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Storia 

La recenfe opera di Collolti: un libro che si fa palpitante politica 

Dopo gli «anni neri» 
uno spiraglio 

per le due Germanie? 
Un problema che non pub essere avviato a soluzione senza il ricono-
scimento della Repubblica democratica tedesca - II discorso del nuovo 
presidente della RFT, Heinemann, e un sintomo significative del muta-
mento di clima politico - Due tipi di sviluppo economico e politico a 
confronto - Le forze dell'opposizione extraparlamentare*. una speranza 

Mostre a Roma 

La citta di Jacques Monory 

L'universo delPassassinio 

BERLINO, aprile 
La Gormania Occldentale dl 

oggi non 6 piu certo quella 
dei tempi di Adenauer e dl 
Ehrard. Non 6 nemmeno piu 
quella della vigilia dell'assas-
sinlo dl Benno Ohnesorg, 11 
giovane students di teologia 
assassinate nel giugno del 
1967. Ma — e potrebbe sem-
brare paradossale — c*e persi-
no qualcosa di nuovo nell'at-
mosfera politica rispetto alia 
vigilia dell'elezione del nuovo 
presidente della Repubblica 
Gustav Heinemann. C'6 una 
vivacita nuova, pare quasi che 
la soclaldemocrazia abbia ri-
trovato un po' di vlgore nel 
porre probleml polltlci quali 
il riconoscimento della RDT 
o la ratificazlone del Patto dl 
non dissemlnazione atomica. 

Heinemann, senza quasi at-
tendere che finlsse il battima-
ni seguito all'annuncio dei ri-
sultati della votazione al Bun
destag ha dichiarato grosso 
modo che la Germania a/reb-
be fatto bene a riassumere 
una sua liberta all'infuori del 
blocco atlantico. Una sua vec-
chia tcoria che gli costo il 
posto di ministro degll Inter-
nl sotto Adenauer che lo iso-
16 anni fa dalla vita politica 
sino a quando vi rientrfc con 
in tasca la tessera soclalde-
mocratlca. II ministro degll 
esteri Brandt ha ripreso in 

tnano la sua vecchla tesi del 
riconoscimento delle frontiers 
dell'Est, l'Oder-Neisse che ave-
va agitato le acque al con-
gresso di Norimberga l'anno 
scorso, e contro la quale oggi 
soprattutto la CSU, l'ala de-
stra del partiti dellTJnlone De-
mocristiana, spara a zero con 
reiterata violenza. Insieme s o 
cialdemocrazia tedesca e par
ti to liberale hanno riproposto 
con decisione l'intera questio 
ne del riconoscimento della 
Repubblica Democratica Tede
sca. E ' insomma tempo di po
lemics . E ' vero, in autunno 
si terranno le elezioni politi-
che general!. Vuol forse dire 
c i6 che tutto accade solo per-
che i partiti hanno strurmmta-
lizzato alcunl temi e 11 agita-
no in funzione puramente 
elettorale? Ci sentiremmo di 
escluderlo. 

Vogllamo dire c loe che si 
tratta di temi reali, di temi 
vasti, non problemi soltanto 
tedeschi, m a di valore e di si-
gniflcato intemazionali che 
non possono essere limitati a 
questa o a quella campagna 
elettorale. Insomma qualcosa 
di nuovo e'e oggi nella Germa 
nia Foderale rispetto a ieri. 
Senza con questo fare! pren-
dere da facili ott imlsmi, va 
riconosciuto tuttavia che oggi 
trovano luce e un posto quel 
probleml che ebnero radici e 
ferment! negl! anni passati 
anche lontani. 

Si provi per esemplo a ten-
tare una ricostruzione della 
atoria delle iniziative per il ri
conoscimento giuridico della 
esistenza di due Stati tedeschi. 
Quanti sforzi, quante poleml-
che in anni e anni di batta-
glie politiche e quanti errori 
da part© della Germania Fede
rate, non so lo sotto Adenauer, 
nel tentativo di cancellare la 
esistenza di uno stato che si 
andava, anche se faticosamen-
ta e in mezzo a difficolta 
enorml, aiTermando come una 
nazione nuova di lingua te
desca! 

Oggi per la prima volta in 
Italia e possibile leggere la 
gtona di vent'anni delle due 
Germanie. L'opera di Enzo 
CoHotti, c Storia delle due Ger
m a n i e * (Torino Einaudi 1968 
pp. XXV. - 1122, L. 10.000) col-
ma quella che in Italia era 
una grossa lacuna. Da noi la 
attenzione e l'interpretazione 
delle questioni tedesche e di-
scontinua. Si e preferito tra-
durre e non sempre le cose 
migliori. Mentre ora ci si tro-
va di (ronte un'opera ricchis-
sima, particolareggiata e mi-
nuziosa che senza disperdersl 
e frammentarsi, ci da un qua-
dro quanto mai articolato 
della « questione tedesca ». 

