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Esposto a Milano il pannello 
di 9 metri per 3 «Donne stan
ze paesaggi oggetti» che rap-
presenta un momento nuovo 
delFarte del maestro italiano 

Renato Guttuso 
pittore di cose 

Renato Guttuso: « Donne stanze paesaggi oggetti » 

11 grande pannello — set metri di base per ire 
altezza — che Guttuso ha esposto recentemente 
Milano, presso la Galleria del Milione, ha suscit 
il piu vivo interesse fra i critici, gli artisti e il p 
blico. Si tratta di una prerogativa di Guttttso, a cui egli 
ci ha abitttati da anni: dalla Fuga dall'Etna (1938) alia 
Crociflssione (1941), daH'Occupazione delle terre (1950) 
alia Battaglia al Ponte dell'Ammiraglio (1952), dalla 
Splaggia (1956) alia Discus-
sione (1960). I grandi qua-
dri di Guttuso coinddono 
sempre con una situazione, 
con un tenia in cui si rias-
sumono valorl di storia e di 
cultura, un sentimento bru-
ciante dell'attualith insieme 
con una sensibilita estrema-
mente attenta alle esperienze 
figurative in atto. Le ragionl 
quindi per cui le grandi ope-
re di Guttuso suscitano ad 
ogni loro comparsa cos\ lar
go interesse e spesso cosl vi-
vaci discussioni sono matte-
plici e di varia natura: ete-
rogenee, si pub dire. Ma tut-
to cib rientra appunto nel ca-
rattere dell'arte di Guttuso, 
che non ha mai voluto esse-
re a pura» nel senso che a 
questo aggcltivo hanno dato, 
a cominciare dai primi del 
'900, gli inventorl delle poe-
tichc astratte. 

Mi ricordo che alcunl anni 
fa, parlando delta Zattera del-
la Medusa di Ge'ricault. Gut
tuso mi disse: sVn tema giu-
*to al momento giusto a. che 
significa cib? 

11 naufragio delta Medusa era 
un fatto di cut si parlava do-
vunque in Europa, il capita-
no che ne aveva la colpa era 
un uomo delta Restaurazione 
ripristinato nel suo incarico, 
la <r zattera > alia deriva dava 
concretamente Video delta 
Francia in quel perlodo: see-
gliendo quel tema Ge'ricault 
collocava dunque la sua ope
ra al centra di scottanti pro-
blemi, intervenlva con I'ener-
gia delle sue tmmagini in 
qualcosa che gift di per se su-
scitava emozione. interesse e 
polemlche. Come poteva un'o-
pera del genere non creare 
dibattlto, consenso e dlssen-
so, in cui non solo ragionl 
esletiche, ma anche morali e 
politlche avevano la loro par
te? Ecco che cosa significa-
va Venunclazione di Guttuso: 
m un tema giusto al momento 
glusto a. 

II senso 
del tempo 

Si pensi at quadrl guttusia-
nl che abbiamo citato e si 
pongano nel contesto politico-
culturale in cui essi sono sta-
ti dipinti: si vedra come que
sta conslderazlone calzi per-
fettamente. Un tale sen%o im
mediate del tempo e tipico 
dell'lspirazioM di Guttuso, e 
una sua particolare qualtta 
complessa ed impulsiva in
sieme, e la stessa dimensio-
ne del suo operare creativo. 
Ma simiti considerazloni, vie-
ne da chledersl, restano vali-
de per il suo ultimo grande 
pannello intitolato Donne 
stanze, paesaggi. oggetti? A 
nostro avviso, s\. 

