenti 
che hanno lasciato tracce pro-
fonde nelle vallate, negli ampi 
e massicci paesaggi e nella 
vita quotidiana dell'uomo. 

Folco Quilici per primo am-
mette che si e trattato di un 
mezzo di locomoztone (Velicot
tero) improbabile e strano. 
aggiungendo subito dopo come 
proprio questo mezzo gli ab-
bia, in fondo. permesso di ve
nire a contatto quotidiano con 
U paesaggio, e con le foreste, 
il mare, le spiagge, i pescato-
Ti, gli uomtni, le donne e i 
bambini che abltano nelle ca
se arroccate in cima alle col-
line, costruite fra cielo e ter
ra per sfuqgire, nei secoli 
bill alia malaria e ai sarace-
nl Quilici racconta che dal-
Velicottero, la dtmensione del 
mondo • detVnmantta efte lo 

abita, appaia dttersa e come 
anche dall'alto si possa vede-
re il vecchio Sud del latifon-
do che sparisce per far posto 
ad un altro tipo di societa: 
quella dei consuml, delle auto-
strade, degli assordanti fuke 
box. 

Una dtmensione nuova, quin
di, e un modo nuovo dt ve-
dere il paesaggio italiano. Un 
modo pieno di fascino e che, 
in certt momenti, riesce a co-

gliere certi motivi vert e auten-
tici del Sud; ma anche un mo
do, tutto sommato, che conser-
va uno strano sapore dt su-
perficialita e di dtstacco. In 
poche parole, ftmto di leggere 
il libro e dopo aver guarda-
to. una per una, le grandi 
e ariose tmmagmi che lo U-
lustrano. si awertono tutti t 
Itmiti di un reportage fatto 
a volo d'uccello. 

E' come se il paesaggio non 
fosse sufftciente a renderci 
Vimmagine e il tsapore* della 
vita dell'uomo che lo abila. E' 
proprio Vuomo. ci pare, che 
manca, con le sue idee e la 
sua forza, da questo libro fo
tografico. In questi giorni va 
in onda in televistone una in-
chieste dello stesso Quilici sul
la provtncia italiana che cam-
bio. St tratta — cosl hanno 
scritto molti — di un lavoro 
sul quale ci sono una serie di 
osservazioni da fare e che, in 
fondo, offre una visione neo 
capitallsta di sviluppo della 
provtncia. Dall'esplostone edt-
lizia, all'invasione degli tnur-
bati; dalla nascita di Indu
strie piccole e grandi al for-
marsl di vere e proprie isole 
di tndustrializzazione. Senaa 
che tutto do post su ttruttu-
re rinnovate e solide « ten
ia che si domandl qua! e il 
prexto che la gente, e soprat-
tmtto gli opera\ devono paga-

re ogni glorno, personalmente. 
per questa crescita caotica e 
a senso unico. 

Queste le osservazioni che si 
fanno alia inchiesta televisi-
va di Quilici. Sono le stesse 
che si possono fare anche al 
suo libro sull'Italia vista dal 
cielo. E' come — proviamo 
a dirlo con il linguaggio otti-
co e cinematografico — se 
Quilici ci mostrasse una serie 
di riprese totali e generalt del 
paesaggio. senza mai utiltzza-
re lo zoom montato sulla mac-
china da presa per portarci 
piu vtcino e avmcinarci al 
soggetto principale: Vuomo 
Manca, insomma, d classico 
raccordo fra le diverse inqua-
drature di una stessa sequen-
za: campo totale, piano rav-
vicinato. primo piano, pn-
missimo piano. 

Konostante questo, Q repor
tage aereo sulla Basilicata e 
ta Calabria, conserva un in-
dubbio fascino e una partl-
cctare piacevolezza. Tutti ele
menti che rappresentano una 
costante dei lavori di Quilici, 
attento studioso di etnografla e 
sociologia e provetto esplora-
tore con la macchma da pre
sa e quella fotografico. Anche 
a questo proposito, egli conser
va nei suoi lavori, una chta 
rezza e una semplicita di im-

postazione esemplare. 
Niente assurdt ahlrigort ed 

elahorazioni formali fini a *« 
stesso. ma la fotografia e il ci
nema utilizzati come strumen-
ti di lavoro al servizio del
l'uomo e per Vuomo: per do-
cumentare. capire, doe, e far 
vedere net modo ptu pnlito 
potsibUe. II fotolibro su Basi
licata e Calabria, stampato da 
Amilcare Pizzi e tmpaginato 
da Giulio Confalonieri, e una 
uUeriore prova della valldita 
M fwaato metodo, Una note 

all'intzio del volume avverte 
che «il particolare trattamen-
to grafico delle Ulustrazioni, 
il procedimento usato nella 
retinatura, che rendono le im-
magini trasftgurate rispetto al 
reale, vogliono essere un sug-
gerimento per una diversa tn-
terpretazione estettca della fo
tografia*. Ma chi si aspettas-
se una manipolazione delle 
tmmagini fine a se stessa. con 
il solo scopo di far colpo o 
per un puro e semplice gu> 
co estetico, si sbaglierebbe. 

