
PAG. 10 / culture] 1'Unit a / martedi 18 febbraio 1969 

Saggi 

Storia di una fabbrica: le Reggiane 

Un' industria 
e una citta 

Pochlss lmo sono in Italia 
l e opere s lor iche su s ingo lc 
az iende, e si tratta quasi 
s e m p r e di pubhlic .^ioni pa-
dronali , r iccamente celcbra-
t i v e dei vari c inquantenari 
FIAT, Olivetti, HIV. Burgo, 
ecc . Ora potremmo dire* di 
avere una storia dol lc Heg-
giaiio, poiclie un libro di 
Sandro Spreafico (Un'indu 
stria, una citta — I) a lu l ino , 
pagg. 451, l ire 5.000) e de-
dicato appuuto alia fabbri
ca che per mcz /o secolo die-
d c il nerbo operaio a Rog-
g i o Emil ia . II g iovane auto-
re ha consultato gli arehivi 
aziendali , i giornali cittadi-
ni e mi l le document! , per 
cui il l ibro e miinizio.so. Sa-
rebbe anclie esauriente , solo 
c'6 una cosa che cgh non da 
capito: pcrehe diavolo le 
m a e s t r a n / e de l le Keggiane, 
durante tutto il '51, abbiano 
occupato lo .stabilitncnto per 
impedirnc la smobilita/. ione. 
N o n avendolo eompre.so, di
sapprove una de l le piu cc-
lebri lotto opcraic del dopo-
guerra, e perde ogni rigore 
s torico sui tempi a noi piu 
vicini , (rasformando gli ul-
t imi quattro capitoh in una 
Jnvettiva anl icomunis ta . 

Peccato . II l ibro infatti 
scorre Iiscio dagli inizi del 
seco lo fino al s ccondo dopo-
guerra. A n c h e s e l'attenzio-
n e maggiore v ien data a l le 
v i cende finanziaric c produt-

Notizie 

# ECCO L'ELENCO DEL-
LE OPERE piu venduto not 
eorio delta setlimana. I nu-
merl I ra parenlcsl Indlcano 
tl costo che to stesse opere 
occupavano nella classifies 
dell'ultlmo noliilario. 

NARRATIVA 

1) Kawabata, c Koto », Riz-
zoll (1) 

1) Updike, c Copple * , Fel-
trlnelll (3) 

3) B a i s a n I, c L'airone *, 
Mondadori (2) 

4) Alvaro, t Domanl i , Bom-
planl 

5) Kazan, < II compromes-
*o ». Ferro (5). 

SAGGISTICA E POESIA 

1} Monlanelfi-Gervaso « L'l-
tatia dclla ConUorifor-
ma >, Rbzoll (1) 

2) Slk, c La verita sutl'econo-
mla cecojlovacca >, Elas-
Kompass (2) 

5) Masfnl, t Storia d e g 11 
anarchic! italianl », R i i -
zoll 

4) C « r 11 e r, * La seconda 
guerra mondiale », Mon
dadori (4) 

5) Ceram, c I detectives del-
I' archeologia », Efnaudi 
(3). 

La classifies e ttala com-
pilala su dall raccolli pres
to le librerie intcrnazionali 
Di Stcfano (Genova); Inter-
nazlonale Hallas (Torino); 
Internazionale Cavour (Mi -
lano); Catullo (Verona); Gol-
donl (Venerea); Infcrnazlo-
nale Seeber (Firenze); Uni-
versltas (Trieste); Cappclll 
(Bologna); Modernlssima o 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Latcrza (Bar i ) ; 
Cocco (Cagliari); Salvatore 
Fausio Flaccovio (Palermo). 

# ENCYCLOPEDIE DE LA 
P L E I A O E : nella collezlonQ 
diretta da Raymond Que-
nau 4 uscito in quesll gior-
n| un volume inlitolato « Le 
Langage > sotfo la direzione 
dl Andre Martinet. I I libro 
fa it punlo sullo stato allua-
le delle rkerche sui linguag-
gio • vuole essere una indi-
cazione circa le vie aperte 
dallo studio del linguaggio. 
• Mercoledi 19 febbraio alle 
ore 21,30, al Centre/ R/zzoll 
di Via Veneto 14, a Roma, il 
professor Franco Ferrarotli 
• I'on. Lon's Foiiuna pre-
senteranno < I separall » dl 
Gabriella Parea, un Jibro-ln-
c West a sulla condiiione del 
coniugi e sulla condiiione co-
niugale oggi in Italia. 
# Lunedi 24 febbraio alle ore 
I t , all'ambasciata delta Re> 
pubbtica Popolare di Polo-
nia, a Roma, avra luogo un 
Incofltro con il professor Wl-
told Lukaszewicz, rettore 
dell'Universita Copernico di 
Torun, ordinario di storia 
polacca ed universale del 
X I X e X X secolo, membro 
del Consigllo superiore del-
ristruzlone, e con it doffor 
Jenry Feliksiak, redattora 
capo del quotidiano < Sztan-
dar Mfodych > (Bandiera del 
giovani) d) Varsavia. 
0 l | IS febbraio si e Inaugu-
rata al Tel Europa, Via 
Reggfo Emilia 22 a Roma, 
la moslra personate dclla 
pillrice Ida Bonanni Annone. 