Vogliamo dire che e un'ope
ra di storia, scritta da uno sto-
rico che ha note vol! f recce al 
cuo arco, ma nello s tesso tem
po ser»2a nessun intervento 
de/ormante e d'altra parte sen

za nessun freddo distanzla-
mento, anzl con una parteci-
pazione pienamonte politica; 
un'opera quindi che ci inse-
gna a ritrovare la genesl di 
molti aspetti della vita poli
tica icdesca dl oggi, che sem-
brerebbero avere — e non 
1'hanno — una scaturigine im-
prowisa , essere — e non so-
no — senza radici nel passa-
to. II libro si ferma al 1%7 
0 agli albori del 1968 dopo es
sere partito dagli ultimi mo-
menti della guerra antinazi-
sta, non affronta gli sviluppl 
odierni dei temi che in que
st! giorni sono ridiventati ar-
gomento quotidiano dell'Infor-
mazione, della polemica e del 
dibattito politico in terra tede
sca, dentro i confini delle due 
Germanie o fra le due Ger
manie. Eppure il libro dl Col-
lotti sembra suggerire gli 
sviluppi scaturiti dal filone 
centrale di questa storia, cioe 
il rapporto prospettico fra le 
due Germanie (senza volerc II-
mitare i! libro soltanto a que
s to aspetto) . 

II tema e 1 problemi sono 
infiniti, e la fatica che un li
bro di questo genere pu6 co-
stare, si comprende scorren-
do le note e la bibliografia 
originale, ma non solo tede
sca. Perche Collotti, fra una 
prima e un'ultima parte gene
ral! e comuni ha suddiviso 
il libro in due sezioni fonda-

mentali dedicate l'una alia Ger
mania Federate, l'altra alia 
RJ5.T. E nell'una e neU'altra 
vengono affrontate le questio
ni fondamentali del corso po
litico, economico, culturale, so-
ciale sindacale del due stati. 

II filo della storia delle due 
comunita politiche si dlpana 
cosl quasi parallelamente per 
confluire, alia fine, in con
clusion! politiche che sono an-
cora attuali e sono l'oggi stes
so della questione tedesca. La 
fine della guerra, le decision! 
della coalizione antihitleriana, 
le prime violazioni dei trat-
tati, che hanno voluto dire 
soprattutto la drammatica 
spaccatura di Bcrlino; e quin
di la ricostruzione delle due 
Germanie con due sempre piu 
divergenti criteri, due sistemi 
che si allontanano sempre piu 
e che sono oggi inconciliabi-
li ed invalicabili fino a for-
mare, come dice la pubblici-
stica della R.D.T., due stati di 
nazione tedesca. 

Da una parte la ricostruzio
ne economica affidata ai mo-
nopoli, il riarmo adenaueriano 
e l'inserimento nel blocco 
atlantico; daU'altra l'espropria-
zione dei vecchi proprietari, 
la marcia economica verso il 
socialismo, la creazione dl 
strutture popolari, le riforme 
agrarie ed industriali, una 
scuola rinnovata sulla base 
deirantimperialismo e dell'an-
tinazismo. A occidente una ri-
presa di politica tradizionale 
che ha isterilito la democra-
zia, portandola sull'orlo anche 
formate della dittatura di 
gruppo, a oriente l'obiettlvo 
di portar le masse all'auto-
determinazione ed alia dire-
zione collettiva del paese. 

Collotti, che mantiene sem
pre un atteggiamento estrema-
mente critico e spesso di giu-
sta condanna delle condizioni 
politiche della Germania occi
dentale, non limita critiche 
nemmeno a certi aspetti del
la vita della RD.T.; ad esem-
pio si vedano le osservazioni 
sulla funzione dei sindacati 
nella Germania democratica, o 
si vedano come giudizio di 
prospettiva, le conclusion! con-
tenute nel capoverso finale del 
libro. II che owiamente non 
lo es ime dal mantenere un 
certo scetticismo sulle pro-
spettive e sulle soluziom che 
le forze politiche della Ger
mania Federale tentano di da
re aH'impasse nella quale og
gi si trova tutta la direzione 
pubblica tedesca occidentale. 
Laddove ci sembra queste cri
tiche si accentuino e dove si 
dimostra tutta la miopia della 
classe politica tedesco-occiden-
tale e proprio il punto in cui 
Collotti. con ricchezza di ar-
gomenti affronta U problema 
dei rapporti tra le due Ger
manie. « Il problema tedesco 
non e piu in primo luogo 
quello della unificazione, 
ma quello della coesistenza 
tra l due stati tedeschi, quel
lo soprattutto della ricerca 
di un modus Vivendi che of-
fra anche sufficient! garanzie 
per la sicurezza e la pace nel 
mondo ». 