Ho visto nascere e cresce-
re quest'ultima opera di Gut
tuso nel suo splendido stu
dio di Vetate, sopra Varese, 
nella seconda mela dello scor-
so anno. Vale la pena di sple-
gare in che modo egli ha ese-
gulto questa casta composi
zione. Praticamente Guttuso 
ha lavorato su di un'tdea poe-
tica — queUa del nudo fem-
mtnile nella sua dlstnvolta W 
berta moderna — senza preoc-
cuparsl a priori di program-
mare una vera e propria com
posizione. Con colon acrUici, 
ha incomlnciato a diptngere 
iii /Gytt ui Carta iiu/ziertuc 
figure di raaazze che si vesto-
no, che si spogliano, che 
fanno la doccia. siedono, cam-
mlnano, stanno sdraiate. Vi
deo delta composizione e na-
ta nel corso di questo lavo-
TO. Guttuso ha incomlnciato 
cosl a immaginare I suoi nu-
di dentro un ambtente. in una 
serie di stanze. in citta o al 
mare, in iai m o w le figure 
gla dipinte andavano a pren-
dere posto, a collocarsi nella 
struttura ambtentale. Era una 
manlera quasi m meccanica a 
di comporre. In piu di un 
caso le figure hanno cambia-
to ripetutamente di posto. E 
insieme con le figure gli og
getti- il telefono e le guide 
telefoniche, la seggiola, la 
poltrona. la macchina per scrt-
vere. il giradischt, la parruc-
ca e il portaparrucca. 

E' guesta sorta di mecca-
ntcita del comporre che ha 
dato una cert'aria metaflsica 
all'insteme. Quando ho visto 
U pannello ulttmato, mi so
no venuti alia memoria t pen-
sieri dt Kandinsky su quello 
ih'egli chiamava il «grande 

realismo a, preludlo al «r rea-
llsmo maglco»: « Un sempli-
cissimo movlmento di uomi-
ni di cui non si conosce il 
fine pratico, fa in se e per 
se I'effetto di un movlmento 
importante, mlsterioso, solen-
ne» Le ragazze dt Guttuso, 
che nell'opera non hanno tra 
di loro ne un legame, ne un 
significato relazlonale di rac-
conto, che si muovono quin
di al di fuorl di una * finali-
ta», rivelano senza dubblo 
qualcosa di prossimo oll'intui-
zione kandlnskiana. 

La riscoperla 
della «oggettivita» 
Sensibilisslmo alia temperie 

culturale che da qualche tem
po si va configurando — dal
la rivalutazione della metafl
sica alia riscoperta della 
a nuova oggettivita a, alle stl-
molantt e plurtme proposte 
di una tendenza come la pop 
art — Guttuso, dall'mterno 
della propria poetlca, senza 
ctoe venir meno alia sua sto
ria, sta conducendo avanti 
una ricerca radicate di evi-
denze plastlche tali da risol-
vere con la sola verita della 
loro presenza ogni altro va-
lore espressivo. Non e da og-
gi che Guttuso afferma: «/( 
pittore non dipinge le idee, 
dipinge le cose ». E non e nep-
pure da oggi che la sua pUtu-
ra ha forza per Virrefutabile 
oggettivita della visione. Mat 
come oggi perb egli aveva 
puntato in mantera cosl esclu-
stva su tale specifico dato 
del problema. 

Quest'opera di Guttuso quin
di, ancora una volta, si po
ne al centra di una ripresa 
e di una discussione esteti-
ca quanto mai attuali, ap-
portandovi perb un originate 
contributo creativo. Guttuso 
ctoe. in quest'opera, assume 
una serie di termini figura-
tivt che si riallacciano ai mo-
tivi accennati, ma ne forza 
al tempo stesso il carattere, 
introducendovt la sua partico
lare energia, la sua concre-
tezza pungente, la sua natu-
ralita e fisicita. Davvero Gut
tuso, per adoperare una deft-
nizione dl Roland Barthes, 
non s'interessa in alcun mo
do al Mcuore romantico delle 
cose a. Egli dipinge le cose, 
non le commento. La ragtone 
delle cose e nelle cose: que
sto sembra dirci la sua ope
ra, Ma da questo lato egli si 
riapre anche la strada verso 
la radice stessa del realismo. 
« Amo le cose per quello che 
oono — diceva Courbet — c 
ciascuna di esse la volgo a 
mio vantaggio. Perche dovrel 
cercare di scoprtre nel mon-
do quello che non e'e e di 
deformare con sforzt d'tmma-
Qinaztone cib che PI SI trova7 

Io riconosco ad ogni essere 
la sua funzione naturale e net 
mtei quadri gli do un giusto 
significato. Io faccto pensa-
re anche le pietre a. 

