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Saggi 

Leftere di Camilla Ravera dal carcere e dal confino 

Una vita nacG 
In un libro curato da Ada Gobettilaesemplarestoriadiuna 
donna che ha compiuto cinq uant'anni di milizia socialista Camilla Ravera al lavolo dl lavoro 

Chi 6 Camilla Ravera? I 
Biioi compagni, spccialmen-
tc quelli della grande schie-
ra prima, lo sanno benissi-
mo c li fara sorridcrc chc 
sia io a cercare di dirlo. Ma 
io sono dci pochi, almcno in 
questi giorni, che han potu-
to vedere piu a fondo nella 
intimita di quesla ammire. 
vole donna, perche ho letto 
il libro che sta per uscire 
delle sue lettcre dal carcere 
e dal confino c sappiamo 
che neirisolamento lo spiri-
to parla in uno stato di pu-
rezza e di verita, parla a vo
ce alta e libera come mai 
piu accade. 

E poi non 6 vero che la 
gente che non c del suo par-
tito non conosca proprio nul
la di lei: qui a Torino, dove 
scrivo, due volte pcrsone di 
ogni parti to e cclo 1'hanno 
vista in un tcatro, nulla piu 
chc una donnina piccola, 
magra, pallida, bianchissima 
di capelli, occhi grandi die-
tro le lenti, e mentre lei 
parlava con lucidita e cal-
ma semplicila, con fermez-
za ed equilibrio, una volta 
della sua vita di reclusa e 
un'altra del suo Gramsci • 
Socrate, quelle persone si 
sentivano commosse e leva-
te in alto, perche appunto il 
suono della morality produ
ce anche nei piu sordi que-
st'effeUo. 

Ma ora sono qui col suo 
libro (pubblicato dall 'ed. 
Guanda, in una collana di 
« Studi e documenti > del to-
r incse Centro GobetU) e lo 
animo della Ravera mi si 
apre in uno spiraglio ecce-
zionale, quello che diccvo, 
dei giorni del carcere e del 
confino. Questo libro 6 suo 
ma e anche in par te non se-
condaria di Ada Gobetti 
Marchesini che lo ha idcato, 
desiderato, messo insieme, 
in tegra to come capita di in-
tcndersi solo a due anime 
eguali. Ada Gobetti e mor-
ta , ma ha • lasciato questo 
suo libro tutto composto: ri-
velando l a ' sua priiica, certa-
mente ha pensato di r lvelare 
un poco se stcssa, tanto evi-
dente e creativo 6 l 'amore 
da lei messo nel radunare 
le le t te re della Ravera in-
quadrandole in una biogra-
fia essenziale, che se pur 
non vuol essere critica h 
perd un modello di chiarez-
za e di precisione. 

Ada GobetU racconta tut ta 
una par te di vita che non 
ha personalmente conosciu-
to : e come un lungo ante-
fatto che comincia il 18 giu-
gno 1889 (dunque un altr 'an-
no la Ravera sara ottanlen-
ne ) e termina col maggio 
1945 (lo scritto della Gobet
t i si chiude splcndidamcnte 
cosl: < nel mese di maggio 
scese anch'essa a Torino e 
fu al lora che la conobbi >). 
E ' la storia di una donna 
che ora ha compiuto cin
quant 'anni di milizia sociali
sta, e dal pr imo giorno che 
ragazzelta fu colpita dalla 
visione di un corteo di pro-
testa di operaie di Valenza, 
guidate da un uomo con 
una grande bandiera rossa, 
che poi scppe chiamarsi Tu-
rati , mantenne intatto il suo 
istintivo slancio per il popo-
lo lavoratore e lo rese piii 
cosciente nella lotta politica 
e per la sua decisione, il co-
raggio, la Icalta e la limpi-
dezza interiore, fu degna 
della fiducia di Gramsci e 
dei dirigcnti del suo part i to 
e fu a capo di questo ncgli 
anni piu tcrribili dello smar-
rimcnto generale delle op-
posizioni, neH'esperienza di 
fuoco della rcsistenza segre-
ta, finche nel "30 cadde an
che lei nella re te poliziesca 
e non ne use! che nell 'cstate 
del '43. 

Chi voglia avere un'idea 
della forza del temperamen-
to della Ravera badi ai giu-
dizi che ne dava 1'awersa-
rio, come di « pericolosissi-
c.a sowcrsiva, capacc d: 
compiere qualsiasi azione >, 
e chi voglia sapere come 
operava con la massima re-
sponsabilita nella Segreteria 
del parti to (sotto il nome di 
• Silvia », o di « Micheli »), 
legga i documenti che sono 
annessi al libro, le sue rela-
aioni a Togliatti, nitidi, rigo-
rosi, pieni di risolutezza nei 
pareri e nelle decisioni. 

Ma lo scrit to della Go
betti ha due merit i che 
voglio r i levare: quello che 
la biograiia della Rave
ra e di prima mano, con-
dotta at traverso colloqui (e 
cosl si facesse per altri 
protagonisti: troppa ombra 
che sarebbe bello e utile 
diradare!) e 1'aUro merito e 
di aver comprcso la Ravera 
nel suo sostanziale rifiuto 
della retorica dci senlimen-
ti e dei gesti. Non c'e mai 
stata nella Ravera 1'idea ro-
mantica deU'eroismo e nem-
meno l'idea deU'eroismo; e 
in questo come non venirmi 
lo mente che Ada e Cunii ia 
trano sull ' identico piano? 