« S e il problema della riu-
nificazione — scrive ancora — 
non appare risolvibile a bre
ve scadenza, con urgenza si 
pone, vicevcrsa, la necessita 
di trovare un accomodamento 
ed una via di conciliazione fra 
1 due stati tedeschi». Collot
ti sostiene che « la novita del-
l'attuale situazione tedesca e 
rappresentata non gia dal fatto 
che esistano prospettive im
mediate di una politica nuova 
bensl dal fatto che sta pren-
dendo rapidamente piede e si 
va diffondendo la consapevo-
lezza del fallunento della vec-
chia politica ». La crisi dl que
s ta vecchia politica investe 

tuttl i partiti tedeschi occiden-
tali, in primo luogo la DC, 
la principale responsabile di 
quella politica di forza inau-
gurata da Adenauer, l'uomo 
che del resto reinserl i vec
chi nazisti in quello che sareb-
be dovuto essere e non lo fu 
e non lo e. il nuovo appara-
to di un nuovo Stato; ma 
questa crisi investe anche il 
partito socialdemocratlco « il 
cul maggiore realismo e la 
cui maggiore propensione a 
ricercare la via del dialogo 
con J paesi dell'est, e innan-
zitutto con l'altra parte della 
Germania, sono sempre stati 
vanificati dalla mancanza di 
coraggio e di coerenza politi
ca tipica di questo partito >-. 

Eppure i fatti si impongono 
oggi con tutta la loro forza 
di persuasione, ed anche i 
partiti, solitamente timorosi, 
hanno ripreso ad agitare cer
ti oblettivi. 

Quanta distanza ci separi og
gi da quella di ieri, in una si
tuazione certo nuova. estre 
mamente differente dall'era di 
Adenauer, viene nevocato da 
Heinemann cosl: «SI poteva 
vedere, fin dall'inizio, che un 
riarmo tedesco occidentale, e 
l'inserimento della R.F.T. In 
un Patto Atlantico contro la 
Unione Sovietica dovevano ap-
profondire la divisione del
la Germania. Era possibile 
vedere fin dall' inizio che l'or-
dinamento dell'intiera Euro-
pa orientale secondo modelli 
occidental!, cui aspiravano 
John Foster Dulles ed 11 dot-
tor Adenauer, avrebbe incita-
to lTJnlone Sovietica a sforzi 
estremi nel senso contrano, 
includendovi la RD.T. Ci pote
va mai essere una possibili-
ta di Indurre senza guerra 
lTJnlone Sovietica, da gVande 
potenza qual e, a riconosce-
re un ordine europeo, che 
non rispondeva ne ai suoi 
ideal!, nfe ai suoi interessi? 
Anche lTJnione Sovietica ha 
le sue esigenze di sicurezza. 

«Chi non voleva averne ri-
guardo non poteva pervenire 
ad una soluzione delle que
stioni europee. Illustrare e 
motivare dettagliatamente ogg! 
e ozioso, ma ci fu un tem
po in cui tutti coloro ohe ri-
conoscevano questa realta di 
fatto ed esprimevano questa 
constatazione furono diffama-
ti dal cancelliere Adenauer co
me confusionari o traditori». 
La strada della storia da Ade
nauer ad oggi e stata lunga 
e tortuosa come dimostra que
s to libro. Ma dagli anni neri 
del primo dopoguerra, dura-
ti l'arco dl generazionl, si e 
arrivati agli spiragli di oggi, 
con forze che pero sono an
cora quelle di Ieri, seppure le 

Rai-Tv 

Jacques Monory: « Assasslnio i 

Mostre a Milano 

Recalcati e Steffanoni 

Ricerche di una 
pittura di storia 

Antonio Recalcat i : c Piazza Santa Mar ia Maggiore » 

piii vive ed attive s ia a de-
stra che a sinistra, fermo re-
stando il significato tedesco 
di quest i termini di geogra-
fia politica. 

Ma intanto nel processo s i 
sono immesse nuove forze, 
quelle forze deU'opposizione 
cxtraparlamentare, che vengo
no esaminate e soppesate in 
questa s tona delle due Germa
nie. Esse possono forse esse
re considerate speranze per la 
Germania di domani, anche se 
oggi sono ancora so lo for
ze agitatorie. Ma anche esse 
hanno contnbuito non poco a 
sb'.occare una situazione, ad 
agitare temi e problemi nella 
Germania sonnolenta dello 
ovest. 11 tema piii reale resta 
oggi quello del rapporto tra 
le due Germanie. Ecco perche 
Collotti conclude il suo libro 
indicando tre punti, che pos-
s iamo riassumere cosl: 1) ri
conoscimento dell'esistenza del 
due stati tedeschi; 2) ricono
scimento della hnca dell"Oder 
Neisse, come frontiera orien
tale definitiva; 3) inserimen-
to delle due Germanie in un 
sistema dl sicurezza europeo. 
Un libro di storia quindi, di 
una storia che si fa politica, 
di una palpitante attualita net 
momento stesso in cui uno 
dei due stati tedeschi, la RDT, 
Inizia le celebrayionl del pri-
mi ventl anni di vita. Una 
realfa cosl evidente, cosl pre-
gnante. che nessuno potra an
cora ignorarla a lungo. 