E' in questo attuolisstmo 
nodo culturale che si tnseri-
scono dunque queste Donne, 
stanze, paesaggi, oggetti di 
Guttuso. E' chiaro che fl suo 
oggettivismo non e agnostico, 
anche se include il fasctno 
del * grande realismo a kondtn-
skiono, anche se usufruisce 
di una certa crudezza pop. 
Per Guttuso cioela renUh del 
iiiOriuO tcsU* jtJiuluiiuznitMC yu-
ranzta, anche se pub acca-
dere, come tn quest'opera, 
che un elemento di estranei-
ta, di astratto stupore, dt vi
ta che vtve senza apparenti 
ragioni. faccla corpo con la 
sostama medestma deU'tmma-
gine. Non e anche questa una 
componente della nostra con-
dtztone contemporanea? 

$ucaie righv nun vuyaunu 
essere piu dt un appunto e 
lasciano fuori tante altre co
se decisive nella compagine 
della grande composizione, co-
si come non s'interessano a 
tutto U lavoro — quadri e 
disegni — che sono nati nel 
corso della sua realtzzazione, 
Ma in questo momento ml 
e parso pxit opportuno it ri-
chtamo alia problemattca del-
I'opera, la quale, tra I'altro, 
dimostra come Guttuso confi
rm! a rimanere atltvo c 
creativo nel presente, pronto 
a nmettere tn discussione se 
stesso, a controntarsi e a dia-
logare con ogni altra espe-
rtenza. 

Mario D« Michelr 

m Incontro con Michel Butor a JParigi 

Un «atleta 
completo» 
della 
letteratura 
francese 

II suo giudizio sulle avanguardie - II nuovo 
tecipazione politic a delle forze intellettuali 

Michel Butor e orml nelle 
storie delle letterature tra i 
fondatorl del Nouveau Roman 
(si ricorderanno la sua Mo
dification e Passage de Milan, 
tradotti anche In Italiano) e 
piu di redo tra 1 critici (Re
pertoire 1 e II, Un sogno dl 
Baudelaire, ecc.). I suoi ulti-
mi esperimenti di scrittore 
c in proprio» si intitolano 
Mobiles, Description de San 
Marco, 6.810.000 litres d'eau 
par seconde, Portrait de I'ar-
tiste en jeune singe. I saggl 
piu recenti sono usciti in que
ste settimane, due in una 
volta: Repertoire III alle 
editions de Minuit, e Essats 
sur les Essais da Gallimard. 
II primo contiene tre saggi 
gia pubblicati su a Critique » 
(su Diderot, su Mark Rothko 
e su Hugo) piu molti altri 
inediti (su Rousseau, Balzac, 
Apollinaire, Caravaggio, Mo
net). II secondo raccoglie le 
tre prefazioni scritte da Bu
tor per un'edizione tascabile 
dei tre libri degli Essais, ed 
e una straordinaria indagine 
dell'opera dl Montaigne, un 
esempio tra i piu completi del 
metodo di Butor. 

cQuel che cerco — cl ha 
detto Butor qualche settima-
na fa a Parigi, parlando ap

punto di quest! nuovl libri — 
e di far leggere agli altri gli 
autorl che leggo io». E an
cora: ttLeggo, dell'autore dl 
cui mi sto occupando. tutto 
quel che posso trovare, non 
soltanto I'opera, ma la corri-
spondenza, le biografle, altre 
opere dello stesso perlodo, 
prendo in considerazione i 
quadri, la musica del tempo. 
Quando conoscn I'opera quasi 
a memoria, aspetto il mo
mento in cui comincio a in-
trawedere qualcosa di nuovo, 
una pista che mi metto a se-
guire saltando di qua e di la, 
in cerca di citazioni che ia 
confermino ». E nel primo ca-
pitolo di R€pertoire 111, su 
Critica e invenzione, si legge 
la definizione secondo Butor 
del critico inutile e del cri-
tico a vero». «Un tipo bril-
lante ci parla di un autore, 
antico o moderno. Com'e in-
telligente! E, un piacere ascol-
tarlo, leggerlo. Ma non ci fa 
venire la minima voglia di 
leggere il pretesto delle sue 
elucubrazionl. Attira la nostra 
attenzione solo su se stesso... 
II critico piu grande, quello 
che " inventa " dl piii, e il piu 
modesto. Quando lo leggiamo 
ci fa subito venir voglia di 
riandare al testo. Ed ecco che 
il volume polveroso esce in-

