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Un libro di Nicolae Ceausescu 

LA POLITICA ROMENA 
Una concezione che rivendica una propria auto-
nomia - La nazione: una categoria storica non «u-

perata - Sovranita e « interesse generate » 

II viaggio di Ceausescu 
in Cina e negli altri paesi 
socialisti deJl'Asia ha nuo-
vamente attirato l'attenzio-
ne sulla politica romena. 
Quasi contemporaneamente 
e uscita da noi la prima tra-
duzione italiana di un vo
lume di scritti di Nicolae 
Ceausescu. II libro, pubbli-
cato dalle < Edizioni del ca-
lendario», con una succinta 
prefazione di Carlo Salinari, 
e stato presentato a Roma 
in una conferenza stampa, 
organizzata dall'Ambasciata 
di Romania. Esso esce quin-
di con un patronato ufficia-
le. Ma si puo aggiungere 
subito che tale sua veste 
non ne riduce affatto l'in-
teresse di attualita. 

Si e voluto offrire con 
questo volume al lettore 
una documentazione diret-
ta sugli orientamenti del 
partito comunista e dello 
Stato romeni, attraverso la 
voce del loro massimo espo-
nente. Per la comprensione 
di un popolo e di un indiriz-
zo politico questa conoscen-
za documentaria puo non 
essere un impegno sufficien-
te, ma e certo una base in-
dispensabile. II pensiero di 
Ceausescu naturalmente non 
e sconosciuto al lettore ita-
liano. Le cronache politiche 
se ne sono occupate piu vol
te. Anche I'Unita ha pubbli-
cato diverse interviste col 
leader romeno. Esso guada-
gna tuttavia con l'esposizio-
ne organica che il libro e 
in grado di fornire. 

Ruolo del 
Partito 

Segretario generale del 
partito e capo dello Stato 
romeno, Ceausescu e uno 
dei piu prolifici dirigenti 
politici di questi anni. II 
suo stesso stile di direzione 
gli impone tale caratteristi-
ca. Bgli non solo prende la 
parola, con rapporti o sem-
plici interventi, nelle sedi 
istituzionali piu importanti 
del partito e dello Stato, ma 
partecipa a tutti i principali 
convegni nazionali, viaggia 
sovente per il paese (oltre 
che aU'estero), assiste ad 
incontri e ad assembler, 
pubblica egli stesso articoli, 
riceve numerosi ospiti stra-
nieri, concede interviste a 
giornali di altri paesi. Ne 
scaturisce una massa assai 
voluminosa di scritti e di-
scorsi. II libro uscito a Ro
ma (e il cui titolo completo 
e *La Romania sulla via 
verso il socialismo e nel-
la lotta contro Vimperiali-
smo ») presenta una scelta 
di brani, quasi tutti assai 
sintetici, estratti da testi di-
versi di questi ultimi anni e 
disposti non in ordine cro-
nologico, bensi per argo-
menti. II risultato e felice 
poiche l'opera si presenta 
con una sua compattezza 
e indubbiamente contiene 
quanto di essenziale, alme-
no alia luce delle nostre co-
noscenze, vi e nel pensiero 
politico del leader romeno 
e del suo partito. 

Ora, qualunque opinione 
si abbia di tale pensiero, 
do che difficilmente gli si 

puo negare, dopo la lettura 
del volume, e un suo dise-
gno coerente. Non si tratta 
cioe di semplici affermazio-
ni occasional a proposito di 
questo o quel problema, 
questo o quell'awenimento, 
ma di una vera e propria 
concezione, che tiene a col-
locarsi esplicitamente nel 
solco delle idee marxiste e 
leniniste, ma che rivendica 
anche una propria autono-
mia, legittimata con insi-
stenza non in base ad una 
fedelta alle formule, ma per 
una sua aderenza a proble-
mi e compiti del paese ro
meno. 

Sin dall'esordio il partito 
comunista viene presentato 
come prodotto organico del-
la storia nazionale e delle 
sue tendenze progressiste 
prima, socialiste poi: «con-
tinuatore delle secolari lot-
te condotte dal popolo per 
l'indipendenza del paese, 
per la formazione della na
zione romena e dello Stato 
nazionale unitario, per ac-
celerare il progresso sociale 
e l'avanzata della Romania 
sulla strada della civilta». 
Primo dovere del partito e 
dar vita al nuovo ordina-
mento sociale, socialista, nel 
proprio paese. D'altra parte, 
< il passaggio dal capitali-
smo al socialismo segna il 
progresso della nazione... su 
un gradino qualitativamen-
te superiore ». Istaurata in-
fatti la < parita sociale fra 
gli uomini... il socialismo as-
sicura l'unita di interessi e 
di aspirazioni di tutti i lavo-
ratori, per stimolare 1'ener-
gia e per mettere pienamen-
te in valore le capacita crea
tive dell'intera nazione». 

