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la PC e i suoi alleati 

del centro-sinistra 

Sabotano gli 
emigrati perchè 

hanno paura 
del loro voto 

Rallentato l'invio delle cartoline-avviso, pochi tre
ni a disposizione per il rientro, respinto la pro
posta delle sinistre per un rimborso spese • Ma 
I nostri connazionali all'estero sono ben decisi 
a rientrare ugualmente il 7 giugno per saldare 

il conto con chi li ha cacciati dall'Italia 

HA N N O PAURA degl i e-
migrat i . Paura c h e tor
n i n o il 7 g iugno per 

sa ldare il c o n t o che la De
mocraz ia cr i s t iana e i suo i 
a l leat i h a n n o in s o s p e s o da 
o l tre vent 'anni c o n mil io
ni di nostr i lavorator i che 
s o n o s ta t i co s t re t t i ad ab
b a n d o n a r e casa , famig l ia , 
affetti e a varcare la fron
t iera per trovare u n lavo
ro . La DC e il rabberc ia to 
centro - s in i s tra s a n n o di 
n o n p o t e r fornire a l cuna 
v o c e att iva, n e m m e n o di 
p r e v i s i o n e . La DC in par
t i co lare è c o n s a p e v o l e c h e 
s e d o v e s s e e s s e r e s i n c e r a 
c o n gli e m i g r a t i al s u o slo
g a n e l e t tora l e « Anche do
mani » d o v r e b b e aggiunge
re « sarà come, anzi peg
gio, di oggi e di ieri ». Per
c h è a l tra a l t ernat iva n o n 
s a offrire per gli anni '70 
s e n o n quel la de l l 'aumen
to de?l i e u f e m i s t i c a m e n t e 
de t t i <non occupat i» (quat
tro mi l ion i nel 1980 — se
c o n d o le prev i s ion i d i Do-
nat-Catt in) o p iù e legante
m e n t e — per u s a r e u n a de
f iniz ione cara a R u m o r — 
« c i t tad in i d 'Europa ». E 
h a n n o paura , n o n v o g l i o n o 
c h e gli e m i g r a t i t orn ino . 

Non d i v e r s a m e n t e infat
ti s i p o s s o n o sp i egare gli 
e sped ient i , q u a n d o n o n so
n o vere e propr ie i l legali
tà, m e s s i in a t to per fre
nare al m a s s i m o il rien
tro degl i emigrat i c h e vo
g l iono votare : i pre fe t t i c h e 
s i s o s t i t u i s c o n o ai s indac i 
n e l l a s p e d i z i o n e del le car
to l ine-avviso; il m i n i s t e r o 
de i Traspor t i c h e m e t t e a 
d i s p o s i z i o n e degl i emigra t i 
u n n u m e r o r i d o t t i s s i m o di 
treni spec ia l i e, infine, il 
v o t o c o n t r o la p r o p o s t a di 
l egge de i s e n a t o r i c o m u n i 
st i , soc ia lpro le tar i e indi
p e n d e n t i d i s in i s t ra per il 
r i m b o r s o del le s p e s e di 
v i a g g i o in terr i tor io stra
n iero e la c o n c e s s i o n e d i 
u n a indenn i tà per il l avoro 
p e r d u t o per ven ire in Ita
l ia a vo tare . 

Per l' invio de l l e cartol i
ne-avv iso l a l egge rende 
e s p l i c i t a m e n t e re sponsab i l i 
i s indac i . I prefe t t i han
n o p r e t e s o la c o n s e g n a del
le s t e s s e per « snel l ire » la 
d i s t r ibuz ione e render la 
« p iù rapida ». M o r a l e del
l a favola: a d u e s e t t i m a n e 
a p p e n a da l la c o n s u l t a z i o n e 
i n m o l t e pre fe t ture era sta
t a s p e d i t a c i rca la m e t à 
de l l e car to l ine . D a n o n di
m e n t i c a r e c h e e s s e d a n n o 
d ir i t to al v iagg io gra tu i to 
in t r e n o s u l t err i tor io na
z iona le e s o n o s p e s s o s tru
m e n t o Ind i spensab i l e per 
o t t e n e r e i p e r m e s s i da l le 
az i ende . 

De i treni spec ia l i abbia
m o già a v u t o m o d o di scri
vere : n e s o n o s ta t i m e s s i 
a d i s p o s i z i o n e 18 da l la Ger
m a n i a e da l la Sv izzera , 
m e n t r e s o n o s ta t i e s c l u s i 
tut t i gl i altri P a e s i euro
pe i di i m m i g r a z i o n e , e 22 
d a Mi lano e Tor ino . Il go
v e r n o , s o l l e c i t a t o a met te 
re a d i s p o s i z i o n e u n nu
m e r o m a g g i o r e di c o n v o 
gli spec ia l i e a rafforzare 
tu t t i 1 serviz i d i t r a s p o r t o 
p e r garant ire u n c o m o d o 
r i torno ai nos t r i emigrat i , 
s i ò l imi ta to a gener i che 
ass icuraz ion i , s e n z a p e r ò 
p r e n d e r e a l cun i m p e g n o 
c o n c r e t o . 