flne dal suo scaffale: che ge-
nlo, che splendore, che no-
vita! Come abbiamo potuto 
esser clechl fino a questo 
punto, come ha potuto esser 
cosl cleco anche 11 critico 
stesso, e'erano tante dl quelle 
cose da dire ancora... E di lui 
quasi ci dimentichiamo... a. 

Ma Butor e un « atleta com-
pleto» (secondo la defini-
zione che ne ha dato Claude 
Roy in un articolo recente sul 
a Nouvel Observateur») e in 
quest! mesi ha dato anche il 
suo primo lavoro teatrale, un 
adattamento di 6.810.000 litres 
d'eau par seconde, scritto ap-
positamente per il nuovissimo 
teatro della Maison de la Cul
ture di Grenoble, inaugurate 
durante i Giochl olimpici. 
Teatro ingegnoso e stimolan-
te, secondo Butor, proprio 
perchS richiede opere nuove 
scritte appositamente e stu-
diate in modo da sfruttare 
pienamente le sue risorse 
tecniche (palcoscenici girevo-
li, mobil! anche le file di po-
sti, illuminazione particolare); 
come appunto la sua ridu-
zione di quell'immenso poema 
sulle cascate del Niagara —e 
sui luoghi comuni della vita 
americana e del matrimo-
nio — che e 6.810.00 litri 
d' aequo, concepito inizialmen-

La rassegna fotografica di Sesto San Giovanni 

LE ALTRE DONNE 

c Lc altre donne » * il titolo dell* mostra foto-
grafka che Ce»are Colombo, tecnlco pubblicitario, 
rcdattore dl riviste specialiuate • fotografo mi* 
lancsc, ha inaugurate alia BIMioteca chrka (Vil
la Zorn) de» Comune dl Sesto S. Giovanni (Mi
lano). Chi sono le altre donne? Quelle — dice 
Colombo nel presentara il suo lavoro — che non 
compariranno mai sulle copertine dei rotecalchi, 
ma che sono present!, glome per giorno, insieme 
a noi o con noi nella battaglia del vivero quo
tidian*. 

Lo foto di Colombo sono 54. La BIMioteca cl-
vica dl Sesto S. Giovanni ha ripreso, qualche 
tempo fa, con la mostra • Lunga marda verso 
la pact», di Ton! Nicolinl, la consueta * intense 
attivtta culturale, nell* ambHo della fotografla, 
per presentara I* piu Interessanti personality 
italiano fra qwantl si occupano, in mode attlvo, 
di imawginl. 

NELLA FOTO: una delle opere di Cesare Cdom-
alla tMWMtca civlca dl S. Giovanni. 

tipo di par-
in Francia 
te, come e noto, per una let-
tura radiofonica. 

Abbiamo chlesto a Butor 
quali sono, secondo lui, le pro-
spettive verso cui si muove 
la letteratura francese d'oggi. 
« Anche se il Nouveau Roman, 
cioe il fenomeno piu vistoso 
di questi ultimi anni, fa or-
mai parte delle storie lettera-
rie — ci ha risposto Butor —, 
non e detto che non ci si pos-
sano aspettare opere interes
santi in questa direzione, le
gate per6 piu che altro ai 
singoli scrittori e alle singole 
personality. L'aspetto piu ca-
ratteristico della letteratura 
di oggi e una certa fluidita 
di confini tra i " generi ": il 
romanzo, anche nel ziovecen-
to, ha continuato ad obbedire 
ad una serie di regole pro-
prie del genere. Non solo: fino 
a quindici, vent'anni fa, lo 
scrittore era per eccellenza 
colui che fa dei romanzi. 

