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II dibattito sulla storia del PCI 

CURIEL E IL PARTITO 
Un intervento del compagno Ambrogio Donini in risposta all'ar-
ticolo del oompa^no Enzo Modica - Fonti scritte e testimonialize 
dirette - II lavoro nelle organizzazioni di massa studentesche 

PubbUchiamo un inter 
vento del compagno Am 
brogio Domm che discu 
te alcune que shorn con 
nesse con I'arhcolo del 
compagno Knzo Modica 
su Cunel pubbheato dal 
1'Unila il 3 marzo scor 
so Successivamente pub 
bltcheremo la rlspost di 
Modica. 

L'art icolo che Enzo Modica 
ha s c n t t o pe r VUntta del 3 
mnrzo, sull a tbvi ta "landesti 
na del oostro mdimenticabile 
Eugemo C u r H nel quadro 
del t 'amplo dibatt i to che si e 
nperto con 11 pubblicazione 
della <Tavo!a totonda » del 3 
gennaio scorso sulla s t o n a del 
part i to , ha sollevato m me non 
poche perplessi ta E ci6 non 
soltanto per la preoccupazio 
ne da lui espressa , e pe r me 
inat tesa, di « p rovare definiti 
vamente i) rappor to esistente 
t ra Cunel e il par t i f o comu 
nista » nel p n m o ienodo del 
la sua a?ione politica piicita 
t ra il 1935 e il 1039 come se 
MI t ra t t asse ancora di ma te 
ria opmabi le , ma soprat tut to 
per alcune esigenze ^t ordine 
metodologico e s t o n o g r a h c o 

Mi sembra t-he si r n t n qui 
in pieno In quella « problema 
t ica », come si suol d u e n ^ 
con UD termine r i privo di 
ambigui ta , sol levata dall ' in 
tervento di molb compagm ID 
tut ta una s e n e di grosse que 
stionl, che si r i fenscono alia 
nascita e alio "viluppo del nr> 
st ro part i to e alia linea poli 
tica da noi se *uita in me/zo 
a difricolta <* contr£ddiziom 
non sempre facili a districa 
re negli anni lella lotta con 
tro I) fascisms, ~ino alia li 
berazione sulla I ase dei m a 
tamenti che si sono di volta ID 
volta venficat i alJ ' interno del 
la societa i taliana e nella si 
tuazione internazionale. 

P remet to che a Enzo Modi 
en deve a n d a r e t u t t i la nostra 
rlconoscenza per Pimpegno 
con cui , d a quindici anni a 
questa pa r t e , si e sforzato di 
approfondire la figura ecce 
zionale dJ Cune l , noto ID pri 
mo luogo al ia a s sa del p a r 
tito, dopo il suo m a r t t n o , co 
me I 'organizzatore del « Fron 
te della gioventfl contro t'oc 
cupazione tedesca e la vergo 
gna fascista e come uno dei 
pill convinti asser tor i , sino al 
sacrificio della vita, deU'um 
ta popolare per 'a nnasc i ta 
del nostra paese 

La raccolta e 1'edizione di 
tan ta pa r te dei auoi scn t t i e la 
« ricerca del suo i t inerano in 
tellettuale c morale di and-
Tascista e di comunista » han 
no permesso a Enzo Modica 
di n d a r e al l 'opera di Cunel 
quell 'ampiezza ' I prospett ive 
Ideall che costituis<*e il fonda 
mento teonco della sua atti 
vita di mib tan te nr-'le file del 
part i to ^ „ 

Ma la pubbheaztone delle 
lettere scr i t te d a Eugenlo Cu 
riel al cent ra d ingen te emi 
gra to del part i to sociausta n 
t rovate nell 'arcMvto Tasca e 
presenta te in modo piuttosto 
affret tato da Stefano Merli ne 
gli Annali dell'Jstituto Gian 
Giacomo Feltnnelh, mettendo 
in luce I'esistenza di un lega 
n e assa i stret to t ra Curie! e 
t socialist! italiani nel peno-
dn 1938 39 ha senza dubbio 
c rea to una situazione nuova 
che era soltanto possibile a! 
f rnntare sulla base di un di 
verso tipo di documentaaione 
t rn l ta dal contesto vivente del 
nostro movimento, s tona vis 
suia pr ima ancora di essere 
Bt o n a na r r a t a 

E qui sorgono le rnie per 
plessitd e le rnie mquietudi 
m che vanno -1 di la di que-
sto pur hmi ta to episodio. 

E Euorl discussion? che gli 
archivi siano essi di polizia o 
di governo o di part i t i e grup 
pi pohtici antifascist!, ci of 
frono un mater ia le indispensa 
bile per far luce sulla e h b o 
razione teoncn e sull applica 
alone concreta deila tinea del 
part i to , che resta la d iscn 
minante piu significativa della 
resistenza organiz^ata al re^i 
me fascista dall inizio dell il 
legalita al crollo della ditta 
t u r a mussolimana Ma noi non 

Notizie 
m Ecco I'elenco delle ope 
ra pld vendute al 23 marzo: 

NARRATIVA 
1) Charrlere; « Papllloni, 

Mondadorl; 
2) Rolh < I' lamento dl Port 

noy n, Bomplant; 
3) Gadda • t a meccanlca », 

Gsnantl ; 
4) Faliacl: • Nlente e cos! 