Ma ora voglio dare un'idea 
di queste lettere alia fami-
glia, salvate in gran parte 
dalle fatali dispersioni (al-
cune poche erano gia co-
nosciute). 

La realta 

del carcere 
Un antifascista che sia sta

to in carcere e al confino 
sa come si scrive ai familia-
ri, con un doppio ordine di 
ritegno, obbligato e volonta-
rio insieme: si tace ci6 che 
piu sta a cuore, la notizia e 
la meditaztone politica, e cio 
che pu6 turbare quelli di ca-
sa, la propria sofferenza. 
Tutt 'al piu, per quel che ri-
guarda le desiderate infor-
mazioni, si ricsce a darne e 
a r iceverne attraverso ger-
ghi prodisposti: sono lettere 
« magicate » e nell'epistola-
rio della Ravera non ne man-
cano. 

Ma gia quello che la Ra
vera puo scrivere e un ri-
t ra t to del suo spirito assolu-
tnmente completo. Ccrto, le 
sue le t tere sono intercssanti 
perch6 in primo luogo ci 
danno squarci della realta 
del carcere o della vita con-
finaria, o pcrch6 rivclano 
un'attenzione scnsibilissima 
alle cose della natura, o 
perche noi seguiamo la cu-
riosita della sua cultura at
traverso notizie dci libri che 
legge, o desidera leggere (li
bri di cconomia, specialmen-
te ) , secondo un metodo di 
let tura « lenta, meditata c 
varia », e ci sembra, classici 
a par te , di scandire il tem
po delle novita Iibrarie, co
sl come lo abbiamo conosciu-
to noi, dai libri di riflessio-
ne etico estetica di Alain (e 
qui, con nostra affettuosa 
sorpresa, appare il caro poe-
ta Sergio Solmi, introdutto-
re di Alain in Italia, verso 
il quale, giovane allora fra 
gli amici torinesi, puntava 
1'interesse sollecKo della Ra
vera) al Moby Dick tradot-
to dal nostro Pavese, al fa-
moso Tsushima, che fu il 
bestseller einaudiano degli 
anni di guerra. L'ho detto, 
questa c la cronaca della 
sua vita diventata ormai una 
sola grande cosa interiore. 

€ Come passo le mie gior-
nate, mi chiedete? — scrive 
in una delle prime lettere, 
del '30 — Vi potrei fare la 
descrizione precisa di un 
giorno della mia vita: tutti 
gli altri giorni si ripetereb-
bcro senza alcuna variazio-
ne. Ma voi trovereste questo 
terribilmcnte monotono, vuo-
to, e forse tristc. Mentre la 
mia realta sarebbe divcrsa 
perchd io la riempio di pen-
sieri, d'injmagJ7ji, di letture, 
chc a volte ricscono vera-
vicnte ad allietarmi ». 

Un occhlo 
che guarda 

Tra le sue silenziose Icti-
zie e il guardar fuori il po
co mondo che le riescc di 
scorgere, il suo sentirsi sol-
tantu piu «un occhio che 
guarda! >. Ma quel suo oc
chio e in Lrcpida comunione 
con un animo non mai spen-
to, non mai ozioso, e poiche 
la Ravera ha gusto di scrit-
trice, sotto la penna le si 
trasferiscono immagini di 
freschissime impressioni: sa-
ranno di un plenilunio, o 
della tela di un ragno, di un 
campanile, o di un pollaio, 
o di un giardinetto delle 
suore dove « prende l'aria » 
c ch'clla chiama il « giardi-
no delle meraviglie », o (al 
confino, chc fu per tanti il 
primo e sorprendente incon-
tro con la realta dell 'Italia 
del Sud) del fiume Sarmen-
to, deli'uccisione del maiale, 
delle piccolo feste, del ban-
dilore de! paese. 

Questo perchd clla sa 
crcarsi c sentirsi intorno 
« 1'inesauribile varicta e ric-
chezza della vita >, o perche, 
per quanto ridotta al mini-
mo la sua vita, aU'immobi-
lita quasi assoluta (lei che 
ha « sempre sentito il fasci-
no delle grandi masse in 
movimento*) « oltre ad al-
largarla interiormente, sen
za confini » vi riflctte tut te 
le cose e vicende di cui i 
familiari la informano, co-
sicche le par d'essere anche 
lei < ricca di gioia e di be
ne ». 

L'interesse che la prigio-
niera porta a ogni fatto del
ta famiglia e a quelli chc vi 
si legano ci rivela qualcosa 
che e lampante nelle lettere 
di Gramsci: chi guida i pen 
sieri, chi giudic*,, chi ammo-
nisce e conforta d, in cn-
trambi i casi, la persona che 
nella forza dcll 'animo eser-
citata dalla durezza dell'iso-
lamento (« i l carcere, in 
ogni momento, e una gran-

' de e spenenza») trova un 

fondo di saggezza. Non e 
soltanto amore per la ma-
dre, i fratelli, le sorclle; e, 
per esempio, una meditazio-
ne part icolannente attiva 
sulla natura infantile (e per
che? Camilla, che ha un ni-
potino, ci da una ragionc: 
« verso di lui io sentivo flui-
re costantemente quel poco 
di buono ch'e in me »). An
che in questo caso vengono 
in mente le lettere di Gram
sci al suo Delio. La finczza 
psicologica, educativa con la 
quale Camilla discute certi 
stupidi < pensi > scolastici, 
oppurc le « bugie » del suo 
piccolo! « Non ponetegli mai 
la questione di queste "bu
gie" da un punto di vista 
per cosl dire morale: gli sa
rebbe incomprensibilc. Se 
mai, dal punto di vista del-
I'osservazione e del ricordo 
precisi». Lezione di concre-
tezza. 

