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II voto del 19 maggio: 
SCELTA UNIT ARIA A SINISTRA 

GLIINTELLETTUALI 
PER UNA 
NUOVA POLITICA 

Una lettera a Parri di numerosi uomini di cul
tura napoletani — Significative adesioni all'ap-

pello lanciato da Roma domenica scorsa 
Da Napoli, un autorevole gruppo di intellettuali ha inviato nei giorni scorsi 

una lettera a Ferruccio Parri, aderendo all'iniziativa promossa da « Maurizio », 
con Yappello che tanti consensi ha gia raccolto nel paese, per una nuova unita 
della sinistra italiana. E' necessario — dice fra l'altro il documento, firmato 
d a Franz Amado, professore, Sandro Aurisicchio De Val, docente univers i tar io 
e ricercatore del LIGB, Liliana Baculo, professoressa, Armando Bifulco, archi-
tetto. Aldo Cecio, docente 
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pittore tedesco d'avanguardia 

universitario, Sabino Di 
Benedetto, docente uni
versitario, Enrico Fores, do
cente universitario. Luigi Gae-
ta. architetto, Francesco 
Grelle. docente universitario. 
Eugenio Jannelli, primario 
ospedaliero. Salvatore Mar* 
seglia. professore. Generoso 
Melillo, docente universitario, 
Massimo Pradella, musicista, 
Giorgio Segrd. docente univer
sitario — « che nel nostro pae
se si formi un nuovo costu
me di azione politica. fonda-
to su una " chiara opposizio-
ne da sinistra che con la sua 
lotta apra la strada di una 
progressiva avanzata sociali-
sta ": un'opposizione che svi-
luppi. come tramite dei mo-
vimenti nel paese una conti-
nua. precisa. sistematica li-
nea di contestazione e di al-
ternativa. 

« Questo in primo luogo si-
gnifica, per noi. una scelta 
per una nuova unita a sini
stra: l'impegno a un costume 
di azione politica che faccia 
maturare nella societa ita
liana la capacita di liberarsi 
dalla pratica delle mistifica-
zioni, delle autocompiacenze, 
delle strumentalizzazioni a fi-
ni contingenti >. 

Di questo nuovo costume, di 
questa nuova capacita di con
testazione e di iniziativa di 
sinistra — prosegue la lette
ra — c noi avvertiamo la ne-
cessita in generale nel no
stro paese » ed «in particola-
re nel nostro Mezzogiorno, e 
a Napoli che ne e la porta e 
per molti versi remblema». 

Airappello rivolto da Ro
ma domenica scorsa da un 
gruppo di artisti e di uomini 
di cultura a tutti gli intellet
tuali democratic! italiani per-
chp il 19 maggio essi com-
piano. con il voto, una scelta 
unitaria di sinistra «chiara 
ed inequivoca * contro la li-
nea politica delle classi do
minant! e del centro-sinistra, 
per un rinnovamento profondo 
della vita nazionale continua-
no a pervenire numerose e 
significative adesioni. 

Hanno fra gli altri aderito 
i pittori Achille Perilli. Ennio 
Calabria. Piero Guccione. Ugo 
Attardi. Giovanni Checchi. 
Aldo Turchiaro. Mario Cimara 
e Sergio Vacchi. la scultrice 
Nwart Zarian. i registi Carlo 
Lizzani. Valentino Orsini, Ne-
lo R'tsi. Bruno Paolinelli. Sil-
verio Blasi. Stefano De Ste-
fani. Giuseppe Ferrara. An-
sano Giannarelli. Franco Me-
le. il critico teatrale Achille 
Mango, l'architetto Giovanni 
Malatesta. l'ingegnere Ferruc
cio Lombardi, il direttore del
la Biblioteca Nazionale di 
Firenze prof. Emanuele Ca-
samassima, Claudio Napoleo-
ni. docente di Economia poli
tica all'Universita di Roma, 
Giuseppe Petronio, dell*Uni-
versita di Trieste. Giorgio Ma-
rinucci. docente di Diritto pe-
nale aU'Universita di Sassari, 
Corrado Antiochia. mcaricato 
di Sociologia all'Universita di 
Roma, gli scrittori Carlo Ber-
nari, Giorgio ManganeUi. Fa-
bio Carpi, Silvano Ambrogi, 
Giulia Niccolai. Saverio Vol-
la.ro, Ruggero Zangrandi e Fe
lice Chilanti. 