l ive — cioe alia storia del 
capitalc — e attcnta la ri-
cobtru/ione dei movimenti 
sociali alle Hcggianc e a 
Reggio. Una cilt.i che lino 
al '19 fu .saldamente in ina-
no ai riformisti politici 
(I'rampolini, Zibordi) c al 
riformismo sindacalc dclla 
Camera rlcl lavoro, vedeva 
nella fabbrica un territorio 
difficiJfnente espugnabi le . 
Nol 1907 ad esempio , gli 
operai dec isero con un re
ferendum di prolungare lo 
sciopero che avevano attua-
to spontaneamente e cho, 
secondo il s indacato, dove-
va cessare poicl ie s'era otte-
nuto quanto r ivendicato al-
1'inizio; invece si s trapp6 
molto di piii. Gli sc ioperi 
improvvisi d ivennero una 
regola, al le Reggiane , per la 
crcscita in fabbrica di un 
gruppo social ista tntransi-
gente il quale , contes tando 
il moderat istno polit ico-sin. 
dacale chu arnmorbava Reg
g io ICmilia, era ormai giudi-
cato dai riformisti « una ve
ra ossess ione ». La combatti-
vita d e l l e Reggiane si svi-
luppo e si politicizzo: nel 
1019, uno sc iopero di ben 52 
giorni e una manifestazionc 
contro 1'assassinio di Rosa 
Luxemburg d iedero un con-
l e n u t o operaio aU'inaspctta-
ta vittoria sui riformisti , ri-
portata dai massimalist i rcg-
giani chu avevano meri tato 
un c log io di Lenin. 

Quando i riformisti , su 
iniziativa del la Camera del 
lavoro, trattarono nel '20 il 
riscatto de l le Reggiane per 
Irasformarlc «n cooperativa, 
qucsta s ingolare « lappa ver
so il socialism!) > fu bocciata 
dagli operai con un referen
dum l enuto durante un'as-
semblea . 11 segretar io del la 
Camera del lavoro accuso il 
comunista Terracini di aver 
loro « imbott i to il cranio »; 
poco prima, anche Gramsci 
aveva respinto un' inuiat iva 
analoga, partita da Agnel l i c 
favorita da GioHtti. L'utopia 
cooperativa dei riformisti 
costitui tra l'altro, a Reggio, 
uno dei molivi del la scarsa 
rcsistenza aMasc i smo, il qua
le invece trovd vita dura 
proprio alle Reggiane , dove 
alcuni scioperi miscro in 
diffirolta il s indacato cor-
porativo un po' c o m e prima 
avevano ratio per qtiel lo ri-
formista. 

La politica industriale del 
fasc ismo c trattata nel libro 
con inle l l igenza, c o m e pri-
mo maldes lro tentat ivo ca-
pital ist ico di pianil ieazione 
nel la crescita del profitto e 
di compress ione autoritaria 
del salario, da parte de l lo 
Stato. I capitoli sul la spiuta 
al le concentrazioni , sull' in-
tervento diretto de l lo Stalo , 
sui consorzi di se t torc e sui 
boom prebe lhco — c h e im-
pinguo di i.'tili i padroni del
le Reggiane, c o m e nell 'altra 
grande guerra — costitui-
scono forse la parte mi-
gl iorc del libro. Ma quando 
si arriva al dopoguerra, lo 
autorc non mostra piu alcun 
intercsse di s t o n c o verso 
quel la vivaci la polit ica e 
qucl la vitalita classista, che 
gli operai de l l e Reggiane 
tornarono a mostrare ne l le 
loro lotte fra il '46 e il *50. 
(Signil icative, fra queste , le 
calate in piazza per affron-
tare gli studenti cho mani-
festavano « per Trieste »: 
quant'aequa e passata. da al-
lora! ) . 

Temiamo c h e il differcn-
tc a l l e g g i a m e n t o deH'auto-
re verso il periodo prefasci-
s ia e verso que l lo post-bel-
lico, d e r i \ i da puro antico-
muni smo . s e m b r a que.sto il 
mot ivo per il quale da ra-
g ione al padrone nel dete-
stare il Consigl io d: ge»tio-
ne, e da torto al PCI per 
tutto quanto di sgradevolc 
ai padroni succcdeva al le 
Regg iane c in Regg io Emi
lia. La stessa combatt iv i ta 
operaia v iene prc^cntata co
me causa de tcrminante dcl
la cri.si, da imputare invece , 
e.^>cnzialmcnte, a una stolta 
gest ione a / iendalc culmina-
ta in un f a l l i m m t o . Infatti, 
cguale combattivita contrad-
diMtngucva f a b b n c h e lo qua
il enncro tutt'al ire fortune, 
per il capitalc. 