Le foto del libro sono « ma-
novrate » quel tanto che serve 
a tentare di restituire d ch 
ma dt un ambiente, ti * sapo
re » visiro della campagna e 
det boscht, senza dimenticare. 
perb, la fumtone prima del
ta fotografia che e quella dt 
documentare e comumcare 
II risultato d pare buono sia 
nel bianco e nero (dove le 
ombre sono state rese ptit den
se e nette) come net colore 
dove la particolare retinatura 
per le marine, la campagna, 
i boschi e le panoramtche 
sui paesetti arroccati in dma 
ai monti e ripresi a volo ra-
dente, riesce a rendere ta sen 
saztone delle fugad tnsiont af 
ferrate da chi e seduto nella 
cabina di un elicottero. Qua 
e la, comunque. fanno capoli 
no anche alcune foto abba-

stanza oleografiche, ma per for-
tuna sono una sparutissima 
mtnoranza. 

Basilicata e Calabria ha una 
tntroduztone dello scrittore 
Giuseppe Berto. Si tratta dt 
un breve ma slgnlficattvo ot
to d'amore per il Sud, scritto 
ptk col cuore che con la ra
gione. Cib, comunque, dona al 
libro un'altra particolarita. 

Wladimrro Sftftimelli 

Roberto Mazzetti), ha ipotlz-
zato anche «la possibility dl 
una nuova artlcolazione della 
scuola per l'infanzia in due 
cicli corrispondenti a due sta-
di successivi dell'evoluzione 
del bambino: un primo cielo 
dai 3 at 5 anni, un secondo 
cielo, obbligatorlo, dai 5 al 
7 anni. Un tale progetto al-
largherebbe 1'obbligo scolastl-
co verso il basso, miglioran-
done il rendlmento, con bene-
Tici effetti anche sulla scuola 
media unica ». 

Scuola 

liberatrice 
La rivendicazione della scuo

la dell'infanzia come necessa-
ria per tutti i bambini e sta-
ta perb costantemente accom-
pagnata dalla precisazione che 
essa deve essere « una scuola 
liberatrice di tutte le energie 
creative del bambino, di cui 
finora solo una parte minima 
e stata utilizzata e promos-
sa». Ripetutamente il conve
gno ha lnsistito su questo 
punto, nella sottolineatura 
delle ricche potenzialita dl 
questa stagione dell'infanzia, 
con le sue irripetibili dispo-
nibilita intellettuali ed emoti
ve, che la societa, in primo 
luogo attraverso la scuola. pub 
raccogliere o abbandonare a 
se stesse, sviluppare o com-
primere. o atrofizzare. o de-
viare. 

In un caso come nell'altro, 
il modo come i bambini a-
vranno vissuto questi anni la-
scera il segno in tutto il fu
turo maturarsi della loro per
sonality, e quindi nel loro mo
do di essere uomini e citta-
dini. «Quando si parla della 
mfanzia — ha ricordato Lam-
berto Borghi — si parla delle 
sorti di ciascuno di noi». 

Una scuola liberatrice delle 
potenzialita dei singoli e dun
que anche una scuola che po
ne delle basi, delle premesse 
concrete di trasformazione del
la societa: lo fa con «inve-
stimenti », a tempi piii o me
no lunghi, di cui sono desti-
natari gli uomini. II convegno 
ha propugnato con forza que
sto compito prlmario della 
scuola pubblica e democrati-
ca di contrastare con ogni 
suo mezzo i condlzionamenti 
sociali che marcano gli intel-
letti e gli animi. e l'ha fatto 
muovendo da different! ango-
li visual!. 

Un esempio. La sezlone che 
ha studiato le prospettive di 
sviluppo del contenuti educati-
vi, presieduta da Raffaele La-
porta e di cui e stato rela-
tore Bruno Ciari, concentran-
do la propria attenzione sul-
I'aspetto intellettuale della for
mazione del fanciullo, e piii 
specificatamente sullo aspetto 
linguistics e su quello logico-
matematico, ha tra l'altro mes-
so in luce l'ampia comciden-
za tra lo sviluppo del pen-
siero e quello del linguaggio 
fonico e grafico. « Questa coin-
cidenza — dice il documento 
di sintesi della sezione — sot
tolinea fortemente il peso del
le diverse condizioni socio -
culturali in ,cui si costitul-
scono le strutture dl linguag
gio e di pensiero del bam
bino, e impegna la scuola a 
predisporre un ambiente che 
stlmoli e sorregga lo svilup
po in questo senso di cia-
scun fanciullo. Niente di peg 
gio di una scuola muta, di 
una scuola in cui parla fon 
damentalmente la maestra. di 
una scuola che lascia i bam
bini al loro livello di prove-
menza, rinunciando al suo 
compito di integrazione delle 
esperienze e delle culture e 
alia piena liberazione delle 
posslbilita di ciascuno ». 