Warren non 
esclude piu un 
complotto per 
uccidere Kennedy 

GIXEVRA. 9. 
II giudiee Earl Warren, che 

prcsiedette la commissione d'in-
chiesta sullassassmio del pre-
sidente Kennedy, ha ammesso 
oggi in un'intervista al gioroale 
svizzero «L'lllustre > di non 
aver mai potuto vedere le foto-
grafle del cadavere. prese nel 
corso deUautopsia. 

« Volevo vederle. ma non de-
sideravo che fossero incluse nel 
dossier, perche pensavo che rid 
sarebbe stato troppo morboso >. 
ha detto oscuramente Warren, il 
quale ha daltra parte ammesso 
che un complotto per assassina-
re il presidente « potrebbe > es-
servi stato. 
Warren ha fatto notare che il 
suo rapporto non esclude un 
complotto: si limits ad after-
*ure che di esso € non si e tro-
Mti tracciasv 

LUIGI N0N0: 
un voto di classe 

Un maestro insuperato, con i sovietici El Lisit-
skij e Rodcenko, dell'arte nuova del fotomontag-
gio - La partecipazione alle lotte della classe 
operaia negli «anni Venti», I'emigrazione durante 
la dittatura nazista e il ritorno in patria nella 
Repubblica Democratica Tedesca John Heartfield: c La gtustlzia > John Heartfield: • In lotta contro I'ldra» 

Quando «dada» f u comunista 

11 mio voto al PCI non e per semplice discipline di partito, 
non e per abitudinaria partecipazione al rito — piu o meno 
consunto — delle elezioni e delle deleghe parlamentari. nel 
limitato margine di parvenza legalitaria dello Stato borghese, 
non e quindi un « si» c scontato permesso sopportato » esau-
rentesi nella crocetta sulla scheda. 

E' un momento particolare della mia partecipazione Male 
al movimento operaio alia lotta di classe contro le strutture 
socio-economico-culturali dello Stato borghese, per la forma-
zione di quell'uomo nuovo, indicato esemplarmente, sia nella 
teoria che nella prassi, anche da Ernesto "Che" Guevara. 

Movimento operaio e lotta di classe con una strategia decisa 
di attacco contro I'oppressione padronale che in Italia si mani
festo ora anche in modi brutali di repressione poliziesca (ille-
galita torture ecc.) contro operai e studenti, simile alia bru-
talita delle repressioni delle guardie civili dei berretti verdi 
dei « marines > della CIA, che in America Latina in Asia in 
Africa tentano. in difesa di interessi di classe imperialist^ di 
frenare barbaramente la lotta per la liberta dei popoli. Stra
tegia decisa di attacco sul piano nazionale e strategia inter-
nazionalistica, per cui la vittoria finale del FNL del Vietnam 
rappresenta una vittoria fondamentate nella lotta per il socia-
lismo. da realizzare compiutamente contro Vimperialismo ovun. 
que e comunque operi, economicamente culturalmente mili-
tarmente, quindi anche in Italia. 

Un voto per il PCI che e e deve essere il partito rivolu-
zionario di lotta di discussione aperta di avanguardia cultu-
rale politica voluto da Gramsci dagli operai di Torino di 
Valdagno, dagli studenti di Valle Giulia di Piazza Cavour, 
dai contadini e braccianti del Polesine, dagli operai e stu
denti tuttora incarcerati e privati perfino delle legalitd costi-
tuzionali. per una situazione veramente rivoluzionaria di libe-
razione dell'uomo nuovo, qui, da noi. e in tal modo operante 
solidale con la lotta di liberta dei popoli. 

Un voto al PCI quindi, affinche venga sviluppata intensifi-
cata la lotta per la liberta dalla FIAT di Torino alle montagne 
del Falcon in Venezuela, dalle fabbriche dalle campagne dalle 
Universita italiane alia SDS tedesca, al Frelimo in Mozambico. 
alle Universita francesi alle miniere delle Asturias, ai ghetti 
negri in USA alia Valle Grande in Bolivia. 