E qu.mdo si g iunge al 
dramma, quando le Reggia
ne, anche per colpa dei mi-
nistri chicdono migliaia di 
l icenziamenti c gli operai si 
instal lano ne l lo stabil inien-
to cominciando da soli a pro-
durre il tratloro « R 60 » fra 
la solidarietii generale , San
dro Spreafico non sa veder 
altro che lomonialor i e so-
bi l la ton da un lato, e dai-
l'altro i « disgra7iati prota-
goni.«iti di una lotta as.-ur-
da ». Uclla battagba inRag-
giata per salvaro la fabbri
ca — famosa nn t empo per i 
carri ferroviari, poi per i 
proiett i l i , poi per gli aerei 
e inf ine per gli attrozzi agri-
coli — Spreafico v e d e sol-
tanto il dato economico (ma-

garl d i scut ib i le ) e non quel
lo polit ico, c h e in ogni caso 
mise in stato d'accusa la bor-
ghesia italiana. Irriderc alia 
ges t ione operaia de l l e Reg
giane , in quel la situaxione, 
e sc iocco c o m e irriderc al-
I'intcrpretazione marxiana 
del valore: non si tratta di 
cscogitazioni economiche uti-
li al capital ismo, bcnsl di 
sce l te politic-he che potcva-
no so l tanto fun/ionargli con
tro. 

Comunque, anche Sprea
fico 6 costretto a registrare 
una spiegazione assai atten-

Cristianesimo 
senza Cristo? 

Masina, Morra, Suenens, Gonzales - Ruiz e Diez-Alegria 
aprono il diseorso sui rapporfo fra cristianesimo e rivo* 
luzione, fra cristianesimo e capitalismo e sulla disponi-
bilita del cristiano per cosfruire una sociefa socialista 

dibile, circa 1'epilogo avuto 
da qucl la grande battaglia: 
il governo dc non voile sal
varo le Reggiane poiche vo-
leva eolpire il « comunismo 
reggiano » lasciando gli ope
rai nella fabbrica occupata 
come < un topo nella trap-
pola ». Displace pertanto che 
malafcdc c faziosita muti l ino 
un libro da cui poteva venir 
fuori davvero la storia at-
tendibi le di una grossa fab
brica che , vedi caso, oggi 
v iene ricordata per cio che 
1'autorc condnnna, piu che 
per quanto l ' imprenditorc (il 
conte Caproni) vi fahbricd. 

Aris Accornero 

Tra l prohlemi 
del no=itro teni|K> 
del i.ipporto tra 
e nvo/uzione. tra 

piCi ftisru^1;! 
ti^ura i| icllo 
cri.iti.iiiosiiiio 
cri.-ttiHiie-.imo 

e caintalismo. donde [x>i. (w^.e 
I'aitro deJIa di->pombjlita ''''' 
cristiano IKT costruire, in colle 
gaatento con altre forte clie 
per.wfiuono gli btessi obiettivi. 
una society socialista. 

Alio svilupiw del diseorso su 
qucsta prohlcmatica. st'nipre piii 
attuale. danno un contributo m-
teresiante fiiuttro saggi di au-
tori diversi IMasiria. Morra. 
Suenens. (ion/ales Ruiz. Diez-
Alccna) raccolti sotto il titolo 
CnstiaiiPsmto senza Cr'sto? e 
pubblicati da Cittarfella K'htrice. 

II saj.'ijio del t'esuita Die^ Ale-
Rna Uhe ui-cuna dottnne p,>Ii-
titlie e sociali allUniversila 
Gre^oriana di Roma) e. forie, 
il piu attinente al tetna e<i an 
che il piii avaii/dto .sui piano 
della nc-erca e delle indica/ioni 
che ne denvano L"im[K'j?no del 
cnstiano per favorire la pro-
mozione utnana viene affcrmato 
anche dagli altn anion: in par-
ticolare il teologo spagnolo Gon
zalez Ruiz attnbuisce alia spe-
ran/a nell'avvento del regno una 
forza stimolante perchd ncssu-
no creda che il processo dialet-
tico deU'evohizinne urnana piom-
bera da solo da] cielo, ma c es-
so d qualcosa che deve essere 
operato in seno alia storia». 
Anche per il card. Suenen'5 non 
avrebbe sen^o un cristianesimo 
che non Tosse * at se-rvizio dello 
sviluppo integrale dell'iiorno, al 
la avanguardia del progresso 
umano >. Alia stessa concius-,o-
ne. con altre consi<ierazioni. per-
vengono anche Morra e Masi
na. ma ci sembra che D:ez Ale-
gria affronti con maggiore im-
pegno di ricerca e di argomen-
taz.iont il problema di cui par-
lavamo allinizio. 