aia P, Rlnol l j 
5) Flalanoi i II gloco e II 

massacro», Riezoll. 
SAGGISTICA E POESIA 

1) Montanelll-Gervaso. o L' l-
talla del Selcento», Riz-
to i l ; 

2) Mc Smith- a Storia della 
Slcllla medlevole e moder
ns », Laterza; 

t) Klngi a La mia vita con 
Luther King», Monda 
durj; 

4) Frossord n Dlo eslste, lo 
I'ho Incontrato D, SEI; 

fi* Wlsshental. i II glrasole s, 
a i riant I, 

ci troviamo r icora tanto per 
fare un esempio nella posi 
zione di chi debba nco^trmre 
1 i t ine rano di un Babeuf o di 
un Buonarroti — il lilone n 
voluzionano antihorghese in 
genuamente comunista all 'in 
terno della rivoluzione borghe-
se francese a cavallo t ra il 
X V m e il XIX secolo I p ro 
tagonisb di quelle lotte eroi 
che e p reco rn tnc i po^sono 
par la re oggi okanto a t t r aver 
so le loro teshmoroanze la 
s tona dei tempi e la docu 
mentazione d arcbivio 

La storia del nostro part i to 
e invece storia 'i militant] m 
gran par te ancoia a t j v i e im 
pegnab o di dingenti da po 
co scomparsi che hanno la 
sciato t racce non soltanto 
scntte del loro lavoro e del 
loro impegno politico La ri 
cerca dei nostn stonci non 
pud limitarsi alia consulta 
?ione di questo o quel testo 
scntto la cm lettura inter-
pretat iva e spe=sso ^oggetta a 
impulsi personal] o a interpre 
tazioni acute ma spesso ai 
margini della realty Le gene 
razioni che Innno consacrato 
la loro vita alia lotta per 
c rea re in Italia un forte pa r 
b t r comunista costituisoono 
tut tora a) di la dei loio h 
miti e al di sopra di una lo 
ro inev i t ab le a parzial i t r > la 
fonte piD originate, e nel com 
plesso piu attendibile, per ta 
soluzione di alcuni dei oro 
blemi che sono al cent ra del 
1 a t tuale dibattito Qu°st va 
le per la «svol ta i del 1930 
1931 sulla quale h gia n 
chiamato da queste pagine la 
nostra attenzione il compagno 
Pietro Secchia, o per Vimpat 
to eserci tato dalla presen?a 
del part i to bolscevico e piu 
ir generalp dalla politics del 
1'Unione Sovtetica, sullo svi 
luppo e suU'esr tenza stessa 
del nostro part i to senza di 
che mancherebbe oggi al no-
stri s tonci la mater ia del con 
tendere 

Dopo i p n m i tentabvi orga 
mzzativi del 1936 di eta esi 
stono ancora o^gi alcune te-
stimonianze € viventi >, Euge 
mo Cunel ha preso contat to 
con U c centro e s t e r o » del 
par t i to a P a n g t nei p n m i 
mesi del 1937 p r o p n o nei 
giorai della v i t tona a n b f a 
scista di Guadala ja ra , in te r 
ra di Spagna , il suo p n m t 
articolo sullo Statn Operato 
la nv i s ta teorica del part i to e 
del marzo a p n l e di quell an 
no In alcune successivi oc 
casioni, anzi, egh iveva 
espresso il des ideno d con 
t inuare a lavorare con noi 
dal l 'es terno * in direzione Ita 
h a » , come si J i c eva allora 
E fu solo per l'msi^tenza dei 
compagm con u era HI r a p 
porto ch 'egh "i convinse del 
la necessita di m ^ spezzare 
i legami * legali * che ave-
va intrecciato nel paese per 
seguirci ne l l ' appar i to tllega 
le e nel lavoro clandestino 

A questa sua decisione ha 
contnbui to in modo determi 
nante , s e ben ncordo , I in 
fluenza di uno del nos tn ma£ 
giorl dungenti (Togliatti e ra 
allora in Spagna) , Ruggero 
G n e c o che sviluppava allora 
un'att ivita di p n m o pianr e di 
non comunp mtelligenza alia 
testa del part i to Non potro 
mai d iment icare le lunghe 
affascinanti di cussioni che si 
svolgevano con Cunel a casa 
mia nella semi legalita p a n 
gina. o in qualche isolat caf 
fe di p e n f e n a con I interven 
to di G n e c o e la freschezza 
del contribute portato da Eu 
genio, dall Italia all elabora 
zione della nostra unea po
ut] ca 

Cunel ci a p p a n v a come lo 
esempio concrete della gm 
stezza del nostro lavoro di 
penetrazione nelle organizza 
zioni legal] di massa sindaca 
b e studentesche del regime 
fascista per s t rappargh u" 
cuore e la mano ^ella gio 
ventu, nelle fabbriche e nelle 
scuole Con noi egb diseusse 
I impostazione da da re agli 
articob e alle rassegne ch eg! 
vemva pubblicando t r " il 1937 
e 1'estate del 1938, sulla n 
vista II Bo organo del * Grup 
po Univers i tano F a s c i s t a » 
(CUF) dell a tener pa lavmo 
futuro semenzaio di era] del 
la resistenza e della lotta per 
la bberta Questa atlivita e ra 
es t remamente difficile e piena 
di nschi essa n ledeva da 
par te di Cunel doti d ingegno 
di comprensione politica e di 
grande audacia specialmente 
in occasione dei congress na 
zionali umvers i t an (ncordo 
quello di Palermo, i l quale 
egb si prepard con noi i m 
tervemre) E ne sanno qual 
cosa 1 giovam che, qualche 
tempo dopo fecero propno m 
quelle sedi te loro p n m e espe 
nenze antifasciste e divennero 
poi d ingent i apprezzati del no
stro par t i to 