II 26 aprile e morto a Ber-
llno il compagno Helmut Her-
zfelde, in arte John Heart-
field, insuperato maestro con 
i sovietici El Lisitskij e Ro
dcenko di quella straordina-
ria arte nuova che fu il fo-
tomontaggio nato alia con-
fluenza delle esperienze pla-
stiche dadaiste costruttiviste 
e realiste degll anni Venti, 
un protagonista vero dell'ar
te contemporanea e dell'avan-
guardia che distrusse per po-
ter costruire. E fu un distrut-
tore costruttore comunista: 
cio significa che in seno alia 
avanguardia stessa non ebbe 
vita facile e paclfica. 

Mi hanno raccontato che e 
morto serenamente, come s'e 
seduto in automobile per una 
giornata viva come le altre 
sue, abbassando le palpebre 
come era sua abitudine quan
do ascoltava o pensava inten-
samente. 

Lo ricordo cosl, con gU oc-
chi chiusi dai quali saettava 
continuamente uno sguardo 
chiaro verde, ora dolce ora 
durissimo, quando ebbi la for-
tuna di incontrarlo a Roma, 
nel dicembre 1965, in occa-
sione della sua mostra alia 
galleria a II fante di spade». 
Ricordo lo splendore e l'opu-
lenza dell'intelligenza contro 
la poverta e la limpldezza del
la minuta figure. Era un uo-
mo — avrebbe detto l'ameri-
cano Ben Shahn — che era 
riuscito a fare arte perchS 
aveva visto molte citta, molti 
uomini e cose. 

Era nato nel 1891. Anche 
per lui fu la guerra mondia-
le a decidere di scelte fonda-
mentall in arte e contro la 
arte serva del potere borghe
se e imperialists. Cambio il 
nome tedesco in quello ingle-
se, nel 1916, davanti all'onda-
ta tedesca sciovinista. Negli 
anni Venti la sua sorte di ar-
tista fu la sorte della classe 
operaia tedesca. Nel 1933, sf ug-
gendo • alia cattura da parte 
dei nazisti, fuggi in Cecoslo-

LUGO MASTRONARDI: 
una forza unitaria 

Vedo nel PCI una fona di opposizione al centro-sinisira 
non equivoca e concretamente attiva; e altresi una forza 
capace di portare all'unita di tutte le sinistr*. 

Un agile libretto di 
Paola Della Pergola 

LA SCUOLA 
E IL MUSEO 
La scuola-museo dove si cerca 

di mummifkare i nostri giovani 
e sempre piu in evidente crisi: 
la carrellata fra nozioni. come 
un giro afTrettato e sconnesso 
nelle sale di un museo ove 1'or-
dine dei documenti storici ap-
pare incomprensibile. in una di-
mensione sempre astratta dalla 
realta sociale e culturale che 
preme sul ragazzo senza che 
questi possa interpretarla e cri-
ticare, e negativa per tutti: per 
quelli che subiscono passivamen-
te i messaggi deU'insegnamento 
nozionistico (effettuato con qual-
siasi tecnica didattica. tradizio-
nale o moderna. autoritaria o 
attivistica che sia) e che pren-
dono il massimo dei voti. e per 
quelli che riflutano 0 messaggio 
e vengono bocciati. 

Bisogna uscire dalla scuola-
museo con gli insegnanti anno-
iatt custodi e gli studenti turisti 
sproweduti. superare la cultu
ra e 1 soggetti culturali mummi-
fkrati. recuperare nella formazio-
ne dei giovani la reale dinamica 
defdi scontri social! e culturali. 

Abbiamo letto in questa chia-
ve l'agile libretto di Paola Della 
Pergola: La scuala e U museo 
— per una nuova didattica deUa 
storia deWarte (ed. Associarione 
Nazionale dei Musei Italiani). 
e in questa chiave non pud che 
piacere ed interessare. Non pud 
non piacere 1'idea che c fl bam
bino si rotoli in viena liberta 
sul paUido antico tappeto cinese 
del Victoria and Albert Museum 
di Londra > (anche se I'esperien-
za inglese in questo campo fa 
un pochino tremare rautrice). 