M a v e n i a m o a l l 'u l t imo, 
i n ord ine d i t e m p o , tenta-

Ammira%ìiotie (e perplessità) d§ fronte all'imponente rassegna < 
delle opere dì Giorgio De Chirico esposte al (Palazzo Reale di Milano 

Accordo per 
lo zuccherificio 

di Legnago 
VERONA, 24 maggio 

La lotta allo zucchen l ìno 
di Lcgnugo, che durava dal 
febbraio scorso, si e conclu
sa. Oggi hanno r ipreso il la
voro anche 1(10 dei 260 dipen
denti sospesi una quindicina 
di gioirli la dalla direzione 
dello s tabi l imento. Anche i 
230 avvontizi verranno iiia-
dua lmente rimessi in servizio 
e assunt i in pianta stabile 

T ra le. organizzazioni sin
dacali e la direzione dello 
s tabi l imento è s ta to firmalo 
un verbale di accordo nel qua
le è t r a l 'altro detto che ver
r anno ant ic ipatamente ricono
sciuti 1 migl ioramenti econo-
mico-normativi che saranno 
appor ta t i dal nuovo contrat
to nazionale di lavoro. 

Tali miglioramenti sono sta
ti forfet tar iamente definiti m 
diecimila lire mensili p rò ''u-
pìte, salvo conguagli; al tet-
mine della lavorazione prima
verile e sulla base delle ri
sultanze del nuovo cont ra t to 
di lavoro, le par t i torneran
no ad incontrars i a Verona. 

t ivo eli frenare la v o l o n t à 
m a n i f e s t a t a dai nos tr i la
vorator i a l l 'es tero di tor
nare in I ta l ia a votare . 
Tutt i s a p p i a m o e lo s a n n o 
a n c h e gli u o m i n i poli i lei 
de l la m a g g i o r a n z a c h e i 
v iaggi dal la Germania , dal 
B e l g i o , dal la Franc ia , dal
la Svizzera , dal la Gran Bre
t a g n a s o n o c o s t o s i , fat ico
si e chi li affronta d e v e ri
n u n c i a r e a n c h e a giorni di 
sa lar io: il tu t to per eser
c i tare u n dir i t to e compie 
re un d o v e r e di c i t tad in i 
s tab i l i t o da l la Cos t i tuz ione : 
il v o t o . 

I p a r l a m e n t a r i di sini
s t r a a v e v a n o p r e s e n t a t o 
u n a p r o p o s t a di l egge (To-
masucc i -Levi , i d u e p r i m i 
f irmatar i ) che . c o m e ab
b i a m o de t to , p r e v e d e v a u n 
r i m b o r s o s p e s e di v iagg io 
dal luogo di lavoro al la 
f ront iera i ta l iana e un'in
denn i tà di 12 m i l a lire p e r 
m a n c a t o lavoro . I r a p p r e 
s en tant i del centro-s in i s tra 
e i l iberal i l 'hanno respin
ta g ià in s e d e di c o m m i s 
s i o n e , i m p e d e n d o n e la di
s c u s s i o n e in aula. A b b i a m o 
d e t t o « resp inta » e a ra
g ion veduta , a n c h e s e ne l 
r e s o c o n t o s o m m a r i o de l la 
c o m m i s s i o n e Interni de l 
S e n a t o si af ferma c h e il 
s e g u i t o de l l ' e same del di
s e g n o di legge è « rinviato 
ad altra seduta ». I n effet
ti, s o l l e v a n d o u n pre te s tuo 
s o cav i l lo p r o c e d u r a l e e 
c ioè c h e la c o m m i s s i o n e 
F inanze n o n aveva espres 
s o parere favorevo le , la 
m a g g i o r a n z a g o v e r n a t i v a 
h a r inviato l a d i s c u s s i o n e 
de l la p r o p o s t a ad altra se
duta , e c ioè a d o p o le ele
z ioni q u a n d o la legge n o n 
p o t r à p iù e s sere approva
ta p e r c h è n o n p u ò avere 
efficacia retroatt iva . Natu
ra lmente , h a d e t t o il rela
tore di magg ioranza , il d. 
e. B a r t o l o m e i , la p r o p o s t a 
di l egge del le s in i s t re in
v e s t e « un problema di no
tevole importanza », m a v a 
i n q u a d r a t a « in un esame 
globale della delicata ma
teria ». Conc lus ione : n e s s u n 
p r o v v e d i m e n t o a favore 
degl i e m igr a t i a l l 'es tero . 
M e n o n e t o r n a n o e p iù 
tranqui l l i s t i a m o . 

A b b i a m o però la certez
za c h e la DC e i suo i al
leat i di g o v e r n o a b b i a n o 
f a t t o — ci s i pas s i il vec
c h i o adag io — « i cont i sen
za l 'oste ». Dal le not iz ie 
c h e p r o v e n g o n o dai vari 
P a e s i di i m m i g r a z i o n e ( e i l 
g o v e r n o d o v r e b b e e s s e r e 
i n f o r m a t o del le mani f e s ta 
z ioni davant i ai c o n s o l a l i ) 
i nos t r i lavorator i s t a n n o 
c o n f e r m a n d o in ques t i gior
ni la f e r m a v o l o n t à di ri
t o r n a r e in m a s s a , dec i s i a 
m e t t e r e ne l già l u n g o con
to anche il m a n c a t o ar
rivo de l l e carto l ine-avviso , 
i poch i treni spec ia l i e ì 
p r o v v e d i m e n t i in l o r o fa
vore bocc ia t i . 