E lo stesso per quel che 
concerne i legami ch'egli pre 
se nel 1938 39 sino al mo 
mento del! arres to , con il 
i centro interno » socialists e 
con il gruppo dmgen te socia 
hsta emigra to in FVancia e in 
Svizzera 

Non si e t ra t ta to come sup 
pone Modica, di un qua°i for 
zato distacco dal part i to co 

munista cau^ato ps=.enzial 
mente dal «c l ima di snspotto 
determmafnsi ilopo il 1^37 nel 
la direzione del PCI » — an 
che se tale clima certa 
mente esistito e norta norm 
e cognomi precisi e sul peso 
negativo da ess e^erct t i tn c i1 

nostro movimento occorrera 
fare DIU ampia luce 

L'impulso a prendere questi 
contath e a svi)upp tr l i in for 
ma sistematica venne n Cu 
net direi tamenle da noi e non 
corto per l e v r l e n t c strumen 
talismo > come ho letto con 
amarez7a n t l l a r t i co lc di Mo 
dica Si t ra t tav di ben al 
tro della difesa di quella fra 
terna unita d azi ne tra co-
munisti e jOCiali i che a \ e 
va giS dato I suoi p ' imi frut 
ti nel paese e nell emigrazio 
ne che era stata onsacrata 
dal sangue vers^Lr insieme in 
Ispagna e che sarebbe stata 
una delle maggion leve della 
resistenza della guerra parti 
giana e della ri enssa bbera 
t n c e 

Questa unita di classe era 
insidiata anche allora da al 
cune correnti socialdemocrati 
che in Italia e fuon d Italia 
che se ne sentivano mmaccia 
te forse piu che dalla stessa 
rovinosa pobtica fascista d] cui 
del resto gia inlravedevano la 
parabola discendente E com 

pito preciso del comunista Cu 
nel fu p ropno quello di far 
pesare dall interno tutto il 
nostro appoggio alia politica 
dell unita nelie "ondi7ioni nor 
semplici c rea te daila clande 
stinita m difesa del p=rtito 
socialista non m""n che della 
linea politica del nostro o^r 
tito Ma su tutta questa vi 
c m d a ie l ica la e complessa 
si potra n to rna re in un altra 
occasions; 

Sropo di questa mia nota 
era soltanto quello di invita 
re i compagm che si dedicano 
con impegno di militanti al 
la ncostruzione dplla s tona 
del part i to comunista a non 
t i a scu ra re quelle fonti di do 
cumenta7ione « vivente » cui 
si pud spesso a r m are con 
minor fatica di quanta non ne 
nchieda la consultazione di 
un archivio o 1 interpretazione 
di un freddo d icumento uffi 
ciale Sono q esti i teshmoni 
< vivi D che nei Iimiti delle 
loro forze hanno c ntnbui to a 
fare della s tona prima anco 
ra ch essa potesse ssere 
scrttta - e ai quah va se 
mai mosso il nmnrovero di 
non aver sempre saputo col 
laborare a presentarla in tut 
ta la sua genuinita ai com 
pagm piu giovam 

Ambrogto Donini 

Schede 
La non violenza 

L'ultimo 
Capitini 

(da Kant a 
S. Francesco) 
Di Aldo Capitini (n 1899) do 

cente universitano oersepui 
tato politico antifa^cista autore 
di vane opere e suscifatore di 
monmenti paciflsti esce ora 
postumo a piu di un anno dal 
la morte <]%8) <U potere dl 
tutti v presso la Nuo\a Italia 
Nel volume correriato da una 
introdnmnp di Norberto Bob 
bio e da una prefa7inne di Pie 
tro Pinna sono raccolti * Om 
nicrazia » I ultimo scntto di 
Capitini aleuni articoli appar 
si sul penodico a Tl potere e dj 
tutti > e una raccolta di « Let 
tere di relitnone » scritte in un 
arco di tempo che va dal 51 
al 68 

Al centro del pensiero di Ca 
pitini che scrisse di se dt es 
sere stato prima «kantiano e 
poi gandhiano* e cbe ntiene 
«insufftcenti » le teone di Mars 
e di Lenin sta la noninolevza 
un pensiero iJ suo dal taplio 
fortemente utopistico che vuol 
essere insieme politico e reli 
gioso in cui •=! mtrecciano i 
nomi di Ma77ini e S Prance 
scO e i concetti di compreieti 
za (I amore cristiano) e omnt 
crazm (una demf>cra?ia s dal 
basso > neo rousseauianal 

ALDO CAPIHN1 < 11 potere 
di tutti» pp 4^8 L 2 000 La 
Nuova Italia ed 

Risiampa Editor! Riuniti 

Psichiatria 
e potere: 
quasi un 

«pamphlet» 
La psichiatria e la ps pnlnen 

sono entrate oi mai nella \ ita 
quof d ana Hanno rotto i limi 
tt specialist^! ed infli i^cono 
sul rapport] social! stilia cui 
tura su! costume Que=ta dila 
ta7ione di interest sembra do 
vuta a tre motivi 

a) un aumento cospicuo delle 
condtzioni che vengono definite 
< psichicamenle anorrnali » fra 
il giudizio di sanita e quello di 
malattia mentale esiste pereift 
un confine sempre piu mcerto 
e sfumato 

b) I uso crescente di me7zi 
e di personale * scientifico » per 
it controllo e la maninolazione 
della mente umana mediante 
la informazione la pubbbcita 
I educazione 1 industria cultu 
rale, 

c) la ribellione di una parte 
di questi specialist! psicologi 
e psichiatri al ruolo carcera 
no loro attnbuito questa ri 
volta collegandosi con un mo 
vimento operaio e democratico 
combattivo assume immediate 
dimensioni politiche 