Pensiero attuale 

sulla scuola 
E di U alia scuola, per lei 

ch'era stata insegnante, nel 
parlarne con la sorella Ele
na, maestra anche lei, il 
passo e n.-ilurale. C'e una 
lettera sulla riforma scola-
stica, datata il 29 settembre 
del 1931, che non puo non 
fcrmarci con lo stupore di 
tnnta attualita. La Ravera 
parla della gratuita della 
scuola media (« grutuita to-
tale, e cioe col mantenimen-
to detl'allicvo») e intende 
subito che il problema « as
sume il valore sociale di 
problema della selczione dei 
quadri della societa » e che 
la sua soluzionc implica 
«dcJJe premcs.se radicali e 
vastissime, che investono 
tutto il nwdo di essere del-
I'edificio sociale ». « J tempi 
pongono dci problemi le cui 
soluzioni, non appena abboz-
zale, urtano contro le pareti 
del mondo sociale attuale; e 
cid produce la generale in-
quieludine e la profonda cri-
si che turbano oggi tutti gli 
spirili desti e attivi ». E pro-
segue antivedendo che la 
selezione non pud essere 
compiuta se non « con Vin 
tervento, il controllo o la 
collaborazione di particolari 
organismi giudicanti, a lato 
di quelli burocratici o pro 
fessionali: quali, ad esempio, 
dci consigli di allievi, di pa-
renti, di altri ». 

Ma chi vuol toccare le ra-
dici deH'animo della Rave
ra. provi a tentare certe pa
role ricorrenti nelle sue let
tere e a sentirle risuonare 
come note tcmatiche fon-
damentali. Una parola e lo 
aggettivo « dolce », « dolcis-
simo > (per il suo nipotino, 
ad esempio); nasce sicura-
mente dalla dolcczza natu-
rale e ideate del suo animo. 
Un'altra e « pazienza » ed e 
la risposta che la reclusa da 
anzitulto a se stessa e poi 
agli altri : e la sua linca di 
forza di frcnte aU'assalto de
gli eventi negativi (« anche 
1'invcrno e nella natura del
le cose») e di 11 nasce la 
sua tenacia nel consolarsi, 
con la compagnia del pen
siero e della fantasia, quel 
suo «cincmatografo in li-
berta » che mcravigliava le 
compagne di cella; di li, sal
vo un suo raro avvcrtire « la 
stanchezza di tutte le cose 
sbattutc e sconvolte », il suo 
ripetuto riconoscersi «tran-
quilla e screna ». Una i o n ? 
parola 6 ancora un aggetti
vo: « terribile », « tcrribili 
cose ». « cose grandi tcrribi
li e appassionanti », «terr i
bile mondo», e qui gli anni 
piii gravi si sono falti vici-
ni, ed e impossibile dimen-
t r a r e che Io stcsso aggettivo 
scaturisce, in certi momenti, 
daH'allarmante coscienza di 
Gramsci. 

Una cb.wrezia 
interiore 

Ma c'e un'altra parola-gui-
da, ch'e poi tradotta in sen-
timento, in giudizio genera
le, ed e « umani ta» . C'6 
umanita, possibility umana 
in tutt i : nella guardiana del 
carcere di Varcse (quclla Ro
sa Bertone, che le inscgn6 
« di quale somma di pieta, 
di compatimento c di gene-
rosita renda capaci il duro 
lavoro di guardiana di un 
carcere*); nelle suore che 
1'avevano in custodia, scspet-
tose di un'atca come la loro 
sorvegliata, ma suor Igna-
zia, vecchia suora di origine 
torinese, le combina un salu-
to dall 'alto di un campanile 
di Perugia da parte di com
pagni ignoti che le svento-
lanc un fazzoletto rosso; an
che in un direttore di car
cere (non altrcttanto nei 
funzionari di prefct tura) , 
anche in tante infclici detc-

i nute comuni, come quella 

« povera creatura » di Rosa 
Molinari, senza nessuno e 
incinta. 

« Tanto per darut un'idea 
della straordinaria semplici-
td di questo povero essere, 
vi diro che, quando la prima 
volta fu condotta in carcere, 
non sapeva che le carceri 
esistessero: veniva dalla 
montagna e aveva inteso 
narrare di prigioni, di bri-
ganti, ecc, ma alio stesso 
modo con cui aveva sentito 
raccontare — o leggere nel
le stulle — di maghi, di fate, 

di miracoli e di allre cose 
fantasliche: per cui lei ave
va messo tutte queste cose 
ugualmente nel mondo del
le fole. Nel racconiarmi lo 
spavento e la meraviglia che 
aveva provato nell'enlrare 
effettivamente in carcere, 
commentava, con una certa 
preoccupazione: "Ora penso 
che, magari, c'e anche I'in-
ferno"; e concludeva pru-
dentemente: "mo\ preghi!". 
Infatti pregava, con un fer-
vore raro. lu per me una 
compagnia, povera Rosa! lo 

le insegnavo a voler bene al 
suo bambtno; e non sentiva 
piii vergogna, ormai. del suo 
stato ». 