Adolfo Scalpelli 

E' ancora possibile una « pit
tura di storia >? La risposta 
non pud essere che afTermati-
va. E non solo per quanto ri-
guarda gli artisti della seconda 
generazione. da Mafai a Sas-
su, da Cuttuso a Francese. 
cosi vivameate coilcgati ai 
temi dellispirazione civile, ma 
anche per quanto riguarda i 
pittori della feenerazione suc-
cessiva, da Zigaina a Guerre-
schi a Ferroni. Del resto. no-
nostante i tentativi dolla cri-
tica piu < accrcditata > per co-
stringere gli artisti dentro i 
confini esclusivi del puro «re-
Kno interiore >. la tradizione 
di una pittura politica o di 
storia non ha mai cessato di 
essere attiva neli'arte contem-
poranea europea ed cxtra-eu-
ropea. Si pensi soltanto a Dix 
e Hans Gnindig. al Picasso di 
Guernica, ai messicani. ai rea-
Hsti del periodo rooseveltiano. 
a Gruber. Matta. Stenvert 

E' appunto in tale tradizione. 
che gli artisti piu giovani di 
questo dopoguerra hanno rin-
novato, che «n collocano due 
pittori conic Antonio Recalcati 
e Attdio Steffanoni. 

Recalcati espone in questi 
giorni alia nuova Galleria Eu-
nomia. in via Bossi dopo aver 
esposto al < Fame di spade > a 
Roma. La mostra. prescntata 
da Carlo Volpe. raccoghe una 
s«rie di disegni e un gruppo di 
quadri dove i temi piu attuali. 
dalle lotte operaie e studente-
-^che al Vietnam e alia Cina. 
dai problemi delle congiure 
militari alio conciure diploma-
tiche.^ sono affrontati coi mo
di piu direttt ed e5pliciti. con 
una pittura drastica. aggress:-
va. quasi c 5srradcvo!e >. Ma 
insfeme con cid Recalcati si 
preoccupa di c attaccare» con 
la pittura anche ogni lusinga 
di falso sdillio. dimostrando la 
condizione drammatica c re-
pres^iva in cui Puomo d'oggi 
e condannato a vivere. In una 
simile coodizione pure gli af-
fotti piu profondi appalono 
fragi'i e precari. esposti al ri-
schio continuo d"cssere travol-
ti dalla violenra. 

Recalcati po^sifde una co- . 
noscenza dolle proposte plasti-
che p.u attiuih. europee e ame-
rjcane. per fonte dirotta. ma 
al tornpo stes-m. per doti d';m-
maginazionc c per impulso 
creati\o. e,̂ li riesce ad clabo-
rare un l.nguaggio in propno. 
un linguaQ£.o < funzionale >. 
dove il co'ore ha una indi.tcu-
tibile virtu d'urto. 

E' senz'altro profondamonfe 
diversa la pittura di Atti'.io 
Steffanoni. che espone alia 
Galleria 32. I torn; sono ana-
loghi. ma i modi e l':mpo«ta-
ziono gencrale si «ottra.CCono 
alia poctica doir<immacino 1am-
pante* cosi c<xne la pratica 
Recalcati. La pittura d; Stef
fanoni e fatta di circo'tanzia-
ta luciditA. e una pittura men-
tale. dove cioe o.cni dato fon-
sibile si intel!cttualiz7a e dove 
ancho la fantasia scatta come 
un concesino esatto ed efneion-
tc a creare rapporti. coinci-
donze. sutcsi in cui la molte-
plicita doi motivi trova la s»ia 
unita. 

Cosl la palude del Vietnam 
si sovrappone alia distesa al-
luvionale della piana di Firen-
ze. cosi la catasta dei relitti 
diventa rovina di guerra o 
barricata. cosi il marine si 
mescola alia nostra vita quo-
tidiana. le bambole rotte e fer-
me in gesti assurdi si trasfor-
mano in una strage degli in-
noccnti. Ne la fantasia si ri-
fiuta aU'esercizio ironico che 
muta la finzione in realta e 
la realta in finzione, facendo 
crepitare le contraddizioni del
la nostra esistenza invasa dai 
mille orpelli della societa dei 
consumi. 

Nel tessuto delle immagini 
il colore, stretto a zone com-
patte. a incastri. a tasselli, si 
presentn con lo splendore di 
uno smalto opaco. Anche Stef
fanoni. al pari di Recalcati. si 
giova della fotografia come 
elemento di co^truzione della 
immagine. E direi che per cn-
trambi il testo fotografico e 
come una «prova di verita >, 
una testimonianza verificata. 
una ba<ie iniziale di conoscen-
za mcxlema. ma anche in que
sto ca^o e diverso 1'uso che 
entrambi ne fanno. Recalcati. 
in genere. mantiene alia foto
grafia il suo valore d'immedia-
tezz.i. di documento. mentre in 
Steffanoni la fotografia costi-
tuisce il punto di partenza di 
una folLi rete di mediazioni. 