Govanni Berhngner tia mo 
do di condnrre un discorso che 
ha 1 efTicacia msieme dell ana 
lis! penetrante deil atlo d ac 
cusa e della concreta argomen 
tazione politics su questi term 
di bruciante attualita 

GIOVANNI BERLINGUER 
Psichiatria e Potere pp 150 
L 500 (nstampa) Editor] Rm 
nib 

Mostra di grafica tedesca a Roma 

Gli espressionisti 
e il congedo 

dalla bellezza 
Dal « Ponte » al « Cavaliere azzurro »: le persona
lity artistiche di Kirchner, Heckel, Marc, Nolde e 
Kandiri8ky - Circa 120 acqueforti, litografie e silo-
grafie dal 1906 al 1931 - Artisti e gruppi fondamen-
tali per l 'arte moderna - Espressione e liberazione 

PARTINICO 

Erich Heckel' i Aulorl lralto », 1919 

Un libro di Leone Sbrana 

VIAREGGI0 UNA VOLTA: 
MARKNAI E ANARCHICI 
L'Unione Sindacale Italiana dl onen tamen to a n a r c o s m d a 

callsta, aveva, nel 1920 21 ol t re 30D mila t scnt t l e le sue 
radicl e rano par t icolarmente profonde nella fascia t irrenica 
t ra Carrara e Plomblno 

Viareggio e la Versiila costltulvano allora uno del puntl dl 
forza dell USI (non a caso la locaJe Camera del Lavoro fu 
dlret ta per lungo tempo dagll anaroosuidacal ls t l ) ma una 
s tona dell anarchtsmo verslliese non e ancora stata scrt t ta 
Molto e s ta to scri t to Invece sugU a w e n u n e n t l dl quegll anni 
in chlave Jetteraria e quasi unicamente a questi testi ( rac 
contt novelle romanzl brevi) ci si pub rivolgere oggl per 
avere testimonianza di uiu periodo e di una eroica vicenda 
umana collettiva 

Leone Sbrana e uno dl questi scrl t tori e con 11 suo ult imo 
lavoro un be racconto dal titolo la Bandtera (Ediziom Lon 
go Ravenna pp 154 L 1600) da un ulterlore con tnbu to affln 
end non vada perduto coi passare delle generaziom quel pa 
t r imonio Lo scn t t o r e viaregglno nevoca uno dei fatti sabenti 
di questa s t o n a non ancora s c n t t a 

Nel quadro della vicenda personale di Giovanni un marl 
naio che lascia il mare per dedicarsi completamente alia 
nulizia rivoluzionaria l 'autore nco rda (cambiando date e 
precedentl ma mantenendo 1 reali protagonist i ed U contesto 
storico) il tragico 16 magglo 1921 segnato dall assasslnio di 
due lavoratorl per mano dei fascisti Le eleziom del 15 mag 
gio 1921 avevano segnato una dura sconfitta fascista I la 
vora ton viareggint che poohi giorni p n m a avevano avuto 
dis t rut to un loro clrcolo (il Club dei calafati) festeggiavano 
per le vie la rlvmcita delle urne Ne nacquero scontri verbal) 
con I fascisti che sfociarono in una fncredibile sfida certo 
piu le t te rana che politica (questo non spiega anche il par t i 
colare tipo di nevocazioni che si hanno di quegh anni?) una 
H sca2zottatura » in piazza 

Ma quando alle 6 del pomeriggio del 16 magglo la sfida 
stava per avere inizio e gli opera] si nmboccavano le mamche 
da una finestra furono sparatj alcuni colpi contro 1 lavoratorl , 
i fascisti che si trovavano nella piazza e che erano venutl a r 
mat i cominciarono a far fuoco anch essi due operai Nieri e 
PaoUrti cui oggi la piazza e intestata r imasero sul terreno 
Pochi mesi dopo il fascismo era al potere 

gu. b. 

Racconto di Sereni 
illustrate da Perez 

Presentafo oggi a Roma. « Venfisei»c il primo volume 
d'una nuova editrice di originaii grafici e letterari 

Oggi alle ore 19 le Edizionl 
dell AJdina presenUno a Roma, 
nella sede di via San Giaco 
mo 18 i pnmi due volumi di 
una collana craflca e lettera 
na In grandi format) original) 
< Ventisei > racconto tnedito di 
Vittono Sereni con sei acque 
forb di Auguslo Perez e s ig 
gl cnticl di Oftav o Cecclu e 
Dano Micaccln « Ricercare sul 
nome Arrovo * quattro sonelti 
di Francisco de Que\ edo e 
« Quaderno dell Inonrii/ ic » di 
Otta^io (ecchl con qmt t ro m 
cisioru di hduardo Arrojo 