Dopo aver sgombrato il cam-
po dalle affermaziom di chi vor-
rebbe un cristianesimo ridotto 

a rlvoluztone sociale e di chi 
lo concepisce solo in chiave 
escatologica (chi aspetta una 
salvezza trascendente). il noto 
gesuita. nfacendosi agli Atti de-
gli apostoli e alia lettera di San 
Paolo ai Romani. corfclude che 
se « il nostro monfio e ingiusto 
(profondamente. sostanzialrnen-
te ingiusto) e non solo in ra-
gione di atti individual) di m-
giu^tizia. ma in ragione di in-
giustizie di tipo stmtturale ». ne 
consegue che il cnstiano e non 
puA accettare di restare instal-
lato irremissibilmente nella m-
giustizia sociale. incompatibile 
con una vita neH'amore >. 

Il cnstiano, al contrario. deve 
oporare per contribuire a rea-
lizzare la nvolijzione (che non 
d semplice evoluzione) delle 
strutture: «Nella hnea della 
storia della salvezza. I'avvento 
del regno e una rivolu/ione. la 
nvoluwone centrale della storia. 
non un fenomeno evolutivo. ma 
una rottura. che co^tituisee per 
gli uommi una chiamata impe-
gnativa. di fronte alia quale bi-
sogna dare tl tutto per il tuk 
to». Ed aggiunge: « 11 cristia-
nesimo non e una religione di 
evasione. ma di incamaztone» 
e lo scopo di tutta laziooe del 
«cristiano autentico e coeren-
te» e di favorire a tutti i livelli 
la promozjfne umana. 

Dopo aver osservato che rt-
voluzione non signiflca necessa-
riamente violenza (piuttosto *un 
certo cristianpsimo predominan 
te e molto incline alia vi'>lenza 
alia lotta bellica antinvolu/jo-
naria e piu lo era quando Mars 
parl6 di religione come stru-
mento di aliernzione»). Diez-
Alegria passa a sostenere che 
il cristianesimo (citando gli 
Atti degli apostoli e la lettera 
di S. Paolo a Timoteo e ai Co-
nnti). proprio perch£ pone I'ac-
cento sui beni soaali come be
ne nrimario. non puft accordar-
si con il capitalismo moderno 

animato dai < desideno lllimita-
to di lucro, dal)'a-;pirazione il 
limitata ad avere «morc piu 
cose >. N6 vi pud essere accor-
do tra «l ideale di vita della 
society opulenta e 1'ideale neo 
testamentano (evangelico), te-
nendo contp del diseorso paoli-
no ("Per me io non ho deside-
rato largento ne I'oro ») e del 
detto di Gesu: "Non e tanto 
gioioso tl prendere quanto il 
dare" >. 

Del resto nella Caudium el 
spes del Vaticano II e detto 
chiaramente che la comunitii 
cristiana deve rendere possible 
I'esistenza di operaton econo
mic) capaci di creare ricchez-
za ma con spinto coscientemen 
te sociale di servizio a tutti. 
invece dell'individualistico atteg-
giamento di lucro personate, di 
brama illimitata di avere cem-
pre di piu. 

La conclusions a cui Diez-
Alegria perviene circa il corn-
portamento del cristiano e la 
seguente: <Promuovere col pro
prio atteggiamento nvoluziona-
rio (nel senso religioso ma tn-
carnato della religione di amo-
re e di giustizia) la possibilita 
di realizzazione di una rivolu-
zione sociale e storica. senza 
la violenza delle armi ». anche 
se. t nella maggioranza dei ca-
si. una guerra nvoluzionaria. se 
pcnsiamo alia sua giustificazifr 
ne fn ragione dei fini, risulte-
rebhe molto piu giusta di una 
guerra interna/.ionale tra due 
potenze di potere simile >. 

Nel travagho del mnndo cat-
tolico (soprattutto italiano) i 
saggi che qui abbiamo menzio 
nato. e in particolare quello di 
Diez Alegria. rapp-esentano un 
contributo stimolante per la ri
cerca di un'azione comune che 
interessa anche noi per il nn-
novamento prof^ndo della socie
ty in cui viviamo. 

Alcesfe Santini 

La sirena indifferente 
di Galve 

Mostre a Parigi 

Una 
retro-

spettiva 
dedicata a 
Mondrian 

Si e aperta al Museo del-
VOrangerie una grande re 
trospettiva dedicata a Mon 
drian. L'esposizione — su cui 
ci soffermeremo piu dettaglia-
tamente in un prossimo arti-
colo — e la prima dedicata 
a quest'artista. in Francia. 
Essa comprende un centmaio 
di opere, provenienti da Mu-
sei olandesi. americani. sviz-
zeri e da numerose collezio-
ni private. La mostra e illu-
strata da un dettagliato ca-
talogo. con una brillante in-
troduzione di Michel Seuphor. 
il piu noto critico dell'astrat-
tismo. e che fu amico e so-
stenitore di Mondrian negli 
anni difficili del sogginrno del 
pittore olandese a Parigi 

Al Museo d'Arte Mnilerna. 
per la prima volta tutta I'ope-
ra di Hartung 6 nunita in 
una vasta retrospettiva' cir
ca 150 tra dipinti. gouaches. 
pastelli, disegni. tessuti. 