// bambino 
e I'insegnonte 
Ad una conclusione analoga 

e pervenuta la sezione che, 
sotto la presidenza di Angiola 
Massucco Costa, si e invece 
occupata del rapporto psico-
logico tra il bambino e I'in-
segnante. Essa ha individuato 
nella promozione dal linguag
gio emozionale a quello in 
senso lato scientiflco e con-
cettuale « uno dei compiti edu-
cativi piu urgenti. con tutto 
cib che questo comporta: il 
passaggio da finalita e con
tenuti istinhvi a finalita e con
tenuti creativi e razionali; lo 
onentamento deH'intelligenza e 
dell'interesse per oggetti di co-
noscenza e tecniche di azio-
ne. di autoregolazione e di 
comportamento socjale, sem
pre meglio atti a superare le 
differenze negative e discn 
minatrici denvanti nei bam 
bird dai Umiti culturali degli 
strati sociali e delle classi a 
cui appartengono le loro fa-
miglies. Vengono In mente le 
parole dei ragazzi di Barbia-
na: i E ' solo la lingua che 
fa egualL Eguale e chi sa 
espnmersi e intende l'espres-
sione altrul 9. 

II convegno nazionale sulla 
scuola dell'infanzia — che e 
stato promosso daU'assessora-
to airistruzione del comune dl 
Bologna nell'ambito del Feb
braio Pedagogico — ha avuto 
anche il merito di collegare 
costantemente I'impegno cul-
turale e scientifico con quello 
politico. Ha prodotto un con-
tnbuto efficace airapprofondi-
mento del contenuti educatrvJ 
e delle tecniche didattiche. 
ma nello stesso tempo ha 
chiamato ad agire le forae po
litiche e aociall, e to prima 

persona le famlglie, percne est-
gano la creaxione dl una scuo

la stata!* daUlnfaniia. o n pr*> 

parazlone del suoi lnsegnanti 
a livello unlversitario. 

Una funzione di primo pia
no e stata riconosciuta ai Co-
muni, come struttura dl base 
del potere pubblico democra
t i c per la sollecitazlone di 
un movimento d'opinione pub
blica nell'intero Paese. e co
me protagonist! e creatorl di 
una scuola materna adeguata 
alle conoscenze scientifiche e 
ai bisognl della societa, lad-
dove essi sono gia gestori di 
queste istituzioni. A tale pro
posito. anzi, 11 convegno ha 
proclamato la costituzione di 
una associazione nazionale tra 
entl local! gestori di scuole 
dell'infanzia (gia preparata do
po un analogo convegno del-
l'anno scorso). 

Un comitato organlzzatore 
precisera le question! tecniche 
connesse alia parteclpazion* 
degli enti local! all'associazio
ne stessa. II ruolo primario 
dei Conninl b stato rlbadito 
anche con le richleste (ap-
provate dal convegno per ac-
clamazione) che siano affidat* 
agli enti locali. anziche alia 
ONMI (come invece prevede 
il progetto dl legge Mariotti) 
la rete dei consultori medico-
psico - pedagogic! e le altre 
strutture di medicina scola
stica preventiva e che ai Co-
muni vengano assegnatl I fon-
dt destinati alia scuola ma
terna statale, rimastl finora 
inutilizzati. 

Luciano Vandelli 

L'« Equipo Cronica » a Milano 

C0LPISC0N0 
L'ARRETRATEZZA Dl UN 

FALSO PROGRESSO 
La lucida critica del piu avanza
to gruppo di artisti in Spagna 

€ Equipo Cr6nica >: la bella e la bestia 

Inizialmente I'« Equipo Crdnica » raggruppava piu artisti. ne 
faceva parte anche Genoves — ora e rappresentato soltanto da 
Solbes e Valdes. i quah tuttavia continuano a lavorare insieme 
sotto il medesimo titolo In questi giorni gli artisti spagnoli espon 
gono a Milano. presso la Gallena dell'Agnfoglio: una mostra per 
molti aspetti r.uova. diversa cioe da quella che nel '65 Tecero a 
Torino, a Reggio Emilia e a Ferrara Diversa comunnue in talune 
soluzioni formali. ma non nella sostanza 