« Ora non piu, ed e appunto 
questo il segno piu impor
tante della letteratura contem
poranea. II romanzo in que
sti ultimi anni ha dilatato 
enormemente 11 suo arabito, 
da una parte verso il terreno 
della saggistica, dall'altra ver
so un certo tipo di poesia. 
In molti romanzi di oggi —si 
fa fatica a riconoscerli come 
romanzi! — e'e un elemento 
lirico fortissimo. Si pensi per 
esempio agU scrittori riuniti 
intorno alia rivista Tel Quel, 
un altro gruppo (questo si. 
un vero gruppo, anche fin 
troppo chiuso) molto interes-
sante e vitale. che costituisce, 
alio state attuale, la piu im
portante indicazione del mo
mento e forse anche del fu
ture*. 

Butor, com'e naturale, se
gue molto attentamente gli 
sviluppi delle avanguardie let-
terarie e arOstiche straniere, 
e attribulsce grande impor-
tanza a quella sudamericana 
e giapponese. Tra gli scrittori 
italiani le sue preferenze van-
no a Gadda. 

Gli abbiamo ancora chiesto 
quali sono, secondo lui, 1 rap
port! tra letteratura e politics 
nella Francia d'oggi. Nel gior-
ni del nostro incontro non 
era ancora esplosm un'opposi-
zione violenta e dedsa alia 
politica governativa. £ tutta-
via il quadro fornito da Bu
tor ne anticipava cert! ele-
ntciili. Gii kiiellevtuaii, gii ar
tisti, andavano prendendo po-
sizione sempre piu spesso at-
traverso m manifesti», dichia-
razioni, lettere, petizioni, ecc., 
doe in un ambito diverso 
dalle loro opere. La lettera
tura, dopo 1 sartrianl Che-
mins de la UbertC, aveva pre-
so le sue distanze dalla realta 
politica, ma nello stesso tem-
yu tn ituvava ad essere unpe* 
gnata in un senso piu largo 
e pia totale (in buona parte 
anche inconsapevolmente) che 
non, ad esempio, Degli anni 
della Resistenza o della guer-
ra d'Algeria. n gla citato grup
po di Tel Quel, ad esempio, 
dopo essere passato attzm-
verso varie sfumature, si era 
venuto nttestando su poslzio-
ni abbastanza vicine a quelle 
della sinistra ufficiale. E Bu
tor giudicava importante che 
questa esigenza, di una posi-
zione politica deflnita, si fosse 
posta proprio a livello di 
gruppo. Aveva partecipato alia 
occupazione recente del club 
Gents dos Lettres. 

Edda Cantoni 

PANORAMA POST-ELETTORALE 

Toscana: la sinistra verso 
la maggioranza assoluta 

In dieci anni il nostro partito ft passato dal 34,4 al 41 % - PCI e PSIUP 
sfiorano il 46% • La grave sconfitta del PSU • Un centro-sinistra chiara-
mente minoritario - A colloquio con Malvezzi, segretario regionaie 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, maggio 

II dato piu significativo 
che si impone attraverso una 
analisi sia pure sommaria 
dei risultati elettorali in To
scana, e il forte spostamento 
a sinistra rappresentato da 
un aumento del 2,34 per cen
to del Partito comunista e 
dal 4,76 per cento realizzato 
dal PSIUP che viene ad as-
sumere un preciso ruolo nel-
l'arco unitario dello schie-
ramento democratico della 
regione. Si tratta in totale 
del 7,10 per cento, il cui va-
lore appare piu qualificante 
se si pensa che intorno al-
l'accordo dei due partiti si 
e venuta annodando una re-
te di collegamenti con for
ze laiche e cattoliche le qua
li soffrono il dramma del 

I Vietnam e sentono profon-
damente viva l'esigenza di 
un rinnovamento struttura-
le della societa italiana fuo
ri dalla mitologia delle for-
mule. Tale spostamento ap
pare confermato dai risul
tati degli altri schieramenti 
politici: alia profonda ero-
sione delle destre che per-
dono 1*1,45 per cento corri-
sponde, ad esempio, un'im-
percettibile e discontinua ri
presa della DC (lo 0,18 per 
cento), mentre il PRI, au-
mentando dello 0,5 per cen
to, rimane lontano dall'af-
frettato ottimismo lamal-
fiano. 