Non pud che interessare Tar-
ticolazione delle modalita in cut 
t U Museo deve farsi scuola.^ 
in accordo con la scucia reale. 
fin dalle classi etementari e poi. 
in progressive svduppo. per la 
media deWobbHoo. per 3 biemtio 
ancora da riformare e per la 
scuola dei gradi superiori*. 
cSecondo questa escalation... 3 
Museo. da sussidio sia pure it 
alto UveUo. d'wenta a poco a 
poco protagonista e si rnteara 
con Tinseanametao scctastico in 
una funzione e in un compito a 
cui desidero dare, prima e so-
prattutto. valore di civismo >. 

Non piu. quindi. le episodiche 
visite al Museo. ne l'individua-
zione di un pur valido sussidio 
didattico (ma ancora da costrui
re. attraverso ristituzkme di una 
Sezione Didattica presso I mu
sei, e ristituzione di una rete 
piu fltta e vanata di musei). ma 
appunto I'individuazione di un 
nuovo tipo di scuola. con nuove 
funzioni e nuovi compiti. e do 
che ci propone Paola Delia Per
gola nei suoi >ucidi appuntt 
Si tratta di un invito ad un 1m-
pegno pro gJobale. ad una ttca* 
lotion atom tregua contro le 
strutture della scuola di ieri. 

Lucio Del Como 

vacchla e da qui, al momen
to dell'invasione hitleriana del 
1938, in Inghilterra dove vis-
se fino al 1950. Tomb a vive-
re in patria a questa data, 
nella Repubblica Democrati
ca Tedesca, quasi al momen
to che il suo vecchio amico 
dadaista George Grosz torna-
va in terra tedesca dall 'Ame
rica. Ma Grosz era un arti-
sta svuotato e sterilizzato dal-
l'esilio americano; Heartfield, 
invece, prese a lavorare dac-
capo con quel ritmo comuni
sta tutto suo e, credo, semi-
n6 ansia e problemi a non 
finire fra conformist! e con-
servatori che a forza di ab-
braccl e baci soffocano l'ar-
te soclalista. 

Heartfield aveva due grandl 
qualita per un pittore: una 
capacita analitica impressio-
nante delle informazioni dai 
mondo e la felicita fulminea 
della scelta e del montaggio 
dialettico rivelatore. II suo ge-
sto plastico molte volte era 
assai simile al gesto politico 
del rivoluzionario che si tro-
va di fronte a piu scelte pos-
sibili ma deve fame una e 
concreta. Per mezzo secolo, 
glorno dopo giorno ma sen
za che lo spirlto comunista 
fosse risucchiato dalla routi
ne della professione, Heart-
field ha accompagnato il cam-
mino mostruoso del capital!-
smo e del fascismo smasche-
randolo, fra il riso e il pian-
to dei suoi fotomontaggi. 

Tutta, o quasi tutta fatten-
zione, della critica d'arte si e 
polarizzata sul dadaismo zu-
righese del cabaret Voltaire, 
su Kurt Schwitters con 1 suoi 
« Merz » e con le sue colonne 
costruite con 1 rifiutl della 
citta e della strada. La sen-
sibilita di Schwitters per 1 
material! urban! fu ecceziona-
le, tale da giustificare l'inte-
resse del costruttivista El Li
sitskij al tempo del soggiomo 
in Germania e in Svizzera fra 
il 1922 e il 1925. Debole e dit-
fidente attenzione si e porta-
ta, invece, al dadaismo berll-
nese, che non fu meno vio-
lento nella negazione antibor-
ghese ma che riuscl a dare 
architettura dlversa al mate-
riali della citta, a selezionarli 
e montarli, (proprio mentre 
Schwitters dlventava decorati-
vo e metteva assieme 1 rifiu
tl per un nuovo ma solito 
quadro da attaccare al posto 
buono del muro) secondo una 
idea plastica che aveva radi-
ci nella concretezza della lot
ta di classe. 

Dadaismo berllnese, con 
Heartfield furono George 
Grosz e Otto Dix, che ebbe 
rapporti non casual! con I so
vietici, costruttivisti e no; che 
interpretd socialmente 11 di-
namismo futurista della cit
ta; che fin dentro il trionfo 
della bestia nazista sostenne 
la mente di pittori come Hans 
Grundig 11 quale, con un oreo 
chlo alia porta In attesa del
la Gestapo, e l'altro teso al 
frfanto sotterraneo del popo-
o tedesco, riuscl a diplngere, 

fra il 1935 e 11 1938, quel gran-
de polittico, 11 Reich mille-
nario dove la violenza anrl-
borghese del dadaismo senv 
bra armarsi anche delle spi
ne del dolore antico di un 
Grflnewald. 