La nuova casa editrice di 
grafica annuncia queste altre 
pubblicaziom. un volume di 
poesie inedite di Eugemo Moo 
tale con incisiom a colon di 
Sergio Vacchi e saggi di Gian 
su-o Terrata e Dano Micaccln 
un testo tealrale di Mario Lu 
zi « Ipazia > con grandi tavo 
le di Renato Outtuso un rac 
conto inedito di Halo Calvino 
< L altra h-uridice » con illu 
strazioru di Roberto Sebastian 
Matta nonche alcune pagine 
inedite del Diano di Carlo 
Emilio Gadda con incisioni di 
Gmieppe Guerrei-chi 

Sot to il titolo u Grailca del 
1 espress iomsmo tedesco » so
no esposti a Roma fino a t u t 
to a p n l e (En te Premi Roma 
Palazzo Barberini) circa 120 
« pezzi » t ra acquetort i , Lito
grafie e silografie incise dai 
190b al 1931 La most ra e or 
ganizzata dal Deutscner Kun 
strat in collaborazione con la 
Biblioteca Germanica Goe 
the Inst l tut ed e presentata 
da Gmlio Carlo Argan e Horst 
Keller I « pezzi » sono quasi 
tutti tipici e assa) not! di m o 
menti grupp) e artist i dl un 
periodo storico tragico e mol 
to fertile per la cul tura art) 
stica tedesca ed europea Ma 
alia qualita dei singob « pez
zi » non co rnsponde un per 
corso storico critico nella mo 
stra che soddisfl lo sta 
to assai avanzaio delle ricer 
che e degli studi sull espres 
sionismo plastico o che appa 
ghi le esigenze d ida t t uhe die 
mostre come questa ormai do 
vrebbero esaltare Ci si trova 
di fronte ancora una volta 
a un espress iomsmo tanto va 
go quanto comprensivo 

La selezione poteva restare 
r lgorosamente l imitata agli 
anni piu tipici e creativi della 
a Bruecke » (« II Ponte ») e del 
a Blaue Rei te r» (« II Cava 
liere Azzurro») e doveva te 
nere conto, nelle date e nel 
numero di fogli per autore 
della par te vera che tooca a 
ciascun artista Oti-o Dix tl 
quale non c e n t r a ci fa la 
parte del tesso cun due togli 
ed e e noto un gigante, Was 
ailly Kandinsky il quale da 
prlncipio a tutto un corso del 
la pi t tura e messo a margl 
ne Franz Marc piu degli al 
tri poeta cosmico e proposto 
<-ome Ca i ppndonk Paul 
Klee a l t ro gigante ma ol t re 
1 espressiomsmo e presenta 
to come Christian Rohlfs che 
e fuon giuoco Karl Schmidt 
Rottluff da di fuon con le 
silografie di soggetto ens t i a 
no Max Beckmann si difen 
de ma p r o p n o una presenza 
come la sua mette in discus 
sione la defimzione di espres 
sionismo Cosl com e q iesia 
mostra ci fa iamentare 1 as 
senza di decine di nomj o 
s e p-"fonte la necessita del 
ngore al a rnva a cavallo 
del 1930 enza c i e la mostra 
(e il catalogo alrneno) dia tl 
senso storico culturale della 
presenza e dell azione teorica 
e plastlca degli art ist i della 
« Bruecke » del « Blaue Rei 
t e r » , del NovembergruppB 
del Dada berhnese del Bau 
haus della « Nuova Oggettivi 
ta » e della ro t tu ra dell 'azione 
di gruppo che segul l'asceso 
del nazismo 

II nostro non e gusto pole 
mico ma un appunto critico 
In r i i enmento alle molte ope 
re datate dopo il 1915 Appe 
na piu a fuoco risultano art l 
sti come Lyonel Peininger 
Er 'ch Heckel Erns t Ludwig 
Kirchner Otto Mueller. Emfl 
Nolde e Max Pechstetn 

A ragione Argan indica nel 

la grafica degli espressionisti 
non un ramo denva to o col 
laterale deila pittura ma la 
chiave delld oro teona del 
coloie e 1 evnleii7i visiva stes 
sa della loro origin ilita poe 
tica anrhe nei untr nil dei 
Fauves (Si p >rrphbe aggiun 
gere che la gestualita che e 
m questa grafica va ncon^i 
derata in reiazione a tarde 
espenenze simboliste ai Sur 
reaiismo al realismo sociale 
messicano all Informahsmo 
agli anni Trenta della pittura 
Italians antifasclsta) Keller 
scrive che 13 modo di sent ire 
pittorico grafico degli espres 
sionisti e un « congedo dalla 
bellezza delle cose» imposto 
dagli eventi storicl 

Per Argan non si t rat ta piu 
di bellezza la loro « ar te co 
me espressione M (cioe come 
volonta nei termini dl Scho 
penbauer e non come rap-
presentazwne) realizza la co 
municarione dl una corrente 
di energia vitale dall artista al 
fruitore espnmendosi 1 arti 

s ta si libera dalla servltu che 
sarebbe piopr ia della condl 
zione umana nscat ta la sua 

oppressione e con lut chi 
guarda i segm t 1 inno da 
to to ima a 1 mimi^ ine 

Tanto il « congedo dalla Del 
lezza» dl cui dice Keller 
quanto 1 arte come espiessio 
ne che n sca t t a dall oppressio 
ne di cui dice Argan sono 
punti di vista utilizzabili per 
intendere la grafica degl 1 
espresMunisti tedesctli purche 
si resti esa tUmente a quelle 
che furono 1 idpe e le espe 
rlerze p i t tonche L ncrete e si 
n h u t m o ambiguita e generi 
cita dei signifu u i Ci son , na 
turalmente altri pos^lbili mo
di di vedere gli f-prp-^iunt 
sti tedeschi ancne nel e r 
dlci e nei rami che tra noi 
si allun„ano piu degli a l tn 
forse quello della uprilica 
della moderni ta di classe dei 
segm In reiazione a quella so 
cleta e a quell uomo aon 1 
quali gli espressum stt voile 
ro comunicare per rtscattare 