Le due mostre quindi. pur 
nella loro diversita figurativa, 
confermano l'esistenza di una 
tendeiua artistica che qualcu-
no pensava fosse ormai scom-
parsa per sempre: la tenden-
za. cioe. dell'impegno sull'uo-
mo. de'.rinter\ento deH'artista 
nei fatti de'la storia. 

Mario De Micheli 

Esperienze e idee aggressi-
vamente « tendenziose » ai fini 
poetici di una pittura della 
realta contestatrice del modo 
di vita borghese e imperiali-
sta fin dal p^ofondo dei « sot-
terranei » della vita quotidiana 
fanno oggi il clima artistico di 
Europa, particolarmente in 
Francia e in Italia. 

Con la Mostra a Roma del
la recente serie dei Meurtres 
dipinta da Jacques Monory 
(Studio d'arte di via Condot-
ti B5) il pubblico italiano pub 
conoscere meglio, dopo le pre-
senze in alcune mostre a te
ma, uno dei piii allarmanti 
pittori della realta di oggi e 
uno dei punti d'approdo piu 
poetici delle tendenze plasti-
che fanaticamente oggettive. 

Questa serie di Assassinii 
— come scrive Gerald Gassiot 
Talabot — ci svela freddamen-
te con quale inesorabilita e con 
quale fatalita gli accadimenti 
della vita interferiscano nella 
opera di un artista ma anche 
come l'opera pittonca possa 
alia fine di un processo anali-
tico-sintetico, governare la vita 
vuoi con la sua qualitii pre-
monitrice vuoi con la sua for
za di fissaggio esercitata su-
gli accadimenti. Essenziale poi 
alia giusta valutazione di Mo
nory pittore della morte e il 
riferimento che fa Antonio Del 
Guercio alia dimensione stori-
ca della citta e all'arte della 
citta, ricordando come Walter 
Benjamin, negli anni 30 ne in-
dicasse l'inizio in Baudelaire. 

L'unlverso dell'assassinio di-
pinto da Monory coincide con 
la vita urbana, e la citta stes-
sa. Monory e dentro e fuori 
la citta, ci vive ma umana-
mente non ci si riconosce. II 
suo punto di vista poetico e 
quello del fuggiasco, della vit-
tima che a furia d'essere brac-
cato non ha piii forze per ave
re paura, e allora si fa testi-
mone gelido a voyeur» dal-
l'occhio esatto di macchina fo-
tografica o di cinepresa. 

Le immagini del massacro 
dipmte da Monory sono mol-
to fotografiche o se si prefe-
risce molto cinematografiche, 
fino all'inganno ottico e alia 
allucinazione del sogno. Ricor-
dano narrativamente sequenze 
e fotogrammi di film ameri-
cani di gangster, ma non e'e 
racconto e non e'e spettacolo 
giallo. Piii esattamente ricor-
dano o thrilling » e « suspense » 
in funzione dissacrante e di-
dascalica, come li ha varia-
mente usatl Godard in a Ma-
schio e femmina » e in ((Week
end ». 

II colore deH'immagine e os-
sessivamente azzurro o viola-
ceo proprio come se un filtro 
avesse scolorato il mondo per 
farlo vedere piii esattamente 
scomposto nei suoi fotogram
mi piii tragici. 

Tutte le immagini di citta 
alia merce dei killer sono ta-
gliate da sventagliate di fo
ri di pallottole: alcuni fori so
no dipinti, altri sono realmen-
te praticati o sulla pittura o 
sulla materia trasparente che 
copre la superficie del qua-
dro. Parchi con i giochi dei 
ragazzi cari ai maniaci, corri-
doi sterminati, stazioni di me-
tropolitana, latrine; una ster-
minata cittA «sotterranea» che 
e tutta un allucinante vicolo 
cieco dove prima o poi e'e 
l 'uomo giusto che ti imbotti-
sce di piombo aH'americana. 

In qualche immagine il pit-
tore non fugge piii, si mette 
contro le mattonelle bianche 
dl una metropolitana o di una 
latrina e aspetta di essere fat
to fuori. II gioco fra realta e 
sogno ricorda tanto l'effetto 
di ribaltamento delle immagi

ni ambigue surrealiste di Ma-
gritte quanto l'effetto kafkia-
no (tutto e a posto nel mon
do eppure tutto e inaudito) 
usato da Godard e che pub 
essere esemplificato dalla se-
quenza di «Maschio e fem
mina » che figura l'accoltella-
mento folle del giovane pro-
tagonista nella metropolitana. 
Cio che e terribile e che il 
mondo non fa sangue, non rea-
gisce, non ha pieta e orrore, 
non si rivolta. Il killer non b 
una creatura straordinaria in 
una situazione eccezionale: e 
un essere a assente » (cosl lo 
definirebbe Althusser) e abi-
tudinario che fa un'azione 
programmata in una citta che 
e un organizzato universo del
l'assassinio. 