Che cosa 6 dunque questo 
libro di lettere di Camilla 
Ravera? Quante impressio
ni e quante riflessiuni susci-
ta? Innumerevoli. Ma e so-
prat tut to la testimonianza di 
una grande chiarezza inte
riore. « 11 "groviglio" e la 
"confusione" sono piu nelle 
chiacchiere che si ianno e 
nei clamori che si levano in
torno che non nella realta 

delle cose; le quali si svol-
gono secondo una linea rela-
tivamente semplice e del tut
to preuedibile nella sua di-
reztone generale ». Ed e in
sieme testimonianza di una 
« vita tenace ». Nonostante 
tutto, lo dice lei stessa, Ca
milla ha la « vita tenace » 
che, come ben s'intende, si 
gnifica forza di vita spiri-
tuale e morale, che mai de-
clina, sempre sostenuta dal
la certezza nella propria 
fede. 

Franco Antonicelli 

Rai-Tv 

Mostre 

Cinquanta opere di Paul Klee esposte a Milano 

Disegno la carta cosmica 
della fanta sia umana 

La Gallena del Miltone. tra 
dicembre e gennaio. Iia orga-
nizznto una mostra di cinquanta 
opere di Klee: disegni, acqja-
relli. tempore, pastelli e oh. 
A fornire il * matenale» e 
stato lo stesso flglio dellarti-
sta. che Io ha attinto al lascito 
familiare bernese. Come si sa 
Paul Klee si era trasfento a 
Berna nel 19X3 per sftiggire 
alle persecuzioni naziste, mo-
renrto in Svi'zera all'inizio del-
l*ultimo conflitto. II flglio Felix 
ha scritto anche una breve in-
troduzione al catalogo, dove tra 
Taltro ricorda i motivi dell'aU 
taccamento di suo padre all'Ita-
lia. « Per Klee — egli scrive — 
fattraversamento delle Alpi co-
stituiva. ogni volta, una specie 
di rinascita... La spontanea tea-

Paul Klee: < Autoritralto s, 

tralita degli itahani lo affasci-
nava. La sua naturalezza me-
scolata ad una forte dose di 
ingeniiita. gli permetteva di do-
minare i momenti dillicili della 
vita. Oltre che pittore. egli era 
anche un eccellente musicista 
e anche un poco giullare. Per 
tutto questo egli si trovava in 
Italia come a casa sua. Nac-
que qtnndi spontaneo. un lega-
me aflettivo e profondo per la 
penisola. rieca di stona, di pit-
tura meravigliosa. dell'entusia-
smante arte plastica e pittorjea 
del R:nasc:.-nento >. 

Ma di questo fervido. candido 
e arguto temperamento di KJee. 
il catalogo del Milione ofTre an
cora un ' altra testimonianza: 
una vivace lettera inedita scritta 
dal pittore alia moglie Lily, nel 
settembre del '32. in occasione 
del suo primo viaggio a Venezja. 
f Venezia — racconta Klee — e 
una citta senz'automobili. senza 
carrozze. senz'asini. senz'alberi. 
con pochi cani e molti gatti (ma 
nessuno bello). Motivo essen
ziale I'acqua alta in perma-
nenza. in molte strade, anche 
in quelle principali. ChissA co
me staranno le case, immerse 
in questo costante pediluvio? 
Si cammma comodamente ma 
la tanta confusione ed i moJU 
ponti — dire molti 6 dire poco — 
causano enormi difticolta: difn-
colta che non sono Uittavia fra 
le minori. Impedimento ancora 
maggiore e infatti la mancanza 
di ogni punto di riferimento. 
cosl che orientarsi senza bus-
sola sembra quasi impossibile >. 

Come Kandinsky. Klee ha sen
tito Tinfluenza dello Juoendstit 
e della musica. ma non certo 
in maniera tanto determinante 
quanto per I'autore del famoso 
testo su «I>a spiritualita del-
l'arte>. Piuttosto e la sua edu-
cazione lelteraria che si e ri-

Notizie 
# NELLINTEKA STOKIA 
UF.l. TEATKO Don era mai 
s ta io rrfilsirato. tlnora. un 
l l lo lo lanio IUDRO quanto 
qurl lo chc porta il piu rc-
rrn ir lavnro dl Pf lrr Weiss. 
chc r rdi lore Elnaodl ha 
puhhllcato In qursi l piornl 
nrlla rdlrlnnr l ial lana. II 
tltnlo sunna csat tamcnlr c o . 
s i : • DKcorso *u\la prrlsto-
rla e lo svolglmrnto della 
Inlrrmlnahlle c u r m dl II-
brraxlnne nrl Vietnam qua
le esempio della nrcrxsltA 
della lotta arciata drpll np-
pressl conlrfi I loro oppres
sor! ccme sul tentativl d e -
Rll Statl ITnltl d'Amerlca 
dl annullare I fondamrntl 
della r lvolui lone ». 