« Fra il 1915 e il 1919 — scrl-
ve II fratello Wieland, autore 
di una monografia fondamen-
tale edita nel '61 nella Ger
mania democratica — Hear
tfield compose, spesso assie
me a Grosz, collages di ca-
rattere satirico. Ogni sorta di 
materiale stampato — etichet-
te, titoU di giomall, inserzio-
ni. fotografie e disegni — veni-
vano tagliati quasi sempre ad 
angolo acuto, e poi incollati 
insieme con spirlto satirico, 
cosl da dare una specie di 
spaccato della realta sociale. 
II principle piu o meno co-
sciente al quale si ispiravano 
era il seguente: far vedere il 
disordine quale essenza dello 
online borghese, cosl come es
so veniva ogni glorno riversa-
to dalla stampa e dalla pro
paganda sul Ioro contempo-
ranei. Questo principio diven-
ne il programma del dadal-
sti dl Berlino, la citta dove 
la guerra e la rivoluzione dl 
novembre avevano smaschera-
to chlaramente 11 volto ripu-
gnante della classe al potere, 
della sua cultura e della sua 
arte. Il dadaismo non era uno 
stile, non era una tendenza ar-
tistica. era piuttosto uno scio-
pero artistico, una sfida sar-
castica agli apostoli idealist! 
dell'arte e della cultura. Gil 
anti-artist! del dadaismo era-
no awersari oosdentl dello 
espressionismo e dell'arte 
astratta. Se taguavano a pez-
si le foto, lo facevano per di-
sprezzo della rispettabillta; 
tuttavia rutillzzazione dei 
brandelll dl foto era II rico-
noscimento. anche se astioso, 
della realta ». ' 

E che riconoscimento! A 
Berlino si «interrogavano 1 
mezzi circa gli soopl» come 
chiedeva Bertolt Brecht e si 
derivava la propria estetica, 
come la moralita. dalle neces-
sita della lotta, creando del
le forme dl « realismo dl ten
denza fondato sui procedimen-
U tecnld dl tutte le acuole 
artlstiche rtTOluzionarte» co
me chledera MalakowsUJ, e 
come anche nella Russia del 
soviet Tartaroente si andsTa-
no cToando. 

Picasso corretto • Collage 
dada del 1919 sono 1 UtoU di 

due delle prime opere nate 
dalla collaborazione di Hear
tfield con Grosz. Picasso vie-
ne corretto nel senso che il 
cubismo analitico, con la sua 
poderosa capacita distruttiva-
ricostruttrlce, piglia di mira 
analiticamente la strada e la 
citta. La collaborazione con 
Grosz finl presto perche Hear
tfield era un talento plastico 
fortemente sintetico e per lui 
il giudizio proletario, pure 
sommano, valeva il caos ana
litico, pure grandioso, dl 
Grosz. Poi Heartfield asenti-
va» l'immagine e 11 montag
gio come Grosz « sentiva » il 
segno e il racconto analitico 
grottesco. 

Centinaia sono I fotomon

taggi eseguitl da Heartfield 
dai 1919 a oggi: materiale 
sterminato e prezioso sparso 
un po' dappertutto. Un patri-
monio artistico comunista che 
e da riguardare e diffondere: 
per quanto innumerevoli gra-
ficl derivino da lui — si pen-
si che l'attuale pubbliclta 
grafica delle linee aeree spa-
gnole, fatta con una rosa e 
una chiave inglese, e stata 
rubata da un'immagine atro-
ce di Heartfield, fatta di una 
rosa e di una pinza di oste-
trico, che smascherava una 
corrente lpocrisia borghese 
suH'amore —, un qualsiasi 

« manifesto » di Heartfield na
to e pensato per la strada, 
mantiene intatto II potere, in 

mezzo alia strada di oggl, dl 
attirare 1'occhio e i penslerl 
nostri in modo tale che poi 
si riprenderebbe a cammina-
re ma ben guardando dove si 
mettono I piedi (e le idee e 
i sentimenti). 

Alia semplicita dei mezzl 
corrisponde sempre una gran-
de plasticita sia dei manife
st! sia delle copertine dl li-
bri. In questo Heartfield ha 
rivall soltanto nel sovietici 
Vertov, Rodcenko, El Lissit-
skij. E 1'evidenza plastica, 1 
valor! tattili dell'immagine so
no tali in quanto fondati su 
un'idea. 