La nazione per Ceausescu 
— a questo tema e dedicato 
un intero capitolo del libro 
— e «una categoria stori-
ca > niente affatto superata, 
che conserva un significato 
importante e un valore di 
progresso anche nel mondo 
presente. Sotto questo ango-
lo visuale, caso esemplare e 
proprio quello della Roma
nia, dove c u processo di 
formazione della nazione... a 
causa del dominio straniero, 
ha avuto luogo in condizio-
ni particolarmente diffici
l e , e awenuto « piu tardi 
rispetto ad altri paesi >, e 
dove «solo dopo la libera-
zione del paese, dopo la 
conquista del potere da par
te della classe operaia... le 
energie e le capacita crea
tive della nazione sono sta
te total mente svincolate ». 

E' nazionalismo questo? 
Critiche in tal senso sono 
circolate. Ceausescu non le 
ignora: evoca anzi piu volte 
l'argomento per rispondervi 
e per respingerle. « Forse il 
fatto che un partito si ado-
pera energicamente e inten-
samente — egli si chiede — 
per assicurare una felice 
realizzazione della societa 
socialista e comunista pud 
essere interpretato come tra-
scuratezza degli interessi ge-
nerali? >. La risposta, benin-
teso, e negativa. Anzi, il suc-
cesso deirimpresa condotta 
dal partito nel proprio pae
se viene indicate come il 
migliore contribute possibi-
le alia causa internaziona-
le. «Internazionalismo — 
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indica d'altra parte Ceause
scu — significa collabora-
zione fra nazioni uguali nei 
diritti, tra popoli che si 
aiutano reciprocamente on-
de poter svolgere con suc-
cesso la lotta per il sociali
smo e per il comunismo in 
ciascuno dei propri paesi». 

Determinanti diventano a 
questo punto le scelte ope
rate in politica interna e, 
in particolare nel caso del
la Romania, per garantire 
1'industrializza.zione accele-
rata, su basi socialiste, del 
paese e la sua interna coe-
sione. A questi temi e de-
dicata circa meta del libro, 
l'altra meta essendo imper-
niata piuttosto sui problemi 
internazionali. Non staremo 
a sintetizzare le idee princi
pali, poiche si tratterebbe 
di una sintesi parziale. 

Diritto 
di scegliere 

Vale solo la pena di se-
gnalare come vi si dica in 
modo esplicito che il rischio 
della ohiusura provinciate 
va evitato. In realta non si 
ignorano ne le esperienze 
compiute da altri paesi so
cialisti, ne le idee circolanti 
o i processi sociali in corso 
nel resto del mondo. La co-
noscenza della realta mon-
diale, specie nel settore del 
sapere, viene, al contrario, 
stimolata. Solo si rivendica 
un proprio diritto di sce
gliere in completa autono-
mia cio che si ritiene valido 
e cio che invece si considera 
da respingere. 

A riprova delFinternazio-
nalismo dei comunisti rome
ni Ceausescu cita a piu ri-
prese e con ampi particolari 
il loro impegno nel mondo, 
passato e presente, i loro 
accordi e la loro collabora-
zione con i paesi socialisti, 
la loro solidarieta con le lot-
te dei partiti comunisti e 
di altre forze emancipatrici, 
le loro posdzioni antimpe-
rialiste su tutti i problemi 
piu scottanti del nostro tem
po. I brani in cui si ritorna 
su questi punti sono forse 
i piu numerosi nel libro: 
deve risultarne chiaro come 
i romeni si sentano parte 
di un vasto movimento in-
ternazionale. Nello stesso 
tempo essi intendono che il 
loro Stato sviluppi una pro
pria collaborazione con tut
ti i paesi, qualunque sia il 
loro ordinamento interno, 
poiche vedono in tale svi-
luppo un imperativo della 
nostra epoca. 

La concezione dei rappor
ti fra i paesi socialisti e un 
po' il punto di arrivo delle 
linee gia enunciate. Quei 
rapporti devono essere stret-
ti e intensi, ma estendersi 
a tutti i paesi socialisti sen-
za distinzione e salvaguar-
dare il principio, essenziale 
agli occhi dei romeni, della 
sovranita di ogni Stato. Am-
pio margine d.i collaborazio
ne, quindi, aU'interao del 
Comecon e del Patto di Var-
savia, ma rifiuto, sia nel set-
tore economico che in quel
lo della difesa, di organismi 
sopranazionali che possano 
limitare il pieno controllo 
di uno Stato sui propri pia-
ni produttivi o sulle proprie 
forze annate, considerati 
entrambi attributi essenzia-
li della sovranita di un pae
se socialista. 

Rapporti con tutti, d'altra 
parte, e attacchi contro nes-
suno: «Traendo tutte le 
conclusioni dagli errori com-
messi in passato, quando an
che il partito comunista ro
meno ha partecipato a que-
ste campagne, dicbiariamo 
cbe siamo fermamente deci-
si a non ripetere piu questi 
errori, a non condannare e 
accusare piu altri partiti 
comunisti e operai. Le accu
se, i biasimi, le invettive... 
portano solo all'acutizzarsi 
della tensione e all'appro-
fondimento dei malintesi ». 