Una conferma drammati-
ca di quest'aria nuova che 
ha investito la Toscana di-
scende dalla clamorosa fles-
sione del PSU, che subisce 
una perdita netta del 6,30 
per cento con carattere uni-
forme in tutte le nove pro
vince. Dal quadro numerico 
non e difficile risalire alle 
implicazioni di natura poli
tica. II vero grande sconfit-
to appare il centro-sinistra 
ed e sintomatico — non solo 
come notazlone giornalistica 
— il fatto che il direttore 
della Nazione — solitamente 
polemico col governo Moro-
Nenni — si faccia oggi so-
stenitore di una formula 
squalificata sul piano politi
co ed anche morale dopo gli 
episodi di clientelismo e di 
sottogovemo con cui e sta-
ta condotta la camoa^na 
elettorale da parte dei par
titi govemativi. 

Nella stessa DC si e ma-
nifestito un fenomeno inte-
ressante. U recupero a de-
stra e stato accomnasnato 
da una notevole emorraaia 
a sinistra con punte piu alte 
nella Lucchesia (tradiziona-
le zona bianca) e nell'areti-
no. roccaforte di Fanfani e 
di Bucciarelli Ducci: la sini
stra cattolica avrebbe potuto 
giocare un ruolo importante 
e incisivo coordinando il 
dissenso e i fermenti spesso 
dispersi in astratti aopelli 
cultural!. Una parte di es-
sa (si veda il gruppo di Po
litica) ha teorizzato l'ipotesi 
di una lotta alPinterno del 
partito conseguenziale al 
suo rafforzamento (ma i suoi 
uomini presenti nelle liste 
sono stati «stracciafi »): 
auella piu ax'anzata e dispo-
nibile per un discorso nuo
vo. ha preferito tacere ob-
bedendo a malcelate solleci-
tazioni moralistiche e a va-
lutazioni di timidezza strate-

gica. 
Un altro elemento che ri-

salta, e il fallimento pieno e 
clamoroso della unificazione 
socialista sbandicrata come 
svolta storica per il movi-
mento operaio: i voti dei due 
partiti unificati sono al di 
sotto dell'l per cento di quel-
li che aveva da solo il PSI 
nel 1963. Praticamente i la-
voratori socialisti hanno ri-
fiutato il centro-sinistra e 
la linea moderata imposta 
dall'ala socialdemocratica al 
vertice del partito e, in buo
na parte, fatta propria an
che dai dirigenti toscani 
(non dimentichiamoci che 
Ton. Ferri e di Arezzo). 

In opposizione a questo 
progressivo indebolimento 
del centro-sinistra, sta l'avan-
zata costante del nostro par
tito che negli ultimi dieci 
anni e passato dal 34,4 al 41 
per cento con un salto del 
6.64 per cento mentre nello 
stesso periodo la DC ha avu-
to una flcssione del 4.52 per 
cento. 

Un'ultima considerazione 
piu ravvicinata: la differen-
za sostanziale dei voti fra la 
Camera e il Senato. 1 gio-
vani si sono pronunciati chia-
ramente a sinistra, dove il 
nostro partito avanza dell'1,8 
per cento mentre tutti gli 
altri schieramenti subiscono 
un arretramento. La carica 
degli studenti e dei giovani 
lavoratori, al contrario di 
quanto sostenevano i facili 
predicatori di sventure, ha 
trovato un solido ancoraggio 
a sinistra 

E' evidente che un tale ri-
sultato che porta le sinistre 
alia soglia della maggioran
za assoluta (PCI e PSIUP 
sfiorano il 46 per cento) po
ne problemi nuovi ed impe-
gnativi in vista delle elezio-
ni regionali e della stessa di
rezione degli enti locali. 
L'indicazione elettorale, in-
fatti, ha detto senza equivo-
ci che il centro-sinistra, in 
Toscana, non ha spazio po
litico: cio significa che il 
PSU deve operare una pro
fonda revisione nei propri 
orientamenti 