• • • 

II Salon « Grands et Jeunes 
d'aujourdh'hui > (Mus6e d'Art 
Moderne de la Villei conti 
nua ad annoverarsi tra i piu 
noti Salons della stagione. 
Tra questi, e forse il meno 
« orientato * e il pin neutrale 
rispetto al «Salon de Mai ». 
accusato spesso di faziosita e 
« esprit de chapelle » ma che 
ha a) suo nttivo I'alto livello 
generale. a « Realites Nou 
voiles». gia ,roccaforte del-
I'astrattismo gcometrico o alia 
t Jeune Peinture ». legato a 
precise scelte politiche oltre-
chd estetiche. Cio che vorreb 
be essere un mcrito per 
t Grands et Jeunes > si ri-
vela in realta il suo Iimite: 
in nome deH'obbiettivitA, que
sts pletnrica e farraginosa 
ras^ogna cho dovrebbe rispec-
chiare una neutra « gpografia 
artistica ». sta piuttosto a di-
mostrare l'anacronismo di una 
istituzione. e i limiti inevi-
tabili del valore di obbieiti-
va testimnnianza cbe il Sa
lon vorrebbe avere. 

In occasione del ferzo ccn-
tenario dclla morte di Rem
brandt. e annunciata una 
grande esposiziorte al Louvre. 
Nel frattempo la Bibliotheque 
Natinnnle. che conserva un 
eccezionale insieme di ind-
sioni del maestro, ha inaugu-
rato una interessante esposi 
zione. con 24 preziose opere 
di RMTibrandt e con un 
r omaggio » al maestro olan 
dese; una scelta di incisioni 
dartist i moderni si affianca 
cos! alia sua opera. Vi com-
paiono celebri nomi: da Pi
casso a Mird. Max Ernst. 
Chagall. Masson. 

a • • 

Si apre all'fnsfitut Neertan-
dais un'esposizione dedicata 
ai paesags:isti olandesi del 
XVTI secolo. Oltre a Rem
brandt. la parte centrale del
la mostra e dedicata all'ope-
ra di suoi allievi. vi com 
paiono. tra gli altri, di-egm 
di Van Goyen. Pie'.er Molijn. 
Cuyp, J. Ruisdael: la mostra, 
come gia altre organizzate 
precedentemente daljo stesso 
Istituto. presenta un partico
lare intercsse sia per l'ecce-
zionaie qualita del materiale 
presentato. che per la serie-
ta e il rigore della realizza
zione. 

I. m. 

4fc Mostre a Roma 

I guerrieri di Edouard Pignon 
Piu dclla meta dei cen-

(o acqiiarclli prcsentati da 
Kdouard Piunon a Parigi. nel 
'63. Mino ora e.-posti a Itoma 
(gallenn « La nuova pc-a »). 
bi tralta di vjna/ ioni . di5C«>n 
tinue quanto a valore pla-tico. 
nello stue violcnto e gestuale 
rit ll.i piuurn di segno del Pi
gnon r»>st pica.ssi.uK). <ii quat
tro esscnziali moti\ i pla>tici: 
c teste di guerneri >, < uommi 
di guerra ». < combattimenti di 
galli > e < tuffaton >. Nel cata-
logo. che conticne scritti di 
Jean-Louis Ferrier. Jacques 
Michel. Raul-Joan Molin c An-
tonollo Trombadori. un estratto 
dai libro del pittore « La ncer 
ca della venta » (1?>O6) aiuta 
a comprendrre le ragioni ide<"> 
logiche e umano cbc ?tann*i 
riirtro qucsta scrie di acqiia
rclli 

< II pittore >. dice Pignon 
« ha bi^ogno di \ iolcnza, per-
chd ha bisogno d'una venta 
senza vie traverse, senza op-
portunismo. Una verita camuf-
fata, mormorata. diventa spes
so incomprensibile. insoppor-

tabile per le gencrazioni pros-
sime o future. Occorre ac
cettare e salutare la xiolenza. 
M.i qucsta \iolenza cimno^i) 
alia verita. occorre impiciarla 
per la lott.i di conqui^ta. N . o 
c.-i.-tono vent.'i ticlle e fatte 
O.'-c^rre aprxiccarsi a!!'o--5cr 
tazione ih-cYi a l tn . di tuiti cb 
altri Q'.ic.«-ta os^cr\a/:i>ne vi 
permette di andare verso La 
realta con una cono.-cenza 
che \ i fortifica ma che hi>.-> 
gna al tempo jtcsso gettarc 
a mare. 