La metafora di Monory ha 
un vero potere allarmante al-
meno laddove il suo sguardo 
insiste, fino alia dilatazione 
del significato, sull'accadimen-
to e sulla cosa. A Monory 
possono essere fatte due osser
vazioni di fondo, una di ca-
rattere tecnico e una di carat-
tere ideologico. L'uso della raf-
Iiea (la tecnica del tiro) e ta-

lora monotono e dissociato for-
malmente, diventa una trova-
ta. Lo «sconf inamento» nel 
genere giallo e sempre in ag-
guato quando il pittore per-
de il senso di massa dell'as
sassinio di cui si fa testimo-
ne. A mio giudizio e cosa poe-
tica da meditare come Go
dard abbia reso dinamico lo 
« sguardo» per mezzo della 
« propaganda ». 

Dario Micacchi 

A Mil ano 
una mostra 

del 
Divisio nismo 

italiano I 
Una Mostra del Divisioni-

s m o italiano sara inaugurata 
a Milano alia fine dell'anno 
in corso. La mostra e orga-
nizzata dal comune di M:ia-
no e dalla Societa pftr le Bel
le Arti ed Esposizione Feniia-
nente di Milano con la colla-
borazione della Quadnennale 
Nazionale d'Arte di Roma pro-
motrice della pubblicaz.one 
dei due voluml a Archivi del 
Divisionismo » usciti in questi 
giorni. 

La Commissione Esecutiva 
incaricata di fissare i criteri 
storici e critici della mostra, 
di scegliere le opere dei pit
tori divisionisti e di sovrinten-
dere al catalogo, e cosl cora-
posta: Fortunato Bellonzi, An
na Maria Brizio, Raffaele De 
Grada, Gian Alberto Dell'Ac-
qua, Teresa Fiori (cui si de-
ve il reperimento dei testi e 
la catalogazione di oltre -* mi-
la opere d'arte riprodotte negh 
«Archivi del Div i s ionismo*) , 
Lino Montagna assessore alia 
Educazione. Antichita e Belle 
Arti del Comune di Milano, 
Gianni Mattioli, Attilio Rossi 
Consigliere Artistico della 
« Permanente » Franco Russo-
li, Marco Valsecchi. 

Notizie 
• Si e inaugurate il 9 apri
le nella Villa della Farne-
sina a Roma, il 13. convegno 
intemazionale della fondaiio-
ne i Alessandro Volta », pro-
men vo dall'Accademia Na
zionale dei Lincei, sui tema 
c Oriente e Occ4dente nel 
Medioevo: Filosofia e Scien-
ze ». I lavori, che si svolgo-
no sino al 12 a Roma, 
continueranno nel giorni 13, 
14 e 15 a Firenze. II conve-
gno, che si ricollega a quel
lo dedicato nel 19S6 alle sco
pe rte e ai risultati delle ri
cerche sulla storia dei con
tain cultural) tra il Viclno 
Oriente e I'Europa, si propo
ne di esamlnare dal punto 
di vista storlco I'influenxa 
delle sclenze e della filo
sofia araba nel Medioevo 
sulla civllta europea e le vie 
dl Irasmlsslone dal mondo 
arabo al mondo occldentale. 

Intervengono alia manl-
festaiione, presieduta dalto 
ambasciatore Enrico Cerulli, 
presidente della Classe dl 

di scienze moral!, storiche e 
filologiche dell'Accademia, 
oltre a numerosi studios! Ita
lian), eminenti specialisti dei 
seguenti paesi: Belgio, Egit-
to, Francia, Germania, Gran-
Bretagna, Irlanda, Polonia, 
Spagna, Stati Uniti cfAme 
rica. Nel corso del convegno 
saranno presenlate 35 relazlo-
ni sui divers) aspetti del te
ma sla in relazione alia filo
sofia, con particolare riferi
mento all'avicennismo ed al-
I'averroismo, sia In relazio
ne alle discipline fisico-
matematiche, astronomiche, 
geografiche, economiche e 
natural). 

9 Sabato 12 aprile 1969, 
alle ore 16,30, sara inaugu
rata a Trieste, nella sala 
comunale d'arte di Palazzo 
Costanzl la Mostra concorso 
per II progetto del Museo 
della Reslstenza nella RIste-
ra dl San Sabba, allestita in 
occaslone della X I I Settimana 
del Musel llalianl. Seguira 

alle ore 18,45, nella Sala 
Maggiore del Circolo della 
Cultura e delle Art! I'illustra-
zione dell'opera a cura del 
prof. Carlo Schiffer, Presi
dente dell'lstituto per la Sto
ria del Movimento di Libera-
zione nel Friuli-Venezla Giu-
lia, e dell'arch. Romano 
Boico, vlncitore del concorso. 

% I I governo della Federa-
zione russa ha istitulto i) 
premio « Nadezhda Krupska-
ya >. Esso verra assegnato 
a personalia della letteratu-
ra e delCarte ognl anno II 1. 
gennalo per le migliori opere 
artistiche per bambini e gio
vani. 

Parteciperanno ail'asse-
gnazlone del premio le opere 
letterarie e artistiche che 
contribulscano all'educazione 
comunlsta del bambini e del 
giovani, rispondano ai prln-
clpi del realismo socialista 
• abbiano ottenuto una vasta 
risonanza sociale. 