0 IL PRTMIO SILA 1968 
VERRA' assecna io a Co-
senza I'll gennaio. N e l U 
rosa finale per la narratl-
va (doe rnllionl) flparano: 
Cas«lert, Fantlnet. Fuse, 
I j i cchese . Maicrba, Meonl. 
O f * * " - * o - » i . . — . • . - « . _ . - — . t . i * ' l . . . . . . « . . . . . . . a tr\fm v « i f « . i i | * l i | , 

Zlcearell l Per la saRtfttl-
ca (an ml l lonr) sono r lma-
stl In gara: Annate, Clnan-

nt. Flore, Oange , J o y c e 
Lussu, Spezzano. Vlrdla. 

1-a gluria e comptista da 
Unsaret i l , U<\ Compagna. 
Cozza, Cundarl. Falqul . 
(•oarascl. Leporace. Pedul -
14. pontlrrl , Klpell lno. Bon-
caglla, Selvaggl 

• IL 1969 E* STATO DE-
FINITO a Rotterdam • L'an-
no dl Eras mo •>, Sara ce l e -
brato II 400° annlversarlo 
della nasclta dl Erasmo da 
Rotterdam, grande tllosofo 
e omanKta, antore del f a 
moso " Elnclo de l la pazzla ". 

II slndacn dl Rotterdam 
ha dlchlarato c h e II Consl-
gllo comonale della c l t O 
ha preso la decis ione dl or -
g a n l n a r e nel 19E9 nna gran
de mostra so i l s v i ta e I'at-
t lvl ia dl Erasmo da Rotter
dam. E' stato l a u d a t o on 
« premlo letterarlo dl Era
smo •>. Le case edltrlcl dl 
Rotterdam s tanno pteparan-
tio UIIWI uuttva raeciiila ur l -
le opere del grande fllosofo 
e an l ibro sulla sna a t t l t i -
t.\ creatlva. 

flessa maggiormente suJ suo la
voro. Klee era intriso di tutta 
la letteratura che gli espressia 
nisti amavano. ma gli piacevano 
anche 1 poeti greci. i classici. 
Cervantes e Gogol. Tra gli arti-
sti suoj contemporanei mvece 
gh interessava Kubin. il prodi-
gioso graflco. di cui compren-
deva appieno la lenebrosa so-
stanza. Di lui scriveva nel suo 
Diario: * Fuggiva questo mondo 
perchfe non gli riusciva. Hsica-
mente. di sopportarlo. Ma si e 
fermato a meta strada: sente 
il desiderio del *' cristallino" 
senza tuttavia nuscire a libe> 
rarsi dal fango viscido del 
mondo reale ». Anche Van Gogh 
lo interessava. ma piu ancora 
Ensor. soprattutto quello delle 
incjsioni. da) segno sottile. mi-
nuto. penetrante. Pure Delau 
nay. di cui tradusse nel 1913 
il saggio t Sulla luce ». gli otTrt 
alcuni spunti: lo persuadevano 
il senso orflco del suo cubismo. 
I'esercizio nitido e magico del-
I'intelligenza nella creazjone. 

Forse perd. piii di tutto que
sto. agl su di lui con partico-
lare forza il fascino del Medio 
Oriente e I'arte islamica in ge
nerale: molte sue opere infatti 
devono a questo Oriente fava 
loso. alle sue antiche vestigia. 
alia sua cultura remota. piii di 
una suggestione. Non per nulla 
e in Tunisia che. nell'aprile 
del "14. dopo la sua quasi esclu-
siva attivita graflca. si scopie 
pittore. D suo Diario e fitto di 
appunti su questa illuminazione 
che Io riempie d'intensa feli-
cita: c Mille e una notte con U 
novantanove per cento di realta. 
Che sapore penetrante. ine-
briante e chianficante nello 
stesso tempo... Tutto cid pene-
tra profondamente e dolcernente 
nella mia personalita. lo sento 
e acquisto qualcosa senza sforzo. 
D colore mi ha preso. Non ho 
bisogno d'impadronirmene. Mi 
ha preso per sempre. Io so. 
Questo e il significato di que 
sfora felice: siamo una cosa 
sola io e il colore. Sono pit-
tore >. 

La formazione dj Klee e di-
ver^a da qtiella rM «nio amico 
Kandinsky. cosl come ne sono 
diversi i suoi umon filosofia. 
A difTerenza di Kandinsky. per 
esempio. egli non voile mai sen-
tir parlare di teosofla o di dot-
trine analoehe. Quando qial-
cuno gli fece avere i libn an̂  
troposofki di Rudolf Ste:ner. 
che Kandinsky ammirava. Klee 
li nfiutd. Egli non amava I'ap-
pros>imativo in arte, egli al 
contrario voleva flssare con 
estrema acutezza anche cid che 
e solo presentimento di una 
venta. Quindi U suo stile pun
tava sulla definitezza. la conei-
sione. res^enzialita che nasce 
dal massimo rigore. dalla mas
sima perizia. Anche il sogno p;u 
vago. piii incerto e allusivo, do-
veva diventare pura traspa-
renza. Hmpidita intellettuale. 
Cosl egli riescl ad arrivare dove 
Kubin non era riuscito: in im 
reeno di cristallina esistenza. 
non macchiata dal c fan:;o vi
scido del mondo reale >. 