II consolidamento delle 
maggioranze di sinistra ed 
una loro espansione alio spi-
rito collaborativo di altre 
forze, diventa in tal modo 
uno dei nodi centrali della 
prospettiva e dello sviluppo 
politico in Toscana: compito 
primario dei socialisti sara 
quello di trovare una nuova 
collocazione ridando presti-
gio e forza alle istituzioni 
democratiche indcbolite dal
le lacerazioni e dalle rottu-
re anche clamorose avvenute 
in molti ccntri. Proprio di 
questa prospettiva parliamo 
col compagno Walter Mal
vezzi. segretario regionaie 
del PCI: «II voto a sinistra 
ci d venuto da larghe cate
goric di lavoratori i quali 
hanno inteso condannare la 
politica economica e sociale 
del governo. la linea Carli-
Colombo della compressione 
dei salari e deH'aumento dei 
profitti monopolistici ». 

« La nostra prospettiva — 
dice ancora Malvezzi — de
ve avere al centro il proble
ma della condizione operaia 
e contadina. il problema del 
reddito di lavoro. deH'occu-
pazione. delle pensioni, in 

una parola, delle riforme di 
struttura senza le quali qual-
siasi proposta resta una in-
nocua petizione di princi-
pio ». II Comitato regionaie 
della programmazione inten-
deva affrontare i problemi 
in modo libresco e astratto 
configurando ipotesi setto-
riali e suggerendo spesso so-
luzioni infrastrutturali: le 
forze democratiche presenti 
in questo organismo hanno 
contestato non soltanto le 
nostalgiche teorie liberisti-
che, ma anche le avveniri-
stiche formule di un neoca-
pitalismo moderno, impasta-
to di tecnologia, che avreb
be dovuto essere in grado 
di accoglicre le istanze di 
fondo della societa in tutti i 
suoi strati, isolando in tal 
modo la destra con proposte 
che poi sono state vanifica-
te da una linea di program
mazione accentratrice e so-
stanzialmente conservatrice. 

« II problema della gestio-
ne democratica del potere 
— prosogue Malvezzi — • 
qui in Toscana un tenia rea-
le: una profonda riforma 
agraria che passi attraverso 
l'esaltazione della piccola at-
tivita coltivatrice e contadi
na e che consenta un reddi
to. piu remunerativo. una 
funzione propulsiva dell'in-
dustria di Stato, l'avvio a 
soluzione dello scottante pro
blema della casa, un rinno
vamento della scuola sotto 
il profilo edilizio e in ouello 
dei contenuti (si guardi al-
l'arretratezza scientifica del
le universita toscane) costl-
tuiscono la piattaforma in
torno alia quale chiameremo 
a collaborare le forze de
mocratiche disponihili per 
sohi7ioni avanzate e moder-
ne. Si tratta di scelte di cl-
vilta ormai irreversibili ». 

La tipologia deirindustria 
e estremamente frammenta-
ria: il processo di raziona-
lizzazione si manifesta nel
la polverizzazione del suo 
tessuto economico e nella 
instabilita della stratigrafia 
sociale oltre che nella de-
cadenza culturale. Occorre 
invertire questa tendenza fa-
cendo leva sugli strumentl 
democratici e sulla capacity 
espansiva della coscienza de
mocratica delle popolazior.l 
toscane la cui tradizione an-
tifascista costituisce il rc-
troterra politico, morale e 
psicologico cui e necessario 
riferirsi per comprendere 
aopieno il valore nuovo, sto-
rico di otiesto ulteriore suc-
ccsso della sinistra e dei co-
munisti. 

« II nostro compito ora — 
conclude Malvezzi — c ouel
lo di trasferire sul piano 
della forza organizzata. del 
partito. lo slancio ideale che 
ha sorretto tutta la campa-
gna elettorale. Poiche siamo 
un movimento rivoluziona-
rio. consideriamo 1'appunta-
mento elettorale come un 
momento importante della 
nostra strategia verso il so-
cialismo Esso ha dimostrato 
la validita e la concretezza 
della nostra impoMazione. DI 
aui occorre partire per an-
dare avanti sulla strada del 
proeresso civile, economico 
e sociale della nostra re
gione ». 

Giovanni Lombard! 
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