Dal punto di vista plastico 
e'e stato un momento in cui 
Heartfield ha sentito la forza 

rTinqcc t)ftt oic fta«6 
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John Heartfield: c La mano ha cinque dita / con 5 difa respingl II nemico / vola la llsla 
numero 5 - Partifo Comunista» (manifesto aleflerala per Is elezioni tedasche del 192t) 

dl Uberazlone e di potenzia-
mento dell'inimagine propria 
del surrealismo, ma ne ha 
violentemente respinto i ca-
ratteri letterari. immaginificl 
e buffoneschl. Forse, senza il 
surrealismo certi accostamen-
ti di frammentl non avrebbe-
ro ragglunto quell'immagine 
folgorante, rivelatrice e am-
monitrice, che Heartfield ne-
see a costruire. Sulla potenza 
della visione plastica pura si 
inseriscono poi le scntte. le 
parole d'ordino, il grido. 

Un carattere, forse fonda-
mentale, si manifesta fin dai 
primi « foto • montaggi u di 
Heartfield: egli affronta il suo 
oggetto, anche il piu terribile 
e mostruoso, con un umori-
smo spietato, ora nero e ag-
ghiacciante, ora cosl salace e 
fantastico che scatenn il riso. 
Ed e un riso che ci consen-
te non solo di capire il mes-
saggio di Heartfield, ma di fa
re nostro il suo giudizio sul
la realta e di liberarci con lo 
intendere da quale parte un 
uomo ha 11 dovere umano di 
stare. Questo riso che perva 
de non piccola parte della sa 
tira di Heartlield e qualcosu 
che pub ricordare il Chaplin 
di Tempi moderni, di AJon 
sie«r Verdoux e dl Un re a 
New York. 

In tutta la produzione di 
Heartfield resta una traccia 
delle ricerche plastiche prime 
condotte assieme a Grosz (cer
ti particolari tecnicl, un cer-
to modo di usare il segno, un 
certo gusto della immagine 
aggressiva e orrida). Ma 
quando Grosz, che aveva una 
straordinaria capacita analiti
ca e un grande temperamen-
to plastico ma non un'ideolo 
gia organica al suo fare dl 
artlsta, dovra lasciare la Ger
mania nazista, per gli Statl 
Uniti, il suo temperamento 
si affievolira fin quasi a sec-
cars! come una pianta strap-
pata da quel solo terreno che 
la possa alimentare. 

Heartfield, invece, pure co-
stretto a fuggire da un pae
se all'altro, ha in se l'elemento 
unitario che gli consentira di 
non perdersl, di non seccarsi: 
e l'elemento deH'internaziona-
Hsmo proletario e della prio
ri tA morale (plastica) assolu-
ta della lotta contro 11 nazl-
smo. 

E' un artista che non ha 
sprecato una parola, un'im
magine. Certo un artista di 
tipo nuovo, non tanto perche 
non piccola parte della grafi
ca pubblicitaria derivi da al-
cune sue intuizioni plastiche e 
tecniche rivoluzionarie quanto 
per quel magico equilibrio fra 
immagine e parola che. nei 
manifest!, tl conquista e ti 
spinge generosamente all'a-
zione. 

Heartfield non fa propagan 
da nel senso comune del ter-
mine. Smantella una certa real 
ta resa oscura dalle Idee e 
dalle abitudini borghesi e te 
la restituisce come qualcosa 
di primitivo, feroce e mo
st ruosamente possente. Anche 
1 manifest! che cantano 1 m o 
menti del socialismo vittorio-
so sono delle immaginl pri
mitive, dl possente chiarssaa. 