L'evasione di Wee tuttavia e 

sempre ancorata ad un vivo 
inimanentismo. avviene sempre 
cioe nella continuity della na
tura e del mondo. Basta leg
gere anche solo alcuni titoli 
delle sue opere. anche dj quelle 
esposte al Milione. per render-
sene conto: hola odorosa. Uc-
celli si racjortippano. Un doppio 
grido. Si confrontino coi titoli 
can a Kandinsky: Quadro con 
fondo bianco. Improvvisazione. 
Oscillazione a punte ... Gia un 
semplice confronto come que
sto pud fornire un'indicaz;one 
sulla diversa direzione di la
voro dei due artisti. Neppure 
nel penodo del Bauhaus (1921-
1925). allorche Kandinsky passa 
allastrattismo « freddo». ciod 
geometneo. subendo rinfluenza 
costruttivista dellambiente. Klee 
rinuncera a questa sua verita 
e alia supremazia dell'ispira-
zione. Anch'egli introdurra nelle 
sue opere elementi strutturali. 
riconoscendo I'utilita della geo-
metria e della meccanica. ma 
nello stesso tempo raccoman-
dera ai suoi allievi: «La teo-
ria d un aiuto per il chiari-
mento. abbiamo delle leggi. ma 
anche la possibility di allonta-
narci da loro. Uno che segue 
le regole con troppo ngore si 
perde in un campo sterile. Si 
pud mutare il punto di vista 
e anche le cose. Comunque il 
movimento libero e quasi un do-
vere morale. Si pud sempre 
rappresentare qualcosa soltanto 
per interesse alia norma, ma 
con questo Tartista non compie 
i) suo dovere. perchd !o scopo 
di un quadro d sempre quello 
di renderci felici». 

Dotato di un'eccezionale e sot 
tilissima fantasia. Paul Klee ha 
creato un * incantevole favola 
dove il regno minerale. il re
gno vegetale. il regno animale. 
gli spazi cosmici e gli universi 
stellari s'incontrano. Ecli ha 
disegnato Io scheletro delle fo-
glie. I'anima del filo d'erba. lo 
schema della circolazjone della 
Iinfa nel fusto di un albero. la 
geo^rafia dei nervi che serpeg-
giano nel corpo terrestre. ha 
dipmto la vita nel suo stato 
germinate. la meraviglia dei 
giardini e I'incanto dei piccoli 
racconti mfanttli. Nellot'ohre 
del 1913. alia secorvla mostra 
del CavaUere Azzurro. gli arti
sti del gmppo avevano scritto 
una dichiarazione dt poetica 
dove tra Taltro si diceva: « In 
altre epoche I'arte d il feno-
mer.o che fa !iev;tare la pasta 
del mondo: tali epoche sono 
ormai lontane, Finche eve non 
siano ntomate. Tartista deve 
tenersi lontano dalla v-.ta uffi-
ciale. E" qje=to il nostra ri
fiuto. hberamente deciso. con
tro le profferte che U inondo 
a fa: noi non ci vogliamo con-
fondere COT es5o >. II carattere 
di questo esilio volootario rien-
trava nella prote?ta generale di 
tutta I'avans'.iardia. Ma al di 
la di tale riftuto. Klee non ha 
mai cessato di pensare all'arte 
come a un mezzo per rendere 
«fekoe» 1'UOT-IO. per accre«ere 
le sue virtu di cono*cen?a. 

Mario De Micheli 

Controcanale 
ITALIA E HRASILE - Sume-
ro poh'mico e temix'-itivo. quel
lo di TV7. ma anclie esempio 
ahtxistanza tipico dei Itrnifi di 
tondo di queslo settimanale, 
the pure rappresenla la punta 
avanzata dell'informazione le-
levisiva. 

II primo servizio, sulla crisi 
della uiustizia, curato da Za-
volt con la collaborazione dt 
Attfjias, t\tle e Guidi. e parti
to, oiustamente, dalla inauuu-
raziune e cvntroinauf/uraziune 
dell'amio aiudiziario. La se-
quenza introduttiva ci nffriva 
le immaumi dell'inuresso detjli 
alti mai/istrati in aula per la 
inauyurazione: aurebbero potu-
to essere immaomi uiratc m 
modo da sottolineare il distac-
en, anche nel costume di certe 
cerirnow'e, tra il mondo u//icia-
le della oiwstizia e la realta 
— invece, esse finivano per 
sottolineare la so!enni!ci del 
momento e Ixista. 

Poi, a fast alterne. ci ve-
nicano ojlcrte alcune /ra.si del 
procuratore Vuni e alcune opi
nion' di avvocati e manistrati 
partecii>anti alia controinauQu-
razione: questa tecnica faceva 
si che le due parti sembrassero 
svolgere praticamente lo stesso 
discorso — co î che inauwra-
zione e controinaugurazione del
l'amio aiudiziario non appari-
vano in contraddizione, come 
erano, ma, al contrario, con-
cordi. Insomnia, nella crisi 
della oiustizia non ci sareb-
bero ncmici da batterc. Tut
tavia. dalle dichiarazioni de
gli avvocati e dei magistrati 
partecipanti alia controinaugura
zione qualche informazione piu 
precisa ei e venuta: non molto. 
perd. L'unica frase chiara e 
netta e stata quella che appa-
riva su un cartello retto da un 
dimostrante all'esterno del Pa
lazzo di Giustizia e che parla
va di « oiustizia di classe ». 