E g ià c h e s i a m o i n ma
teria di cont i è b e n e a n c h e 
dire c h e la c o m m i s s i o n e 
F inanze de l S e n a t o ha e-
s p r e s s o parere nega t ivo 
su l la p r o p o s t a di l egge To-
masucc i -Levi p e r c h è « trop
p o o n e r o s a ». E p p u r e il 
g o v e r n o avrebbe s p e s o as
sa i m e n o de l lo 0,50 per cen
to del le r i m e s s e degl i s tes 
si emigrat i , u n a parte infi
n i t e s i m a l e a p p e n a del ver
g o g n o s o pre l i evo f iscale ef
f e t tua to dal g o v e r n o sul
le s t e s s e r i m e s s e , u n pre
l ievo c h e ne l 1964 ( u l t i m o 
d a t o d i sponib i l e , c h e da al
lora l 'ISTAT si è b e n guar
d a t o d a render lo n o t o ) è 
r i su l ta to s u p e r i o r e ai :>0 
mi l iard i di l ire. 

N o n vi s o n o fondi , s i e 
de t to , per finanziare la leg
ge: eppure i nos tr i paria-
m e n t a r i h a n n o i n d i c a t o 
c h i a r a m e n t e d o v e p o t e v a 
n o e s s e r e a t t i n t i . D a i 2 5 
m i l i a r d i e m e z z o de l F o n 
d o r i m b o r s o i n t e r e s s i e de
p o s i t i v i n c o l a t i p e r la B a n 
c a d ' I t a l i a o da i q u a s i M0 
de l F o n d o g l o b a l e p e r va
rie p r o p o s t e di legge. Ulu
l o p e r c i t a r e a l c u n i e s e m 
pi . E ' m a n c a t a q u i n d i la 
v o l o n t à di t r o v a r l i i sol
d i , m-i s o p r a t t u t t o la DC 
e i s u o i a l l e a t i c o n me
s c h i n i s o t t e r f u g i , h a n n o 
s p e r a t o , e f o r s e lo s p e r a 
n o a n c o r a , d i r i n v i a r e il 
g i o r n o de l l a r e s a de i con
t i . M a s o p r a t t u t t o h a n n o 
m o s t r a l o la p a u r a d i do
ver l i r e n d e r e q u e s t i con
t i , ai m i l i o n i di i t a l i , un 
e m i g r a t i , ai l a v o r a t o r i ' h e 
s o n o r i m a s t i in I t a l i a , .u 
g iovan i c h e n o n vog l i ono 
e s s e r e c o s t r e t t i a s e g u i r e 
l a v ia d e l l ' e m i g r a z i o n e . 

Ilio Gioffredi 

enigmi del sogno 
urezze della te r ra 

Un maestro che ha esercitalo una influenza profonda su tanta parte dell'arte contemporanea - Contro l'angoscia 
l'antidoto dell' ironia - il pianto di René Magritte - Un guardaroba troppo ricco? - Dispute, polemiche, diatribe 

Giorgio De Chirico, « Lo muse inquietanti », 1916. 

MILANO, maggio 
La mos t ra di Giorgio De 

Chirico a Palazzo Reale, co
m'e ra da prevedere , s ta susci
tando il più largo interesse. 
Le 180 opero esposte — qua
dri , disegni, scul ture •— In 
uno svolgimento che abbrac
cia s e s s a n t a n n i di attività, del
l 'artista, cost i tuiscono senz'al
t ro un insieme imponente e 
impress ionante , tale da pro
vocare meraviglia e ammira
zione, anche se non possono 
manca re perplessi tà e obiezio
ni di varia na tu r a di fronte 
a questo lungo i t inerario crea
tivo non privo di flessioni e 
anche di scelto discutibili . 

Non c'è dubbio infatti che 
ci si trova davanti «, un pit
tore d i grandezza internazio
nale, che ha eserci ta to una 
profonda influenza su mol ta 
par te dell 'ar te contemporanea , 
dal real ismo magico tedesco 
al sur rea l i smo. Si racconta 
che nel '22 René Magrit te, ve
dendo ima riproduzione del 
Canto d'amore di De Chirico, 
sia scoppiato Jn lacrime per 
l 'emozione, iniziando di 11 il 
for tunato cammino della sua 
nuova p i t tu ra . Yves Tanguy, 
a Parigi, nel '23, scorse dalla 
p ia t taforma di un autobus , 
nella vetr ina di una galleria, 
una tela che lo colpì come 
folgore: balzò a t e r ra e vi si 
avvicinò: e ra un 'opera di De 
Chirico. E Max E r n s t confes
sa: « Fu sol tanto dopo la guer
ra (la guerra del '14-'18), 
quando trovai a Monaco, in 
un numero della rivista ita
liana Valori Plastici, alcune 
il lustrazioni dei quadr i meta
fisici di Giorgio De Chirico, 
che scopri i alfine la mia vera 
s t r a d a » . 