Edouard Pignon: 
guerriero », 1968 

c Tutta la vita deve essere 
consacrata a questa conquista. 
che fa del pittore un artef.ee 
n i o . . . ». Parole chiare e uti 
li ben al di la dell e=rHrien?a 
pitlorica. Come pittore. alia 
vir>kn?.i b,-irghc<:r c impcnali 
sta Pi£rr>iin tenta di opr>irre 
uno -tile violcnto e. da qtu.-ti 
nsultati. 'o scontro si profila 
incerto assai. Ciascuno di que 
sti (oiYu ad cccezione di quelli 
coi tuffatori che sono forma 
di una immcrsione nella na-
tura, e la mctafora d*:ina bat
taglia bc'tialc. Tale senso di 
battaglia si coglie meclic quan
do molti disegni sono ravvi-
cinati a fare p«ircte (cosi, for
se. s.irchho stato m e d i o pre 
5cntarli) E bi.<ogna dire d ie 
l'assen7a di pitture p;u tipiche 
f drfm:tivc non enn^cnie al 
pubbheo di valutare meglm 
il contributo di Pignon alia 
pittura franccse degli anni ses 
santa. 

n segno, visionario e dina-
mico. quasi fosse l'ago poeti-
co d'un uomo iperscnsibile ai 
movimenti della storia, trac-

Edouard Pignon: 
guerriero », 1968 

c Testa di 

cia nelio spazio del foglio il 
grafieo di grandi c tragici 
movimenti distribuiti per tutto 
b spazio tempo che la mente 
del p:ttore pud sondare. I fo-
ch p:u intcressanti sono. for*e. 
qsjflb con i vo!ti di gucrne 
ri Volti ?tra\vMti in una furia 
di segno o>lorp e clio. pure 
nella dissoUmonc ;nf<>rmalo 
serbano un rtisecr.o di ma-ehe 
ra grcca. I precedenti dello 
stile informale di Pignon van-
no ncercati necb olivi e nelle 
vendemmie degli anni cinquan-
ta, e si tratta di precedenti 
impensabih senza la pittura 

cestuale-informale di un De 
Kooning.-di un Pollock, del 
gruppo Cobra tcomunque poco 
nfenbil; . mi scmhra. all infor
male della «Scuola di Pa 
ngi >). 

il voito. neU'espressione di 
violenza. vtene smembrato da 
Pignon per tutto lo spazio del 
foglio senza pero distruggere 
il scn?o umano. C'e qualche 
raro foglio dove i frammenu 
del voito sono tcnuti assieme. 
quasi con energia mistcnosa. 
da quello che si direbbe l'ulti-
mo alito umano o i ultimo fi!o 
di razionalita. E' possibile an
che che questi fogli informali 
di Picnon. almeno nella mi-
sura in cui possono ancora 
dirsi * p'cassiani », siano la 
cnn^ecu« 117a c-strcma di quel 
modo di c scntire » il mondo 
rhe faceva dipingere a Geri-
cault !e n.-iture morte di mem
bra urnane e che stravolceva 
in forme di tigri i corpi umani 
che Delacroix cominciava a 
disegnare. 

Dario Micacchi 

Rai-Tv 

Controcanale 
GK'STIZIA IN' CRI.SI - Ah-

bianio scntio altre rolte ilti iit'tti 
limiti dvUa ifne Noi e gli altn. 
curatu dai uununlisla amertca-
no Leo W'ollvnJi'irtf m collaho-
razwitC con liruno Ra^ta. 1 A 
teemed cli nueite tiiisnnsstniii. 
tnticramvnte atji'late alle inter-
ii-.tc. rt'niie difiicile V'l.scAto: 
la \twtesa di affrantare com-
JJICSHI problemi .seii2a oprrarc 
una prccisa iccltu e ;.tfiliilire 
una chiara s/raduaturia tia oh 
ariionifiiti cn>a. poi. una tern-
bde Lonju.-ione: ialti'inanza can-
tiniia v ui'lticrimituita <h opi-
mom vane trusfarma quello che 
dovrehhe essere un dihattita m 
un vera e propria cara>eUa; la 
a*<o\uta mancanza di ruerca 
ctclle cuute aei lawmcni dvnun-
ciatt rende. on niiietitc, mnnva 
la denumuf, infine. il coniron-
to con <//i altn pacsi e frammai-
tario c yuperficmle. v. per di 
piu. awiene ipta^t c clu uamai-
te nell'ambito <hl •<taenia coin-
tah*ttci) r uccideutalc » c quindi 
off re una prn.->pvlliva inflate-
rale e fahuta. 