In compenso, perd. questa 
parte si chiudeva sulla frase 

© Contro 

Fa il negro bianco, bianchissimo... 
Ur ĵ delle piu raiJtcuranti 

noiine che h/inno carattenz-
ztito VimziO del nuovo anno 
ci i venuln fresco fresco 
djflli SUMi UniU: in un fu-
ttiro non troppo lontano ver-
rarino risolli i dramroatici 
proWemi delta disenmirjazio-
ne razziate sia in America 
sia nei paui che adottano 
{'apartheid. Qualcvno si chie-
dera cosa hanno escoaitalo 
di nuoro que.1!:! americani 
nella loro continua e affan-
nosa ricerca di un mondo 

sempre rntgUore. Risponde a 
questa domar.da un articolo 
che ha trorato ospitahtd su 
uno dei settimanali di nwip-
o:or diffustone tra quelli che 
circolano nel nostro paese: 
Eooca. 

Vediamo, brevemenle, cosa 
si nana in questo miratnle 
esempio di proia cicile e co
sa propongono oli amencani 
per eliminare U difficile osta-
eolo del razzismo. H dotlor 
Robert Stolar, a quanta pa
rt tru iff ne dermatologo, ha 

scoperto un unguento che. 
opportunamente spalmato su 
tutto »I corpo. mbianca mi-
raco\o>amente la pelle. Al
cuni negri si sono oid sot-
toposti alia benefica euro 
traendor.e vantaggt addint-
tura prodigiosi. Sempre a 
quanto sostiene con orgoglio-
so compiacimento la citata 
rivista. dopo la terapxa non 
ci it accorge neppure che 
i neo-bianchi erano ei-negri 
st si eccettuano alcune ca-

raUerisliche somatiche che. 
a-hime, rinangono. La stra
da conunque & questa: di-
vmjere t negn di burnt o. 
zw r w j j n pas.'.ire at gialh, 
ai roisi e cosi via. Son no-
siT r̂or.r.o pi« conjlitti per mo
tivi razziali: nel mondo di 
domar.x saremo tutti bianchi 
e felici. 

fl professor Rosenberg, 
ideologo del nazismo, ha bat-
tuto un colpo-

S. Z . 

di Duni nella quale si sostene-
va che iattuale sistcma per 
tnetterebhe la scluziune della 
crisi. In fine, si ixissava alia in-
tervista di Zavoli al ministro 
Cava. Zavoli, <"• giusto ricono 
scerlo. ha fatto alcuni sforzi 
per portare il ministro ad am 
mettere almeno I'esistenza di 
responsabilitd politiche nella 
lunga crisi della giustizia e ho 
avuto qualche accento polemi-
co: ma Gava se I'd cavata 
tranquiUamente, senza ammet 
tere nulla e promettendo luVo. 
E cosi larco si e clnuso: la 
denuncia c'e stata, la crisi e 
stata rilevata, ma si e anche 
li.slo cite tutti sono d'accordu 
per risolverla. 

Molto diversa la struttura 
dell'ultimo servizio di A'ino C'ri-
scenii, die conteneva Vinterri-
sta al vescovo di Recife: c n'>n 
a caso, visto che fiui si tratta-
va del tirasile e non dell'Italia. 
Le immagini iniziali sulla con-
ferenza alia scuola dei « goril 
la » erano nettamente polemi-
che, e le frasi dell'alto ufficia-
le che parlava di « difesa del 
Yordtne * erano eloquentemcnle 
monlate a confronto con le im
magini di baracche e di mise-
ria. E la denuncia de\\'oppre<-
sione, della responsabilitd della 
classe dominante era abbastan-
za chiara. sia nel commento 
che nelle parole del vescovo. 
D'altra parte, perd, e'era an
che la garanzia di monsignor 
Camara: un uomo coraggioso e. 
generoso. cite conduce la 3va 
battaglia. ma che. come nella 
intervista ha dimostratn, e con 
vinto che il movimento delle 
masse vada mantenuto ncll'am-
Into del riformismo. Tra I'altro. 
le sue dichiarazioni ci sono ap-
parse piu caute di quelle udite 
ancora in televisione qualche 
tempo fa. E, dunque. anche in 
questo caso. il conto lornava. 

g. c. 

Programmi 

Televisione !• 
12,30 SAPERE 

Profili di protagonisti: « Garibaldi », rcalizzazione di Michelangelo 
Panaro 

13.00 OGGI LE COMICHE 
• Gctosia a, con Slan Laurel c Oliver Hardy; « Le avventure di 
Romeo », realizzazione di Mose e H. Gruel 

13,25 PREV1SIONI DEL TEMPO 

13.30 TELEGIORNALE 

17,00 GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE cd cstrazioni del lotto 

17.45 CHISSA' CHI LO SA ? 

18.45 ANTOLOGIA Dl ALMANACCO 
Viene replicato un divertente prolilo dl Gioacchino Rossini, a 
cura di Emidio Greco e Giulio Cesare Castcllo 