Controcanale 
TUTTI DA FUCILARE — La 
seconda puntata del telefilm 
La resa dei conti e stata, se
condo not, mifjliore della pri
ma, nel complesso. 11 rischio 
che avevamo denanciato a 
proposito della parte dedica-
ta ai /affi dt'I 25 Iwolio (che 
la sugyesiione scenica delta 
ricostruzione realistica finisse 
per mettere in secondo piano, 
anlx occhi del telespettatore, il 
diudizio criticoj e stato ineolio 

neutralizzato, questa volta. 
Non solo perche gli interventi 
di Zatterin e di Ravel sono 
stati piu incisivi, ma anche 
perche la lunga sequenza de-
dicata al rifiuto delle doman-
de di urazia e stata scritta da 
Lui»: Lunari e yirata da Mar
co Leto m chiave quasi arotte-
sca (ricordiamo il frenetico 
aaitarsi di Parenti nei panni di 
Pavohni. i capzio-;i discorsi dei 
(lenerali. to stest,o succedersi 
delle scene a ritmo accele-
rato) di mwlo che rappresen-
tazione e giudizio critico erano 
contemporanei. E ne scaturiva 
bene il clima di sinistra vi 
(lliaccheria. di dhfacimento e 
insieme di crimxnale ferocia 
che fu proprio della repubhli-
chelta di Said. 

Anche in questa puntata, pe-
raltro, oli avvenimenti relati-
vi al processo di Verona ve-
nit-aiio wiudicati in modo di
verso da quello adottato nelle 
«s tor ie» da rotocalco (e non 
solo in quelle): non venivano 
fatte ipocnte distinzioni tra 
« b'iffime » e « carnefici », ne 
ci si interessava del t dramma 
familiare » di Mussolini. Le vi-
cende venivano rievocate in 
chiave politica e. alia fine, i 
protagonisti, giudici e imputati, 
si qualificavano per quel che 
erano: tutti da fucilare. 

U processo di Verona, con-
trariamente a quanto piu vol
te e stato sostenuto, non fu 

affatto una « abcrtazione >: al 
contrario, fu un momento del 
tutto « naturale » nella logica 
del regime: fu un processo po
litico celebrato per ragioni po 
litiche: I'estremo tentativo dei 
repubblichini di riaffermare il 
loro t Stato *. I>: questo senso, 
I'arrinr/a del fascista incarica 
to dell'accusa era utile per una 
esatta comprensione storica 
degli avvenimenti: e. tuttavia. 
nelle scene del processo, anco 
ra una volta. si e rischiato di 
adottare un punto di vista < in
ferno », di rinchiudere tutto en 
tro i conjim della loqica delta 
repubblica fantoccio di Said. 
Tempestivo. quindi, e molta 
calzcnie e stato Vaccenno di 
Ravel alle autentiche respon 
sabihtd degli imputati dman 
zi al popolo italiano e. in par
ticolare. alle rcsportsabilitd di 
Ciuno n e 11 ' aggres.sione alia 
Grecia: un altro accenno che 
sarebbe stato giusto rendero 
piu corposo. pero. Ci sembra 
che. ad esempio. se gli autort 
ave*sero fornito ai telespct 
tatori (e lo si poteva fare sin 
dalla prima puntata) le «.tche 
de» dt'i rar i ptjsonaggi, ana-
lizzando la loro posizione so
ciale e finanziaria, i loro le-
garni con la classe dominante. 
i loro principal! atti di regi 
me. tutto lo sceneggiato avreb 
be acquistato un significato piii 
chiaro e preciso. 

Perche. lo ripeiiamo. il li-
mite di questo Teatro^inchie-
sta. pure per tanti versi mte-
ressante. non stava tanto in 
cio che e stato delta o non 
e stato detto. quanto nella lm-
postazione di fondo, che, an
cora una volta. punfava piii 
sulla rievocazione che sulla 
analisi, e quindi. piii sui « tea-
tro * che sulla * inchiesta >. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPERE 

Corso dl francese 
13.00 IS CASA 

Un scrvizlo e dedicato alle letture delle dunnr e al con
fronto ira i due sessi In rapporto ai librl. Altri servizi: 
dl nuida, sug!) accessorl; dl « economla domestic* ». sui 
modo di leggere le etlchette. 

13.30 TELEGIORNALE 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Profession! di domani per i giovani d'oggi: 
b) Gil amici dt Poly (telefilm) 

18,45 CONCERTO 
II Trio llorcntlno esegue brani di Benedetto Marcello. Fre-
scobaldi e Gerniniani. 