Tuili tpteatt limiti erano pun-
tualmente presenti nella tra 
Miiissione ded'eata alia «crist 
della muiliziu ». 1M cornier te dv\ 

prohlemi e delle o^scrvaztnni era 
enortne; di piu. tutta era ines-
sa sullo .'.-(CJ-SO piano: la man
canza delle aide e d aratuxto 
patroanto. la mafia e le elezta
in dei piufiici. I'tirrelralezza dei 
codici e I'indipendenza dei ma-
Otstrati. e cast via. D'ahra par-
te. dalla de.scrutonc di una s\-
tuai'ione che uppuriva di-o.stro-
sa nnn .si e mai pas->ati all'ana-
li.vi delle cause: duuodociie pate-
la soraere tl saspetto che la 
* crist delta ouisti;m » in Italia 
fn,M> jrutto di pura fnU-a n ope
ra di uno spirita malu/no. E di
re che. qua e la. scmbrava 
arfdinfliim inerifnbile che si 
fjiuiweste- all'analisi del earatte-
re di classe del nostra ordma-
merito oiudiziarto c delle nostre 

lefiiji, cauja prima delta * cri-
si *. .Ma appunto per Quc^to, e-
videntemcnle. di cause si e pre-
/ento non i>arlare aflutto. 

K. tuttaiia. nonostante tutti 
questi aran limiti. alcune ve
nta alcuni dati di fatto illu 
muiaiiti. alcune a.\icrvazwm di 
fjrande nnpartanza. nella tra 
smis.s'io/ii' ci fono ifaft: forse p' r 
merito </c!!o senmparso magi-
sirato (iiunloiiwardo. che del 
prorjrniiiuia fu. alt'inizio. il con 
sidente. liicord'amo. innami 
tutto le acute e .slwnolanft as-
servaztom dello ste.^o Cianlom-
lir/rdo .>.;// dntacra dei onidici 
dalla realta .-acinic; sulla am 
biralcnza delle leaoi (chiarts-
suno Ve<empio dclla * oiutta 
causa »); Mil rapporfo tro ora 
tu.ta patrai into e prucc-^o ac 
cu^atano. Molto interet^aiili an 
che le prcci-p os'-crra^ioiii (ma 
ccco un arnomenta da scduppa 
re che p .^tato. inteve. subitn 
troncata) di I'esee e Cerm'mara 
sui carattere /o.sristo c vi.<cn 
mmatarta del nostra ordniainen 

. to piudiziann e dei »io<trj co 
riiri; ,si e tratlato rli riic.'iiara 
ziani che. ^v-pettiarra, furana 
a suo tempo cltmiufe dai ser-
vizia di TV 7 dedicata all mau 
aurazione dcll'annn nmdfiario. 
A tpiestc e ad altre os*ervaziO 
in, pero. sono ^tatc affiancate 
anctic luimhe fihpp'ichc che ten-
devaua addiritlura ad afferma 
re l'< inei'itnhihtfi » dclln leu 
tezza di "(mi riforma e la in-
conccpdnlttd di quals<asi « espe 
rienza nvoluzionaria -. 

K. del re-to. a neidrnlizzarc 
anclie quel tanto 'ii j;9/cr)iiro cho 
in tpictc puntafa M faccrn 
ttrada «pin<i dt fnrza. lanno 
pron edutn i proqrammhti col 
\ncindo la tra*m<\-,n>'ie ->•«! >e-
coii'Ia canale e in alternativa 
al film, per dc.=titinrlrj al minor 
numero di tclcspettalori patti-
bile. 

g.c. 

Programmi 

Televisione !• 
12.30 SAPERE ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G B %at^{ ( I o a p . , 

13.00 OOOl CAIITON1 AX1MATI 
Sono In programma Htm di Ge'.ss. Marcus c Macskassy 

13.30 TELEOIORNALE 

' . Il' tavnlo. Casino e lo s t iva le . dl Grazlplla Civlleltl: 
rcgia dl Massimo Scaglione 

17.30 TELEGIOR.VALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
DairAntonlano dl Bologna va In onda « Partita dl carnt-
vale >. a cura dl Fernando Rossi 

18.45 LA FEDE. OGGI e Conversazioni dl P. Mariano 

19.15 SAPERE 
€ L'eta della raglone», a cura dl Renato Slgnrta (7" p ) 

19,15 TEI.EGIORNALE SPORT, Cronache Italians. Oggi al par-
lamcnto 

Z0J0 TELEGIORNALE 

21,00 LA GIBIGIANN'A 
Con qufsto dramma dl Carlo l lrnolaul ha Inlzlo 11 cielo 
sui tratro verista Italiano I-a riduzlnnc televislva dl Edo.ir-
do Anton e Flamlnio Ilolllnl t- dlrctta da Holllnl. Inirr-
prrtl, tra ell alirl: "Lulffl Monllnl, Lerta Necronl. Mar'sa 
Travrrsl. Marin EPllriani. II racconio della tlllllcilo rel.i-
zlone d'amore tra due glovanl prrmette al srande aumre 
mllancse dl dr<;crlvere. con tonl anche a«prl. II nmtirln 
della citt.i In svlluppn (slamo alia flnr di-Il'SOO). cnnir's-
socuato ilallasccsa drlla borghrsia e d^lle protondp dii-
forenze tra poverl e rlcchl 

22,40 OBIETTIVO IN AZIONE 
E' una Dcostruzlone basata su rotografle. II dncumenta-
rista tnglese Peter Jones rlevoca la vita dl una \ecchia 
cittadlna. Utiltby. 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
19.00 SXPERE 

Corso dl tedeseo 
21.00 TEI.F.GIORXAI.E 

21.15 CORUIALMEVTE 
Snno In programma due gervlzl: uno sulla «=uperitl7lone 
a Mllano (si parlerA del lennmrno Oel « maghl »). I'aJlro 
sul prohlemi di nn quarjiere nuovo alia penferia dl Roma 

22.15 niSCO VERDE 
Nel programma di stasera cnmpalono alrtinl glovanl attorl 
napoleianl. itnpegnati a recitare una ciassira larsa dl 
Antonio Petlto. e una soubrette. Ermanna BcrU, che sem-
bra essere assal brara. 