Solbes e Valdes infatti hanno mantenuto intatta la loro pas-
sione ideologica. la loro acutezza polemica. la loro volonta di co-
gliere le contraddizioni del sistema Come l*« Equipo Cronica » vi 
sono in Spagna altn gruppi di punta the operano in direzione ana
loga e con mezzi similan: l'« Equipo Reahdad » per esempio E' 
un segno preciso dell'opposi7ione che in questi anni si e andata al-
largando nel paese: un'opposmone che vede gli artisti certamen-
te non in ultima fila. Tra questi gruppi ad ogni modo. quello del-
l'c Equipo Cronica ^ e forse il piu avanzato 

Solbes e Valdes dunque lavorano in comune. ammati da una 
identica intenzionalita. Ma cid che va messo in evidctna e il metodo 
e la scelta formate che li guida. Uno dei faUi che salta subito 
agli occhi e la loro inclinazione a scegliere le proprie immagini 
nel repertono della « pop-art >. cioe nel grande magazzino della 
produzione visiva commerciale. nel manifesto, nel fumetto. nel 
cartone animato. nel cinema, proprio la dove ricavano i loro «dati» 
artisti come Liechtenstein o Warhol. Ma anche qui la differenza e 
profonda. Negli artisti dell'c Equipo Cronica » infatti non c'e om-
bra di quella casualita metafisica che cosi speiso contmua a re-
stare attaccata alle immagini »pop » strappate al loro conte^to. 
assolutizzate come nuovi fetica. come simboli sovrani e mdistrut-
tibili della civilta dei consumi. Alia casualita metafisica. a quella 
specie di irrazionalismo pragmatistico che domma tanta parte dtlla 
«pop-art >. Solbes e Valdes oppongono una -pietata luadita. una 
precisa ragione discnnLnante e giudicante. E questo e senz'aitro 
il lato pni vivamente interessante della loro ricerca. 

Ecco dunque come una sene di indicaziom plastiche dell'avan-
guardia odiema. appena penetrate in Spagna. acquivano caratteri 
diversi, mutano intimamente. smo a divenlare un'altra cosa, »c-
quistando una forza originale. un profllo nuovo e incisivo. 

Gli artisti dell'c Equipo Cronica > hanno uno scopo ben de-
finito: uno scopo cntico. e. come si dice oggi < demistificatorio ». II 
loro accammento sta nel dimostrare che oggi nel moodo non c'e 
idillio. nello scoprire. e nel fare scopnre. come sotto la lustreg-
giante panoramica di una civilta dove i miti deU'automazione • 
della tecnica in genere dovrebbero nsolvere tutti i problemi. si 
nascondono invece le piu crude]i contraddizioni. le prevancazioni 
piu brutali. la violazione d'ogm dintto. la costante minaccia alia 
integnta della persona umana 

E' quindi proprio da questo scopo preaso che e nato anche 
il c metodo > messo in atto da!l'< Equipo Cronica > Dai momento 
che uno dei regm piu vasti della mistificazione quotidiana dell esi-
stenza e quello dei mezzi visual! della cosiddetta comumcazione di 
ma>sa. e propno a questi mezzi che Solbes e Valdes volentieri n-
corrono. almeno come spunlo o suggestione: da) cartelione pub-
b.citano ai «com.es». dal fotogramma all'invnto turistico E" 
all'intemo di questo e matenale » che essi fanno la loro scelta. 
inventano le loro immagini. traducendolo nella sinteii piu sempli-
flcata ed efficace. 

Mentre pero nel lavoro di un anno o due fa. Valdes e Solbes 
puntavano sopraUutto sulla sequenza delle stesse immagini o sulla 
sua modifkrazione progressiva sino alia conclusione finale, in cui 
scattava il meccanismo del giudizio. oggj mostrano di preferire 
1'immagine singola. immediatamente esplicita. Uno dej loro temi 
di fondo e la profonda divrepanza tra il progresso moderno e 
I'arcaismo della societa spagnola. tra la lucida. perfetta bellezxa 
tecnologica dei prodotti della civilta dei consumi e la feroce bru-
talita delle forze che la dingono Un quadro come < La Bella e 
il mostro > nassume benissimo questo loro fondamentale concetto: 
la Bella e il fngonfero. U mostro. un minacciov) e gigantesco 
orango e cid che veramente sta dietro a tale modema ed effV 
ciente bellezza: cioe. una potenza irrazionale e primitiva. che 
nella violenza trova le sue uniche giustificazioni 

Non sono dunque piccoli meriti quelli di Solbes e Valdes. tanto 
pni che le opere loro. a differenza di molte altre che si richiamano 
a tendenze eonsimili, sono tenute su di un piano pittorico sicuro 
ed elaborato. senza che scadano mai nell'apprcnsimazione o nel 
somnurio Anche da questo punto di vista percid la loro mostra 
poo insegnare qualcosa. n consenso che in questi giorni essi stanno 
raccogliendo all'Agrtfoglio, non c'e dubbio, nasce da tutti questi 
motivi. 

Mario tHMidwl! 
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