19,03 1NCONTRI MUSICALI 
I « cantor] modern) » dl Alessandro Alessandroni eseguono 
bran) di Alessandroni e Fusco 

19.15 SAPERE 
«I segrctl degll animall », di Loren Eiseley (7' punta-at 

19.45 TELEGIORNALE SPORT, Cronarhe italiane 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 T V 7 
22.00 VIVERE INSIF.ME 

L'originale dl stasera. « Un pngiio di terra • dl Mario Pro 
copio. si occupa dello srontro tra giovani e aimani Delia 
famigiia contadina II tenia e tutt'altro che nuovo, e sem
bra difficile che venga trattato in modo di\erao che nel 
passato. La rcgia dello sceneggiato t- di Ezlo I'eror*. Ira 
gli Interpretl: Annabella Andreoli. Laura Carli. Fosco Gia-
chettl. 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
16,30 1PPICA 

Ua Ilologna. Alberto Giubilo segue la corsa d) tris al trotto 
18.30 SAPERE 

Corso dl tnglese 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 NERO WOLFE 

Questo e lultimo telefilm della prima parte del ciclo 
dedicato a Nero Wolfe. II famoso tin estigatore e invitalo, 
dietro enngruo assegno. da una donna d'affari di occu-
parsi di certe losche faccende che riguardano I*FBI, il 
famoso corpo di polizia Americano Tra gli interpretl, Paola 
Borbonl, Silvia Monelli, Adolfo Gerl Protagonist), come 
sempre. Tino Uoazzelli e Paolo Ferrari. La regia del tele
film, che si tntltola • II pesce piu grosso ». #• come sempre 
di Giollana Herlinguer. 

22,35 CRONACIIE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
Tra I srrvizi di questa sera e in programma on inenntro 
con Ingrid Thulin. Interprete di tanti film di Bergman. 

Radio 
NAZIONALE 

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

6,30 Corso di lingua inglese 
7.10 Musica stop 
8.30 Le canzoni del mattino 
9.06 Colonna musicale 

10.05 La Radio per le Scuole 
10,35 Le ore della musica 
11,00 La nostra salute 
11.30 Soprano Marcella Pobbe 
12.05 Contrappunto 
13,15 Appuntamcnto con Don 

Backy 
If,00 TrasmUslonl regional! 
14.45 Zibaldone italiano 
15J0 Chiosco 
15.45 Canzoni In casa vostra 
lf.00 Programma per i ragazzi 
I6J0 Prima* era napoletana 
17.05 Per vol giovani 
19,13 • La Pasqua dt Ivan », di 

Leone Tolstoi 
19.30 tuna-park 
20.15 Gli enti Uric) nel mondo 

musicale 
20.45 I-a vostra arnica Lilla 

Brignone 
21,1J Concerto sinfonico diret-

to da F.liahu Inbal 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.30. 

7.30, 8J0. 9.30, 10J0. I1J0. 
12,15. 13.30, 14.30. 15J0. 
16.30. I7J0. 18J0. 19J0, 
22. 24 

6.00 S\egllatl e canta 
7,43 Hillardlno a tempo di mu

sica 
8,40 Musica leggera 
9.40 Interludlo 

10,00 I merasigliosl « a n n 1 
ventl • 

10.40 Chiamate Roma 3131 
12.20 TrasmUslonl reglonall 
13,35 II senzatltolo 

14.00 
14.15 
15.00 
15.18 

16.00 
16.35 
17J5 
18.00 
19.00 
19.50 
20,01 
20.45 
21.00 
21.10 
21.40 

22.10 

9.30 
10.00 
10 45 
11.15 

11.40 
12.20 
13.00 
14.00 
14.30 

15.00 

17.20 
17.45 
18 00 
18,15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.10 

21.0A 
22.0(1 
22.39 
22.10 

Juke-box 
Per gli amici del dUrto 
Per ia vostra discoteca 
Violoncellista P i e r r e 
Fournier 
Pomeridiana 
Le chiavi dell* mosicft 
Classe unica 
Aperitlvo in musica 
Dischi da viaggio 
Punto e vlrgola 
10 e la musica 
Passaporto 
La voce del lavoratori 
Lo Spettacolo Off 
Jimmy Smith allorgano 
elettronlco 
11 melodramma In dl-
scoteca 

TF.RZO 
La Radio per le scuole 
Concerto di apertura 
Musica e immagini 
Concerto dell organttta 
Gustave Leonhardt 
Muslche italiane d'oggi 
I/epoca del pianoforte 
Intermezzo 
Fuori repenorio 
Ritratto di autore: Fran
cis Ponlenc 
Sedecia re dl Gernsalem-
me. di Alessandro Sear-
latti 
Corso dl lingua Inglese 
F Barsantl 
Notlzle del Terzo 
tlnadrante economlrn 
Musica leggera 
Piccolo pianeta 
Concerto dl r>gnt sera 
Scicnza e filosofla oegt In 
Italia 
Rnssintana 
II Glornale del Terzo 
In Italia e all'estero 
Idee e fatti della musica 

VI SEGNALIAMO: « Sclenza e fllosofla oggi In Italia (R*dio; 
Terro ore 20,30) . 11 ciclo, curato da Vittorio Matthie«. ha 
Inlzio con una conversazione dl carattcre metodoloflco. 