Ci incuriosisce poi nella lo 
ro gestualita d « salto » verso 
la clinica di van Gogh e ver 
so le Isole « lon tane a di Gau 
guin « s a l t o » che diventa 
anche per via del cubismo 
negro di Picasso una specie 
di vlsione d una dimensione 
afrlcana icon accenm Senuio 
e Baule) comunque non gre 
co cns t iana come cent io una 
dimensione spesso suggerlta 
per via etnologica e non sol 
tanto p i t tonca 

Dario Micacchi 

Vrfiniziatwa del Centro di Danilo Dolci 

Sciopero e veglia contro 
la strategia dello spreco 
Una lunga carrellata di inquietanti festimonianze - li dramma dei duecento 
mila ferremolaii delta Valle del Belice e dei centocinquanfamila abitsnti delle 
contique valli dello Jato e del Carboi - L'« isfruiloria» dell'etnologo Antonino 
Uccello • II «caso» della diga - Significativi messaggi da tutto il mondo 

Dal nostro inviato 
PALERMO 25 

Due aderenti al Centro Studi 
diretto da Dan lo Dolu a Par 
timco slanno trasmettendo — at 
traverso 1c onde della i a d o — 
un messag^io al mondo intero 
nel qualf \ i e Id nusura d 
tutta la disperazione dellp gfnti 
del Belice dello Jato e del 
Carbo 1 giovam Franco Alasia 
e Pino Lombardo sono bdrncdli 
infatii allmleino dei locah del 
Lenlro accanto ad una tiasmit 
tente e a due hidoni di benzma 
61 cinquanta htn ciascuno 41 
ternano — in mglese c in ita! a 
no — un diarrmatico appello Se 
le foue dell ordine & t en tenn 
no di mterrompere la trasmis 
sione potrebbe a\venire anche 
una tragedia ed essere compio 
mes'sa perflno !a vita dei due 

F anche cosi che la coscien?a 
dell Italia ciule («Una co 
scienia s dice il messaggio 
di Italo Cahmo di cui e sta 
ta appena data lettura «che 
e per cosi puca parte rapprc 
sentata dalla classe dmgente e 
che e amaro pnvilegio dei po 
ven s) veglia daccapo stanotte 
a Partinico mentre trasmettia 
mo queste note per dire al pae 
se e aJ mondo ntero dell imma 
ne dramma dei sinistrati del 
terremoto siciliano del gennaio 
1968 

Ma il dramma e tale solo per 
3 duecentomila della Valle de! 
Belice meta dei quah vivono 
accasermati nelle baraccopoh 
lager? E forse mighore la si 
tuazione dei loO mila delle con 
tigue valli dello Jato e del Car 
001 formalmente non toccate 
dal sisma 0 non e forse la stes 
•;a che ad un tiro di schioppo 
ha trasformato il terremoto nel 
I assassinio della misena 7 

E propno la calcolata strale 
Ra dell abbandono die « produ 
ce » U tragedia dei simstadti del 
terremoto lo scandab dell igna 
via dei governi di Roma e di 
Palermo le speculaziom degli 
sciacalli e della mafia Qualche 
dato cosi come sta saltando 
fuon dalla veglia e dall « istrut 
tona » che 1 ctnologo Antonino 
Uccello (tra gli uomini di cui 
tura giunti per I occasione a 
Parlimco ci sono il pittoro Tree 
cam 1] cntico cinpmatografieo 
Ansiarco lo psicologo De Sane 
tis) ha reahz7ato con una regi 
strazione della durata di quat 
tro ore 

- rN NESSUNO DEI Dl 
CIAN^OVE paesi distiutti 0 
danneggiati dal sisma sono an 
cora cominciati 1 lavon di nco 
struzione 

- DEI 162 MILURDI stanzia 
ti per ncostruire o rip rare le 
case (che son gia molto pochjl 
sono stati snes appena 600 mi 
liom con la conseguenza che 
nessuno o quasi ha ancora la 
sciato 1 nfugi *provvisori» 

- AVEVANO STANZIVTO an 
che quasi ventotto miliarrii per 
cominciare ad awia re qualcosa 
nel campo della nforma agra 
n a mente non e stata spesa 
una sola bra finora e altn 
mihardi g acciono inutilizzati 
per 1 rimboschimenti le strade 
rurali ecc 

- C E* UNA LEGGE che ob 
bhgava le partecipazioni sta-
tali ad approntare entro la fine 
del 68 un piano di mvestimenti 
industrial! straordmarl nelle zo 
nc sFregiate dal terremoto e 
nmasta sulla carta, 01 resta 
ancora oggi 

Non si muove nulla dunque' 
Non e vero nemmeno questo 
Stasera si cita msistentemente 
u" caso della diga sullo Jato 