19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 

19,50 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE DEL LAVORO 

20 .30 TELEGIORNALE 

21.00 TEMA: TANGO 
Spettacolo di Umbcrto Simonetta, diretto da Daniele D'Anza. Pro
tagonists e Milva, che presents I'cvoluzione subita dal tango nelle 
sue varie forme. Alia trasmissione partccipano anche Enzo Garinci, 
Didi Perego, Gigi Pistilli e il ballerino solista Bruno Telloli 

22.15 LINEA CONTRO LINEA 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2" 
18.30 SAPERE 

Corso di tedesco a cura del Goethe Institut 

21,00 TELEGIORNALE 

21.15 INCONTRI 1969 
Con il servizio « Pier Luigi Nervi: la poetica della struttura >. 
curato da Alfredo Di Laura, si tprc un'altra fase del ciclo di 
« Incontri ». Nervi e uno del piii noti architetti contemporanei: 
opera sua sono, tra I'altro, il palitro di vctro deU'ONU e, a 
Roma, il Palazzo e it Palazzetto dello Sport. Per la rubrica • In
contri B Di Laura ha curato altri servizi di notevole interesse: 
sarebbe auspicabile che nell'incontro con Nervi, stasera, esli trat-
tasse anche dei problemi deH'architettura in rapporlo alia societa. 

22,15 DOSSIER MATA HARI (Prima puntata) 
Si replica 10 sceneggiato di Bruno di Gemnimo e Mario Landi. 
diretto da Mario Landi. Protagonisti dello spettacolo sono Cosetta 
Greco e Gabride Ferzetti. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO-, ore 7; 8. 10; 
12; 13; 15; 17; 20; 23,10 

6,30 Corso di lingua tedesca 
7.10 Musica stop 
8.30 Le canzoni del mattino 
9,06 Novita italiane della musi

ca leggera 
9.30 Ciak 

10,05 La Radio per le Scuole 
10,35 Le ore detla musica 
11,15 Dove andare - Itinerari aerei 
11,30 Basso Raflaele Arie 
12.05 Contrappunto 
13,15 Ponte Radio 
14,00 Trasmissioni regional! 
14,40 Zibaldone italiino 
15,45 Schermo musical* 
16,00 Programma per i ragszxl 
16,30 Incontri con la scierua 
16,40 Un certo ritmo 
17,15 Musiche di Francois Cou-

perin 
18.00 Gran Varieta 
19,25 Sui nostri mercatl 
19,30 Luna-park 
20,15 No, guarda la tuna e quel-

I'altra 
21.00 L'arte di Victor De Sibata 
22 ,45 Viaggio musicale in Italia: 

Milano 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6.25; 
7.30; 0.30; 9.30; 10.30; 
11.30; 12,15; 13,30; 14,30; 
15,30; 16,30: 17.30; 18,30; 
19.30; 22; 24 

6.00 Prima di cominciare 
7,43 BiliardinO a tempo di mu

sica 
8.40 Signori I'orchestra 
9,40 Interludio 

10,00 Ruote e motor! 
10.40 Batto Quattro 
11,35 Palato immaginario 
11.45 Per noi adulti 
12,20 Trasmissioni regionali 
13,00 Cantanti all'lnferno 
13,35 lo. Caterina. con Caterina 

Caselli 

14,00 Juke-box 
14,45 Angolo musicale 
15.03 II portadischi 
15,15 Direttore Joseph Keilberth 
16.03 Rapsodia 
16,35 Serio ma non troppo 
17,00 Bollettino per i navigaati 
17.10 Mondo duemila 
17,40 Bandiera gialla 
18,35 Aperitivo in musica 
18,55 Sui nostri mercati 
19.00 II motivo del motive 
19.50 Punto e virgola 
20.01 • Vittoria », romanio *JI Jo

seph Conrad 
20.30 Musica leggera dalla Grvcia 
21.00 Italia che lavora 
21,10 Jazz concerto 
22 ,10 Cantanti all'lnferno 
22.40 Nate Oggi 
23,00 Cronache del Mezzogiorno 
23.10 Concorso UNCLA per can

zoni nuove 

9.30 
10,00 
10,30 
10.55 
12.10 
12.20 
12.55 
13.55 

14.35 

17.00 
17.20 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20,00 
20.10 

22.00 
22,30 

di interprttl 
International* 

TERZO 

E. Grieg 
J. S. Bach 
M. Ponce 
Antologia 
Universita 
A. Berg 
Musiche di F. J. Haydn 
Recital del violoncellist* 
Franco Maggio Ormezowsky 
« La sposa venduta », mu
sica di Bedrich Smetana. 
Dir. Jaroslav Vogel 
Le opinion! degli altri 
Corso di lingua tedesca 
A. Copland 
Notizie del Terzo 
Cili-e alia mano 
Musica leggera 
La grande platea 
Concerto di ogni sera 
Divagazioni musicali 
Concerto sml. diretto Hi 
Peter Maag 
II Giornale del T e n * 
Orsa minore 

VI SEGNALIAMO: La riduzione radiofonica del romanzo di Conrad 
< Vittoria », un'opera nella quala ricorrono tutti i motivi awenturosi 
• la ispiruion* morale lipid del narrator* ingles*. Protagonist* del1* 
riduzione, diretta da Ernesto Cortes* • Raoul GrasaillL 

http://premcs.se