Sono episodi e testimonian
ze che dicono già da soli di 
quale fascino e d i quale in
tensa persuas ione poetica sia 
capace la p i t tura di questo 
singolare, solìlario e talvolta 
indisponente maes t ro . Certa
mente la par te della sua ope
ra più universalmente ammi
ra ta è quella ch'egli s tesso 
ha voluto chiamare , appunto , 
« metafisica »: « terribile vo
cabolo che insospettiva anche 
ì pili benpensan t i» . Sono sue 
parole, scri t te nel '19, che con
t inuano così: « Io nella pa
rola metafisica non ci vedo 
nulla di tenebroso; è la stes
sa t ranquil la ed insensata bel
lezza della mater ia che mi 
appare metafisica e tanto più 
metafisici mi appaiono quegli 
oggetti che per chiarezza di 
colore ed esattezza di misuro 
sono agli antipodi d i ogni con
fusione e di ogni nebulosi tà ». 

La prima cosa che colpisce 

(f|) PROBLEMI DI MEDICINA 

Il «piede d'atleta» o In sifilide? 
I n molt i paesi tropicali esi

s te una malat t ia infettiva, il 
« m a l pinto » (così chiamato 
perchè « dipinge » la pelle di 
macchie) , che è provocato da 
un microrganismo mol to si
mile a quello della sifilide, 
t an to che secondo alcuni stu
diosi U « mal pinto » non e 
che una forma par t icolare del
l'infezione luetica. Molto meno 
grave, però: e questo ha in
dot to i r icercator i di un labo
ra tor io amer icano a s tudiare 
se il Treponema che provoca 
la malat t ia colorala dei tropi
ci può venire impiegato per 
vaccinare cont ro l'infezione si
filitica. 

Possibilità 

di vaccinazione 
All'Univeisila di Los Ange

les si lavora invece sulla pos
sibilità di vaccinazione me
diante t reponemi la cui noci-
vità sta s ta ta a t tenuata Un im
por tan te successo sembra sia 
s ta to o t tenuto col cobalto LO. 
sot toponendo le colture di a-
genli della sifilide a In a d i 
zione intensa per o t tan ta mi
nuti , si osserva che essi non 
muoiono ma perdono la t a-
pacita di muoveis i e la capa
cita di n p r o d u i s i La pei dita 
della capacita di imiodu/ . ione 
ha ta t to pensan ' che un 'mle 
/ ione provocata da trepone 
mi cosi ! rat tali pò-.sa esse i e 
supera ta dall oi gallismo senza 
danno it fatto poi che essi 
non muoiano ha a u l o i u / a t o 
l'ipotesi che non pe idano il 
pote ie arili tienici), cioè il pò 
tere di suscitare nell 'oigani 
sino la capacita di t a b b n e a i e 
anticorpi .uiti sifilide 

I, 'ipotesi teorica e stala ve
rificata nella pratica speri 
mentale ti alt andò ì conigli 
e on i ma qua rari t ma di di >si 
settimanali di l ieponemi ina-
diali si o visto ( he gli animali 
non mosi invano segni di m 
le/ione dunque e veto che 
l ' irradiazione a t tenua la noci 
vita, add i r i t l u r i sino a tarla 
s e o m p a n r e Inoltre non M I 
lapparono iniezione nemmeno 

quando furono loro iniet tate, 
a r iprese r ipetute , alte dosi di 
germi virulenti; e questo di
mos t ra che l 'organismo, con la 
vaccinazione mediante trepo
nemi i r radiat i , acquista la ca
pacità di fabbricare ant icorpi . 
I tessuti degli animali vacci
nati , inoculati m animali nor
mali , non provocarono infe
zione: e questo prova che l'or
ganismo vaccinato non solo 
non contrae la malat t ia , ma 
non fa nemmeno da « porta
tore sano ». cioè non diventa 
veicolo di contagio. 

Finalmente, dunque , la pos
sibilità di difendere l 'umani
tà contro '.a sifilide si profila 
leahzzabile in un pross imo fu
turo cer tamente occone ran 
no alcuni anni per collaudare 
definita aniente l'efficacia e la 
innocuità della tecnica di vac
cinazione, e impiegarla su va
sta scala, comunque ormai e 
cer to che si arr iverà al m u l 
tato desideralo . Ne t r a r r anno 
vantaggio tutt i i paesi del 
mondo, quelli nei quali la si
filide e una malat t ia venerea, 
cioè si t rasmet te in occasio
ne di contatt i sessuali , ma an
cor maggiore vantaggio ne 
li a l i anno quei paesi nei quali 
la sifilide e molto più diffu
sa e perciò si t rasmet te già 
nell ' inlanzia, a t t raverso con
latti non venerei E sono pae
si africani ma anche paesi eu
ropei, come — per esempio — 
certe zone della .Iugoslavia 

Lo studio 

della profilassi 
Come mai si ai m a con tan 

to r i tardo a una pratica me
dica cosi i inpoi tante come la 
vaccinazione anti lue t ica ' In 
dubbiamente esistono cause 
tecniche. Ira le quali la più 
impor tante e costi tuita dai 
fatto che la colli vagone dei 
t iepononu fuori dall'ornati i 
sino e difficile se ìa coiti 
vazionc avviene in litio, cioè 
in provetta - come si la per 
quasi tutti gli altri attenti in 
tettivi - il t reponema non 
provoca ne iniezione ne impo

sta immuni ta r ia (fabbricazio
ne di ant icorpi) ; bisogna dun
que coltivarlo in vivo, cioè 
nel l 'organismo vivente del co
niglio. Ma e evidente che que
sta difficoltà non è così proi
bitiva da spiegare il lungo ri
ta rdo . 