Dario Micacchi 

OFFERTE DA UN GRUPPO Dl PITTORI CHE HANNO RACCOLTO 

L'APPELLO DEL « COLLECT IF INTERSYNDICAL UNIVERSITAIRE » 

INCISIONI PER LA 
PACE NEL VIETNAM 

Le opere finora pervenufe sono slate esposfe a Bologna in una mostra che ha suscitato grande interesst 

Net mano del 1967 U *CoP 
lecttf tntersyndical untversi-
taire d'action pour la patx au 
Viet Nam; a Parigi, ha lan-
ctato un appello a tutu git 
uomini di cultura per una 
raccolta di fondi a tavore 
della costituzlone della biblio
teca tecnico-scientifica dell'Unt-
versita di Hanoi. L'tniziattva 
ha tncontrato I'adesione tm-
mediata dt artisti, sciemiati, 
enti e associazioni di ogni 
parte del mondo: offerte tn-
genti tn danaro e in volumt 
sono pervenute al eomitato 
organiaatore e concreta soli 
darieta per Viniztattva e sta
ta espresso da emmentt stu-
diosi, fra t quali nove premt 
Nobel L'appello e stato ac-
colto anche da un gruppo di 
artisti che, a teslimontanza 
aeu'impegno della cultura ar
tistico internazionale per la 
causa della pace e della li
berta. hanno offerto al *Coi-
lectlf tntersyndical untverstta> 
re 3 la Uratura compute di 
una loro incision*. 

La raccolta delle prime ope
re pervenute * stata esposta 
to tcorso anno in alcune galr 

terte pangme e, ampllata, e 
stata recentemente presentata 
al pubblico bolognese a cura 
dt un eomitato presieduto dai 
Sindaco Guido Fantt e com-
prendente studiosi ed uomini 
d'arte di ogni estrazione cul
turale e politico. La rassegna 
— comprendente opere di All-
laud, Anselmo. Arroyo, Biasi, 
Boschi, Caruso, Cesar, Cre-
monini, Dorny, Gillet, Gtuliet-
ti, Guccione, Guttuso, Lam, 
Malta, Peverelli, Pita, Plan
ner, Rieti, Segui, Topor. Tor-
nabuoni, Velickovtc, Vespt-
gnani, Vtetrt — ha registrar 
to un eccezionale successo di 
vendtte, che ha permesso di 
raccogltere tn pochi giornt ol 
tre quatlro mtltont dt lire che 
saranno versate al eCollee-
Ufm. 

Ma oltre al successo ftnan-
txario — parttcolarmente tm-
portante in una citta come 
Bologna ove U meroato del
l'arte contemporanea * prort-
camente inesistenU — e da 
sottolmeare la vasta adesio-
ne politica alia tniziaUva, che 
ha visto aoUdaU non soltan

to uomini dt cultura, ma ope
rai. orgamzzazioni sindacalt e 
studentesche, clrcoli laid e 
cattoltct, confermando cosl la 
tradtzwne dt civtsmo dt una 
citta sempre aperta agli tn-
contri sui grandl temt della 
pace e della soUdarleta fra 
t popoli, al di la delle parti
colari caratterizzazioni politt-
che, e la sensibilita dei at-
tadtni bolognest sempre sensi-
btlt at problemi, tnsctndlbut, 
della cultura e dell'impegno 
civile. 

Numerose nchleste sono 
pervenute al Comttato bolo
gnese per tl trasferimento 
delta rassegna tn altre citta, 
dove potra essere ampitala 
con le opere deglt artisti che 
nterranno dt parteciparm do-
nando una Uratura di sessan-
ta copie dt una loro aequo-
forte o Utografta. Pro quest* 
e da segnalare I'miztattva pre-
sa dalla Sezione italiana del 
Tribunate Russell che ha orga-
nizzato un egiros Ualiano tn 
collaborazione con note galle-
rte d'arte, comprendente Mila-
no, Torino, Venezia. Bergamo, 
Brescia, Pavia, Verese, Le 

Spezia, Genova, e tutte le lo-
caiitA ove a eomitato Vietnam 
del Tribunole Russell ha cor-
nspondenti. 

f. ft. 

Grafica 
URSS-USA 

a New York 
Si e aperta presso la Galleria 

c L'Arcadia > di New York una 
mostra grafica sovietico-ameri-
cana. La mostra comprende le 
opere cb sessanta pitton ameri-
cani. tra cui Rockwell Kent, 
Anton Refrege, William Grop-
peri. e di quarantadue sovieti
ci, tra cui A. V. Kaplun. A. * 
Vedfrnikov. V. V. Kamemstr. 
M. S. Sarjan. • molti altri. 

L'esposizione e stata orfanis-
tata daU'c Istituto per I rap
porti sovieticoamsrieaal a. 
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