Dicci anni di batt^glie di lotte 
aspre per una diga che era « 
resta come un s mbolo del con 
fine tra la Siciha della conser 
vazione e la Siciha del riscatto 
La diga oggi e quasi pronta 
dodici mihoni di metn cubi di 
acqua non andranno piu a finire 
in mare ma potrinno i rngarc 
terre si( bond*1 ammesso che « 
real 77 no subito 1c opere d t a 
mliz/a7 one e die soprattutto 
quella della disti ihuzione delle 
acque s a una cestione effetti 
vamente demorrahca 

I p lotta continun dunque e 
si fa piu intensa e forte della 
solidat eta attiva dei tanti che 
sono ideahneite qu) stasera 
con messaggi e toccanti testi 
monfan^e 1'Abbe Pierre (« Una 
casa una vera casa per tutti 
per poter credere davvero che 
vivere e amare ») il vnetnamita 
Thich Nhat Nanh 1'amencano 
Kevin Sei*? Renato Guttuso 
Carlo Levi e 1 indiano Radha 
krishna 11 bras hano Rocha 
Souza (9 Non pensare alia nco 
struzione non udire 1 nostn ap 
pelli e uno dei tanti modi in cui 
si manifests un saecheag 0») 
il senegalese Pierre Mait n 

E' con lui che giungono le pa 
role p 0 buicianti e le piu ap 
plaudite dalla gente di Parti 
nico e dalle migliaia di smi 
strati giunti daU' Agrigentino, 
dal Trapanese, dal Palermltano 
«Nella nostra Africa sottosvi 
luppata e considerata Incapace 
di qualsiasi organizzazione — 
ha scritto — e'e voluto meno 
tempo per nfare Agadir con 
concezioni moderne ed antisi 
smiche di quanto ce ne vorra 
ma da quando" per ricostrmre 
alcune borgate della Siciha * 

9- f- P-

Programmi Rai-Tv 

TV nazionale 
12,30 Antoiogia di sapere 

I segreb degb ammali 1 
puntata 

13 00 lo compro 
tu comprl 
La rubnea si occupa della 
bolletia della luce anal 12-
zindo anche 1 prezzi del 
I eners, i eieltrica per uso 
domesiico e mdustnale 

13 30 Telegiornale 

15 30 Clclismo 
Da Napoli Adnano De Zan 
-.egue d Giro della Cam 
pama 

17 00 II tea t rmo 
del giovedl 

17 30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzl 
a) L amico hbro b) Ter 
ra uguale Luna 

18 45 Turno C 

19,15 Sapere 
Parole nella Bibbia 1 pun 
Lata 

19,45 Telegiornale sport , 
Cronache Italians 

20 30 Telegiornale 

21 00 L annuncio a Maria 
Dramma di Paul Cfaudel 
Regia di Oswald Dopke H 
^rogramma e di produzio 
ne tedesco-occidentale II 
testo di Claudel narra di 
due sorelle la bonta del 
la prima che alia fine 
verra onorata come san 
ta esaspera la seconds fl 
no a 1 assassmio 

22 40 Ferrovie oggl 
e domani 

23 00 Telegiornale 

TV secondo 
19 00 Corso dl t edesco 

21 00 Telegiornale 

21 15 Rischtatutto 

2215 Orizzontl della 
scienza e della tecnlca 
n pnmo servizio di sts 
sera si occupa del funzio-
namento del cervello D 
secondo della trau natolo-
gia 

Manotma Bronzlni Fusillo 

Radio 1° 
GIomalB radio ore 7, 8 10, 

12, 13 14, IS, 17, 2D 23 25 
€ Corso dl lingua 'rtncesei 
6 30 MattuHno muilcale 7 10 
Musi» >topi B 30 L* csnionl 
del mattino 9 Vol ed to 
11 30: Appunlamento con San 
to 8. Johnny i 12 10 Contrsp 
punto 12,43 Quadnloglio 
13 15 II giovedl, 14 IS: Buon 
pomcngglo 16 Programma pet 
I rsgsxii, 16 20 Nouita disco 
grafichei 16 35 Italia che lo 
vora, 17 OS Meaia 19 Sui 
nostrl Tiet-catl, 19 05 Antonio 
Vivaldi 19 30 Folix Mendels 
solm Bartholdy 20 1S Patsto-
ne aetondo San Matteo 

Radio 2° 
Glornala ndloi oro 7,30, 

8,30, 9,30, 10 30, 11,30, 
12,30, 13,30, 1S.3U, 16,30 
17,30, 18,30, 1D.ro, 22, 24t 
6i Prima di comincfarai 7,43 
Biliardmo a tempo di muiifii 
8,09 Buon vlaggioi 8,40 I 
protagonist), 9 Romanticai 10 
Vita di Beethoveni 10.1 Si 
Canta Gianni Pettcnatij 10,35 
Chiamate Roma 3131, 12,10] 
TrwmiMionl regionall, 12,35 
Le camonl di Sanremo 1970] 
13 Florinda Bolkan, 14 Come 
• parch*) 14,05) Juka-kott; 
1515 La raasegna dei ditto 
15,40: Valzer cetebri, 16i Po-
merldianaj 17,35. Oit ia uni 
cai 18,50 Mutlc* •Inlonicai 
19,55 Muilca operhtlca, 21,15 
Aleiiandro ScariatUt 22,10s In 
terpreti • contronto, 22,43s La 
pasqua di Ivan, di Leone Tol 
stoi, 23 Bnltetllno pGr i navi 
gantE, 23,05 Munca alnfonlca 