Radio 
NAZIOXALE 

GIORVALE RADIO: ore 7; 8; 
10: 12: 13; IS: 17; 20; 23 

7.10 Musica stop 
8.30 Le canzoni del maulno 
9.00 Incontrl cun dunne e paesl 
9.(16 t'olonna musicale 

10.05 Le ore della musica 
lU l l Lna voce per vol 
12.05 Contrappunio 
13.15 Glallo su glallo 
13 30 Le piace 11 classlco? 
14.00 Trasmissionl regn>nall 
14.45 Zibjlrtone Italiano 
15.45 I n quarto d'ora dl novltA 
16 00 Prosramma per I ragazzl 
16.30 11 salinario 
17.05 Vet \oi cio\anl 
18 00 II dialogo 
19.13 Sissj. la rtt\ina imprrairice 
13.10 Luna-park 
20.15 I a nslia del recgimcnto 
Ji.15 Mutica da hallo 
21 00 OSKI ai l*arl.imrmn 

SECONDO 
f.lORNMF. R MHO: ore 6.30; 

7 3d; 8 30. 9 10; 10 10: 11.10: 
12.15; If 30; 11.30; 15.30; 
16.1(1: 17 30. U.30. 19.30; 21 

6.00 Prima di cnminriare 
7.13 Hiliardmo a tempo di mu-

stra 
8.10 Menorl l'orehestra 
9.09 Come e perch* 
9.40 Interludio 

10 00 l.'nomo che imo 
10.17 Caldo e freddo 
10.40 Chtamate Roma 3111 
12.20 Trasmis*lonl rrcionall 
13 oo I.a chlacrhierlna 

13.35 
14 00 
14.45 

15.15 
16.35 
17.10 

17.35 
18.00 
19 00 
19.50 
20 01 
21.10 
22.10 
22.40 
21.00 

9 25 
9.30 

101X1 
11.15 

11.45 

12 20 
13 on 
13 V5 
14 30 
15.30 
17.15 
18.00 
18.30 
18,45 

19.15 
20.15 
21 00 
22 00 
22.13 

II senratitolo 
Juke-box 
Appuntamento ron I* no
stre rantonl 
Gio\ani rantanti Uriel 
Lo spazio mutirale 
1 e canrnni dl S»nr*»o 
1969 
Classe unlca 
Aperillvo In roaslca 
Ping-pong 
Punto e virgola 
Ferma la mint CM 
I due tanclulll 
La rhlarchirrina 
Nascita dl una musica 
Cronache del Mrzzogiornn 

TERZO 

rtianra Cappello 
C Ilehuss\ 
Concrrio di aperturm 
M'i*>che pT strumenfl x 
nam 
C.intate dl Alessandro 
Scarlatti 
MuMche itallane d'oggi 
Intermrzzo 
Itinerar) operlsrlri 
II Di«ro in veirlna 
Concrrio sinfonico 
F Tarrega 
Nntizte del Tcrxo 
Musira lecgera 
Co,a mangeremo nel due-
mila 
Concerto dl ognl sera 
Dialoco drlla m n n d 
Mu«ica fuort schema 
II Giornale del Terzo 
Ruisia delle rivlste 

VI 3r.<«S"AI.l \5IO: «1 due lancinlll . dl Marino Morrttl <*r 
rondo ore 21.10) — E* II prinio epi«.id o della rjduzioii* 
radtofonira del rnmanzo dl Morem I. .idatiamrnio e ill 
.\dollo Mnriconl. la regia di 1 mherio ltrii> d<ito. recuan< 
tra gli altrt. Dauiela <:<icgi e Roberto <he\.i|lrr F. M 
\lcenda di Mlmiru e Santino. il cu> rappnrto. srgun.^ dallo 
nel tempo, £ segnato da alterne tra\ctsie Mimma c>im e 
ronsuetudlne del prrsonaggl trmminili di Morem si arrei-
tare le dlfficoltA con rav<rgnazlonr ma con dignitA. <antmo 
Invece, si lasrla enrromperr. II romanzo e tlplco dl una 
« poetlca del sactlftelo * tutla plccolo-bor<hrse. che \ a cri 
tlcamente comprrsa come reazlone al dannunzianesimo e 
alia mllomanla fascist* (« I due fanclulli > e drl 1J21). 
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