Altre cause: si osserva che 
la presenza di anticorpi nei 
soggetti vaccinati non permet
te di dist inguere il vaccinato 
dalla persona che ha contrat
to l'infezione virulenta, e quin
di può darsi che un mala to 
non sia r iconosciuto come ta
le e non venga sot toposto al
le necessarie cure, eccetera. 
Ma anche questa e un'osser
vazione pretestuosa, e interes
se dello stesso mala to riferi
re al medico se e .tato vac
cinato oppure no. «osi come 
e interesse di un t e n t o saper 
dire al medico se ha subi to , 
in per iodo antecedente, una 
somminis t razione di vaccino 
an t i t e tan ic i oppure di sieio, 
con quali reazioni e cosi via 
In assenza di un l ibretto sa
nitario documenta lo ci si af
fida, e UH ICO. alla memoi ìa 
de! paziente questo vale per 
la vaccinazione anliluetica co
me ne»* (j uUsiasi al tra, vale 
pei le vacciiifr/ioni come per 
le malatt ie pr< «resse 

Bisogna iunque riconoscere 
ehi' i moti i e tic hanno indo! 
io l,i s( leu M medica a rinv ia-
re d.i un e eeennio all 'altro lo 
studili de .a profilassi anti 
luetica son > aita I 'aniencaiio 
Kii')\ i lievi clic nel suo pae 
se «si spe ìdc più denato pei 
eliminare il piede d'atleta che 
la sifilide - Hi « piede d alle 
ta » e un turilo che si annida 
sulla pelle di chi cammina su 
stuoli1 di cocco umide cioè 
di chi ( ai ninna intorno alle 
vasche di ascimi) un molivi) 
ci dev es-sue per questa as 
sordità Molti medici rico
noscono 11 anqutl lamente che 
s' n a t t a del t imore che. hbe 
i andò 1 umani tà dall ' incubo 
delia sitilide, si incoraggi la 
libei la sessuale 

Oggi si uarla mollo di « re
p u l s i o n e « tepiessioni poli 
ziesche, repiessioni nelle isti 

tuzioni di cura , repressione 
nell 'attività educativa. Ma an
che il r i ta rdo della scienza 
nell 'affrontare i problemi del
la profilassi antivenerea è una 
manifestazione repressiva. E 
qui bisogna dire che — proba
bi lmente — non tan to si trat
ta di disposizioni repressive 
dei governi, quanto di un al-
tegginmento psicologico re
pressivo da par te di chi eser
cita la ricerca scientifica. Ma
gari ò un at teggiamento in
consapevole: ma s ta di fatto 
che la scoperta che l 'irradia
zione può a t tenuare la nocivi-
ta del t reponema non ò ne una 
scoperta costosa nò una sco
per ta difficile, da to che da 
anni, o rmai , si va tentando 
l ' irradiazione di lu t to , dalle 
colture di microbi agli alimen
ti - e quindi avrebbe po tu to 
essere fatta molto tempo fa. 

Ritardi e 

antiche paure 
Che questo r i ta rdo si ve

rifichi non solo nelle società 
capitalistiche ma anche nelle 
società socialiste, e fot se un 
indizio, pi eoccupante, di un 
atteggiati!-ilio inconsapevol
mente repressivo di tut ta la 
cui tu ia scientifica, nei diver
si tipi di società fi fatalismo 
col ciuale si accettano le con
seguenze della l iheita se*-sua 
le. anche quando queste con 
seguenze sono disastrosi*, può 
essere interpreta to come un 
inconsapevole i ìtiuio della li-
berta, effetto di antiche pan 
te che si t ramandano , a m a 
verso la cultura, da una gene
razione all 'al tra, possono an
che scavalcare il passaggio 
dal t appor to di pioduzione 
capitalistico al rappor to di 
produzione socialista. 

Tra le eredita che il capi
tal ismo lasci i al socialismo 
si deve dun nte considerare 
anche quest i difficolt i eli 
met tere la s u e n / a al servizio 
della l ibeua , in modo ,-neno 
e senza i ;se ve psieoio ;iche, 
nemmeno inconscie** E* u l'ipo-
tesi da prone ere in esa ne 

Laura Conti 

quando si guarda la p i t tu ra 
metafisica e la sua radicale 
diversi tà dalla p i t tu ra del fu
tur ismo, il movimento d'avan
guardia che l'ha immediata
mente preceduta . Se nel fu
tur ismo infatti ha una fun
zione fondamentale il « dina
mismo », qui ò sovrana la 
« staticità »; se nel futurismo 
è U pulsare della vita nelle 
sue manifestazioni più mo
derne che ne a l imenta la te
matica, nella p i t tu ra metafi
sica è un mondo di lucido 
sogno a governare il quadro , 
è la nostalgìa di qualcosa che 
res ta mister ioso, remoto ed 
enigmatico. 