Radio 3° 
Ore 9,25- Or'gtnl della Sor-

bona, 10. Concerto di aperturai 
11,15 I Quarlettl di Ditnitri 
Scioilakouic, 11,40 Tfiittoro, 
12,20 I maestri dell'intcrpre-
laiione, 13 Intermezioi 13,55i 
Voci dl ler) e di oggi; 14,30> 
Muslcho dl Niccolo Porpora, 
Tommaao Traetta a Hiccold 
Jommellii 15,30 Conearto del 
Duo GullKavelloj 16,20t Mu-
aiche Italians di ogglt 17t Lfc 
opinion) degli altn 17,10 Cor
so di lingua Irtncese, 18: Not) 
lie del Terzo, 18,45' Corao di 
storia del teatroi 21i II glor-
nale del Terio 21,30s Lo 
51 rani oro 

Controcanale 
\U 1 RILl rtt4 Dfl lEbORO 

— liia eru ducumenfaua to 
me L Lonm o I n HH a pensar 
ci be>u i un anche dinaie per 
7JK c me OQIU puntaia una 
ai i eniuia il mare i grande 
I comanda. He C wsf«mi t pieno 
(I i io(; a e la R\1T\ m 
tomi) ro v< fjiielii che siiamo 
/; < ulo la i n}ent en a meno 

rl pioimn > cnitro ei Qi in 
li tar 1 (()} Co i t((i i C flu 

\ i > lalln ; arte rlri 1 ' pet 

i ui i 
tuilai a 
Pi 7la d> 

I 1 
1 

•tt elc 
fa all n in i a e< un Kin 
p< r /ion c( P tanto i u tin, 
I Lomo ( il rnaie i In U ? a 
sfni d cu n i tar a dd c/e lere 
rl e i ( IIL i mgrav mata alia no 
ttia 1\ La puma tolti che 
ui i (ho oppn i ero le 11 i u 
ubcuq dd l 1 Kiel p i n dt 1 

m li t or f f )ii(i o i ; hi en 
r na e alta r nalo 1 Hfttn i 

i ; ct t a (oia pt r i n certn 
K 11/ ( i adi n liai (amci 
te ( i a irati re roi i p r t n 
c S la In ui < Ha nei te di 
na i all ib I o I n In K ne 
In oi e d\.l 11 do ma i > envu I 
(aim ad e eic tmjpf Aide 
per que tn ma i uiitata c e 
q\ at ult ma ded cata alia fait 
ajfondato con un gal one spa 

gnolo sebbtne giocatct sulla 
i i i use ci e appar*,a nel com 

]k o piuttosto noiota In so 
tan a I Uomo e il maie 

imioHP soprattutto un pwaiam 
ma da 'iiiardare ditfiattameitle 
11 otfp a delle cronache di 
Meuolcdi spoit 

I-\ (RIM DL! CI\r\l\ -
Linemi i0 ha affiontato attra 
Ter o ui t i 10 di \laico 
( uarna chelli c I etta } una 
f it n i tenia cap tale audio 
delta c> i lei (iiema itahano 
L nidagim pei J < •-lata con 
dotta a ida d uccello e i nsnf 
tati sono tati pndlo^to madcbU 
}• stato confeimala de la en 
si c c e i a bene Va tioppo 
poche e rapide sono slate le 
r \postc n lappailo aah viler 
roaaUi i sollei ati e ancoia d' 
mi m rappoito a q elli che 
and I ero potato c s< ic sallei a 
ti lia laltta moltt ddle ana 
I si che abhiamo a collate (co 
me ad c emp a quella ('i Cn 
tahl o m tutt altu) clip vw 
1 le anch per la s/c sa T\ 

1 iol[r< I cita loniabuo i ha 
i omcam e i op; oili ici7npnle 
r;uof) il dito in alcune pianhe 
(ceirri In ad acini o di de 
i / ' ifan il mestierc d I pio 
co a e tana riceica di vn tesoro 

duttore) ma ha la^ciaio pa* 
soie senza apt i bocca I mffhc 
dichiaraziom co ne quilli del 
sottosegrpiano I Lanqelt \i chi 
pure ?wn appanva affatto v/ 
conlestabile Co^t una qncitio 
ne come quella cklla funziotit 
del capita'e amenta IO i» lio cri 
si del (i ema e \tata. appena 
unpostata Ic ortoim della crxst 
noit so7io !<i7i/t )i lure con ta 
neceswiia endenza c coiiifilp 
tezza non una ola pnioia t 
stata delta \ui lappmli tia cn 
M dd ( nemo c politico cultu 
mle cane s<. in que to campo 
I unica riimensi >i i da confide 
tan losse qudla ttnawicma 

Gia a pi oporto del spri)i3to 
suite ndcoca sette abbiamo 
wit to die Cinuiiii 70 alfronta 
arqomenti comphwt t dt note 
lole ri'ieio con ucewna rft*w 
loltura Se I equilibria dtUa ru 
bnca non <,onsen1t di if etten 
m pwaiainma tiinncn HHICI o 
inclueste a jimifnfi? ci si limm 
modesfainetifr ad afSwnlaie io 
ta pei i olta un sina )fo o n ' 
to det piobhim e lo w apt r( 
fondisca Solo per questa 111 
si pnti a cntan di ripilirc ra 
se dtttc gia Jante loile o <;i î »-
l)07)fjo comhirre indanini che 
abb am jn i a'or* 

•• «• 
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