Il momento più alto del-
l 'espenenza metafisica si può 
fissare t ra il '15 e il '20. E 
forse queste due date offrono 
anche una qualche spiegazio
ne intorno all 'affermarsi di ta
le nuova tendenza, che in Ita
lia, sulla scia di De Chirico, 
interesserà in part icolare Car-
rà, e quindi Morandi, Suon i , 
De Pisis, Casorati .. Forse 
cioè, nell ' immaginazione me
tafisica, questi ar t is t i poteva
no t rovare quella condizione 
di l ibertà spir i tuale che l'a
trocità del conflitto in corso 
gli negava nella bruta l i tà del
la s tor ia . Boccioni, ch 'e ra sta
to un acceso interventista, 
tu rba to dalla c ruda realtà del
la guerra, poco p r ima di mo
rire scriveva a un amico: 
« Da questa esistenza io usci
rò con un disprezzo per tut
to ciò che non è arte. . . Esi
ste solo l ' a r te» . E r a questo 
che volevano gli art ist i meta
fisici? Qualcosa di simile del 
resto accadeva anche fuori 
d ' I tal ia. A suggestioni orfi
che e a una ermet ica classi
cità si rivolgevano nello stes
so per iodo poeti come Coc-
teau e Valéry; si rivolgeva 
Picasso, recuperando il senso 
più mister ioso dei miti me
di terranei ; e si sarebbero ri
volti t ra poco gli art ist i tede
schi del real ismo magico. 

Ma se raf fermars i della pit
tu ra metafisica può essere fis
sa to fra quelle due date , è un 
fatto tut tavia ch'essa, per ope
ra di De Chirico, era inco
minciata già qualche anno pri
ma, add i r i t tu ra verso il 1910. 
Le radici dechir ichiane della 
p i t tu ra metafisica sono d'ori
gine tardo-romant ica e devo
no essere ricercate nel l 'amore 
del giovane De Chirico per la 
pi t tura let terar ia e fantastica 
di Boecklin e di Stuck, pe r 
le acquetar t i dì Max Klmger, 
ch'egli aveva impara to ad ap
prezzare duran te il suo sog
giorno a Monaco di Baviera. 
E a ciò si aggiunga il fasci
no della civiltà ellenica, di 
cui De Chirico, na to in Gre
cia da genitori italiani, ave
va nut r i to la sua infanzia. 
Nella sua p r ima radice, quin
di, la p i t tu ra metafisica di De 
Chirico par tec ipa alla diffusa 
rivolta intellettuale contro l'ot
t imismo positivistico, appog-
g'andosi in ciò anche al pen
siero di quei filosofi che in 
tale senso hanno e labora to un 
rifiuto di fondo: « Schopen
hauer e Nietzsche per pr imi 
insegnarono il profondo signi
ficato del non-senso delia vi
ta e come tale non-senso po
tesse venir t r a smuta to in ar
te ». E De Chirico perfeziona 
questo concetto, in un al t ro 
testo, con le seguenti parole: 
« Per essere veramente im
mor ta le un 'opera d 'a r te dove 
andare al di là dei confini 
del l 'umano assolutamente: de
vono essere bandit i il buon
senso e la logica. Così i 'arte 
si appross ima allo s ta to di 
sogno e allo s ta to menta le dei 
bambini ». 

Questi pensieri sono la mi
gliore introduzione alla sua 
p i t tu ra metafisica, dove il sen
t imento del l 'assurdo e dell'an
goscia si cristallizza in una 
serie d ' immagini t ra t te dalla 
memor ia o dal vagheggiamen
to di archi te t ture classiche e 
ot tocentesche definite den t ro 
un 'atmosfera senza tempo. So
litudine, silenzio, fughe pro
spett iche, ombre nitide stam
pate su lìsci selciati, port ici 
colmi di buio, cieli antichi, 
s ta tue solitarie, manichini , e 
talvolta, in tale scenario, una 
inci edibile apparizione uma
na: una bambina che cori e 
spingendo il cercHo, due uo
mini che passano; opp ine una 
ancora più incredibile presen
za, come quella di un treno 
m lontananza Di ciò sono 
fatti i suoi « e n i g m i » , le sue 
«mal incon ie» , le sue famose 
ii piazze ». Gli echi cubisti e 
persino fuiuristi che qualche 
ci il ico vi ha individualo, se 
forse sono reperibili hlologi-
r amente , non hanno invece 
nessuna importanza nella eie-
terminazione fisionomie.! del
ia sua opeta . tutta intagliata 
com'è m una pina dimensione 
orni u a 

l'n.i cnniponen 'e dilì i*-pna 
7ione deetuiichi,ina clic ,n 
celti momenti .ippaie tuli al 
ti o elie M'I ondai ;,i e l 'nonia 
un 'uoi i ia < ante! izzante oh" 
introduce nt Ila «-itua/inne an 
gosnoM del lasMiido l 'amido 
lo del gioco intellettuale co
me la viiiu di un esmeismo, 
il valore pungen 'e di una ci\ 
tarsi Ciò è ancoia più viMbi 
le in quel folto gruppo di ope
re degli anni Venti, dove coni 
paiono Miani pei"-ona^gi pa
ludati . per me;a umani e per 
mela statue manichini col pet
to e il g i e m b i muombi i di 
i t iden g ì e c e ininani In que
ste M e . e in a t ic dove il gii 
Mo cìella -M en .«•ìalia o della 
teatralità incoi uccia a •.nuda
le la mano di De Chinco, il 
mondo c l a r i n i e vi sin a t t i a 
verso una leni'1 • Ile *-e da un 
lato ne aumoi ìa la favolosa 

suggestione dal l 'a l t ro ne sot
tolinea il dislaccato cara t te re 
di rappresentazione, da cui, 
appunto, non è aliena una sot
tile, divert i ta e consapevolis
s ima ironia. Sono telo che si 
moltiplicano sin verso il '30, 
tele in cui si assiste progres
sivamente a un passaggio dai 
temi mitologici a quelli rina
scimentali , e da quest i a quel
li barocchi e quindi roman
tici, con un r i torno al Boeck
lin della giovinezza. Cosi i 
nudi omerici in groppa ai mi
tologici cavalli delle spiagge 
elleniche assumono atteggia
ment i quat t rocenteschi , per ri
vestirsi quindi di a rma tu re 
secentesche dent ro paesaggi di 
rocce e di ville neoromant ic i . 

E ' quando s 'allenta il sen
so dell ' i ronia che l 'opera di 
De Chirico tende a perdere 
i suoi poteri Ciò accade al
lorché egli si lascia sommer
gere dalla «recitazione», quan
do, voglio dire , incomincia ad 
abbandonai si sempre più alla 
sua inclinazione teatrale, sen
za che la pimta di una ma
liziosa autocoscienza gli per
met ta di rendere sapido e 
acuto il nuovo ed eccessivo 
« guardaroba » della sua im
maginazione. E ' quello che 
succede a gran par te della 
sua ul t ima produzione, dove 
pera l t ro , a t ra t t i , non man
cano improvvisi accenti di ra
ra intensità poetica, t ra il ri
petersi dei temi già a lungo 
esplorati , t ra le r iprese o le 
« repliche » dei vari periodi. 

Non ò qui il caso di ricor
dare tut te le dispute, le pole
miche, le diatr ibe che t roppo 
spesso intorno a De Chirico 

sono nate a causa dei suol 
umori , delle sue risentite af
fermazioni cont ro l 'arte mo
derna e a causa delle contese 
sorte a proposi to dei suoi qua
dri falsi o veri, contese finite 
in t r ibunale con sentenze che 
hanno sment i to l 'autore stes
so. L ' interesse della sua ope
ra va ben oltre tali dati di 
cronaca. Su ques to fatto non 
res tano dubbi visitando la mo
s t ra di Palazzo Iteale, Uscen
do dalle sue sale, non si può 
fare a meno di pensare a De 
Chirico come a uno dei più 
sicuri maes t r i del l 'ar te con
temporanea: un maes t ro che 
ha sapulo fissare sulla tela, 
con lo splendore al lucinato 
dei suoi colori, la condizione 
d 'assenza in cui versa l 'uomo 
d'oggi nella finzione di una 
vita alienata. Ma nel fissarla, 
e qui s ta il prodigio, egli ha 
saputo mu ta re tale condizione 
d'assenza in una condizione 
di l ibertà sia pu re sol tanto 
fantastica, E questa è già una 
operazione sa lu tare . Sono i 
surreal is t i che, par tendo da 
De Ch'r ico, hanno messo in 
chiaro come alla l ibertà in
ter iore debba corr ispondere la 
l ibertà oggettiva nella storia, 
unendo cosi i due termini im
maginazione • rivoluzione. Co
me si vede, anche pa r t endo 
dal sogno, i problemi ritor
nano alla ter ra . Ma indubbia
mente , di questa problemati
ca dell ' inquietudine contem
poranea, alla sua origine più 
immediata , De Chirico fa sen
z'altro pa r t e di dir i t to . 

Mario De Micheli 

Lettere 
del tiitìedi 

Si vorrebbe sapere 
proprio dai giocato
ri come certe cose 
possono accadere 
Cara Unità, 

mi piace il calcio. Quello 
giocato bene e, ti confesso 
questa mia debolezza, anche 
quello giocato male. Insomma 
non perdo una partita di cam
pionato. 

Oggi la nostra Nazionale di 
calcio è in Messico. Com'è 
la squadra* Tutti hanno ditto 
la loro. Valcareggi è conten
to- si capisce, lui è l'allena
tore. I giornalisti lo sono un 
po' meno. Gli allenatori del
le società di «A» (i soli che 
hanno diritto di parola) si 
sono espressi chi in un modo 
e chi in un altro. All'estero 
c'è chi presenta la squadra 
azzurra fra le più forti dei 
mondiali. Dice la sua versino 
il presidente del Consiglio 
Rumor. 

Gli umei che non dicono 
mai la loro sono i giocatori. 
Non si riesce mai a sapere 
che cosa pensino della squa
dra in cui sono chiamati a 
giocare. Anche dopo una pal
lila, si possono conosccie i 
giudizi di tutti, fuorché degli 
interessati, cioè di coloro che 
hanno giocalo. Perchè9 

Si teme forse dt mettere in 
discussione l'operato dell'alle
natole9 E se anche così fos
se! Mi pare proprio che non 
ci sarebbe mente di male. La 
discussione aperta sulla for
mazione e sui ci iteri di alle
vamento, credo che possa aiu
tare alla costruzione di una 
squadra migliO"e 

Perchè, cara « Unità », non 
apri tu il discorso9 Che al
meno possa sapere dai gio
catoti come mai può acca
dere clic anche una Corea 
qualsiasi possa eliminarci dai 
mondiali. 

MARCO BELLINAZZO 
(Fer ra ra ) 

Le partite di calcio 
non stanno al 
di sopra di tutto 
Caia Unita. 

lanci espandere a quel lei 
Irne ( he auspicai a l'ai i aita 
della l'V a IO/OM }>oichc col 
bianca r nao non e possihi 
le ih ornivi eie il colon' de tic 
m !<!'•< di : (,iU lamn la 1 \ 

t(\ •jo'./'o Paese pmcicni mi 
un tu ma -.,'( < una , 'citi,it

iti,e *•;» \,i M m i . s / . •(< Ih i( ,'i'ir 
iti ' uutat/toì godimenti n 
II ' I IMI toespettaloie 

hi eliciti poche pica, cu 
P'i>^, del'a mtihttinza ->ci 
c\cm,)to .wilc \cuolc malo 
>ie o (/e//( r(?M» di nposo no 
(ariani quando, con la TV a 
I O ' O I . '.aia possibile ncoho 
\( ere scirri sbagliai \i '< 
r.mate maone della ^quadia 
p)C}eiita} Perche pienccupnr 
M dello -itaselame tdiogeolo 
ateo il Qianio ni cui w jìotìa 
seiua confondo *>• SCOUD e le 
uist di uno pai Ida di font 
b<itl> 

r /'<»; ce da dice set;-fi 
niios-ìve dalla va gonna ihc 
lo -.j.oit non e anellazione' 

CIIORC.TO MONTt.Vl 
i Bologna) 

Non c'è coerenza 
(ma ci vuole ?) 
tra il calcio 
e la scuola 
Cori compagni, 

desidero esprìmere il mio 
più assoluto dissenso per il 
«voto» che viene assegnato 
a giocatori e arbitro in sede 
dì cronaca delie partite di 
calcio. 

Rammento che il Partito — 
dt concerto col movimento 
studentesco — conduce da 
tempo una battaglia contro 
l'istituto del roto nelle scuo
le per il motivo che esso si 
manifesta soltanto come stru
mento fiscale discriminai orto 
e classista. 

Con non so quanta coeren
za, quindi, l'Unità, mentre 
combatte il «voto scolastico» 
chiedendone l'abolizione, in
venta il « voto sportivo » per 
le partite di calcio. A parte la 
considerazione che, così fa
cendo, il giornale si allinea 
con le posizioni più confor
miste dei più banali quotidia
ni sportivi, disattendendo le 
richieste più volte espresse da 
parte dei lettori sulla diversa 
funzione che devono aveic su 
l 'Unità anche i resoconti spor-
ti vi. 

Vorrei poi far rilevare co
me si presenti obbiettivamen
te ridicolo i] roto espresso 
co! «set meno» o il «sette 
più» ed assegnato con suppo
nenza ad atleti che pw o me
no coscienziosamente fanno 
ti loro dovere di circensi do
menicali. 

Dopodiché vorrei porre una 
legittima domanda Alla fine 
del campionato dobbiamo ta
te una media delle votazioni 
jicevute da ciascun calciatore, 
piomuovendo alla classo su
pcriore quelli che hanno su
perato la sufficienza e respin
gendo tutti gli alty:'} Oppure 
dobbiamo «rinviale a otto
bre» coloro i quali abbiano 
ottenuto una media infettare 
al 59 

Per essere più chiari M 
causigliela — alla fine — d 
Giocatore Tizio di ahoandonn-
te il calcio perchè attstudina'-
mente portalo <dLi fisica nu-
cicale, o il aiocatoie Caio tu 
lìodicmsi, per le «o/e spiccate 
taidouc alla (alt .azione de! 
<!)tiiu>lu)co, lai oro mena ap 
plaudito ma ;IIÌÌ< oabilmente 
più ,dile ' 

1 aoli aibitu di i lento suo
nane di dedicai s esci usti c-
moilc tdl( loia / rsi)Ji'i!i <:.' 
ti, ita niofoìsioiu i, app'ne 
aon ano ittcaragg tirli a < o>, 
/."naie ta carnati del 'i 
v Inetto podic ni oianio, 
per essi, ci saia ;, legno dei 
cieli9 

Poche, se si assenna il i ti
fo a calciatoli e ai odi i, oc-
coire esso e cosi traoditi da 
concludete altictt ,nto scola-
stiLdinode il campionato di 
calcia con le << pai elle Umili» 
a tutti i suoi pr\<tagonistì 

Vanito comunque sperare 
i he col piassimo anno non 
se ne (aia più ma te 

G. A 
( M a n t o v . i l 
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