Le divergenze che esisto-
no fra paesi socialisti e par
titi comunisti sono in parte 
dovute al dato oggettivo del
ta differenza di condizioni, 
in cui ciascuno opera, ma in 
parte anche incomprensioni 
soggettive e a negligenze 
dei principi basilari che de
vono presiedere ai rapporti 
reciproci. In base a queste 
convinzioni, i comunisti ro
meni ritengooo di dover 
puntare suITunita del cam-
po socialista e operare in 
questo senso. 

Ci siamo soffermati su al-
cuni punti specific], non 
perche li consideriamo piu 
importanti di altri, ma per
che sono quelli stessi su cui 
piu si concentrano interessi 
e dibattiti, quando si parla 
della politica romena. Owia-
mente il libro merita una 
lettura piu globale, perche 
solo cosi riveJa la sua com-
pletezza e quindi 1'intera ar-
ticolazione delle posizioni 
romene. D che era il suo 
scopo: a nostro parere, rag-
giunto. 

' Giuseppe Boffa 

VISITA AD AKADEMGORODOK, NELLA SIBERIA OCCIDENT ALE 
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Un esperimento 
eceezionale in mezzo 

alia tajga - 60mila 
abitanti - Ricerche che 
abbracciano un campo 

vastissimo, dalle 
scienze esatte alle 

scienze sociali 
Formazione e selezione 

dei talenti - Le 
« Olimpiadi della 

matematica » 
Problemi concreti 

e leggi generali 

Una spedizione sclentiflca nel Mare di Okhotsk 

Che cosa sia la «grande 
scienza» sovietica. lo sanno 
(oppure lo immaginano) un 
po' tutti. Per chi ha avuto 
l'occasione di vedere da vi-
cino, come e stato il nostro 
caso, alcune di queste realiz-
zazioni l'impressione e anco-
ra piu sensibile. L'epopea del
la ricerca. della rivoluzio-
ne tecnico-scientifica. fa parte 
ormai dei grandi temi sui 
quali ovunque nel mondo, la 
gente misura l'opera del-
l'uomo, anche se talvolta essa 
pud dirigersi contro lo stes
so destino della umanita. 

Ci e sembrato allora essen
ziale vedere cosa c'e dietro le 
grandi costruzioni dove si tro-
vano i laboratori piu all'avan-
guardia. Chi costruisce e po-
pola quei monumenti della ci
vilta tecnologica , che nel-
l'Unione Sovietica — si tenga 
ben presente — sono anche il 
portato, della Rivoluzione 
d'Ottobre. l'orgoglio di una 
societa che avanza senza le 
tenaglie del capitale e della 
proprieta privata dei mezzi di 
produzione. 

I produttori 
del sapere 

II nodo da capire e allora 
quello di vedere come gli 
uomini della scienza vengono 
organizzati e si autorganiz-
zano a tutti i livelli, per rag-
giungere quegli obbiettivi po-
litico-sociali che sono al cen
tra dell'attenzione. 

I c fabbricanti >, i <creato-
ri > della conoscenza scientifi-
ca assumono un mold deter-
minante, in questa fase di 
evoluzione della societa sovie
tica. Essenziale diventa allora 
intendere il modo come si 
sviluppa la loro formazione 
scientifica, il contatto con la 
ricerca piu avanzata in tutto 
il mondo. la selezione dei 
quadri e dei ricerca tori, il ruo
lo delle c squadre > di scien-

ziati, la attualissima questio-
ne della interdisciplinarita fra 
le varie scienze. I temi sono 
quindi: la ricerca pura, la 
ricerca settoriale o applica-
ta alia tecnologia in primo 
luogo, ma anche la didattica. 
l'istruzione scientifica dei gio-
vani (e perfino, come vedre-
mo. dei bambini), il nesso fra 
quest'ultima e < l'educazione •» 
politica delle coscienze dei 
« produttori > del sapere. 

La struttura della scienza 
porta necessariamente ad un 
vertice d'ingegni e di funzio-
ni, sia organizzative che di 
ricerca. Nell'URSS questi 
compiti sono assolti, come e 
noto. da diversi organismi. 
L'Accademia delle Scienze 
dell'URSS, che si compone di 
circa 200 membri effettivi e 
di qualche centinaio di mem
bri corrispondenti. e il cuore 
di tutto il meccanismo. A que
sta si aggiungono diverse Ac-
cademie settoriali (per le 
scienze sociali, la psicopeda-
gogica. la medicina, le varie 
scienze naturali ecc). Accan-
to agli accademici. vi sono 
poi migliaia di docenti titolari 
di cattedre, di liberi docenti, 
di assistenti e incaricati. 

Ma il ruolo del docente, e 
quello del ricercatore non so
no due atti totalmente distac-
cati l'uno dall'altro, come e 
invece la regola in Italia. Alle 
migliaia di professori, si ag
giungono le centinaia di mi
gliaia di tecnici laureati, i mi-
lioni di studenti universitari, 
i milioni di studenti delle scuo-
le tecniche speciali, di fab 
brica o scolastiche. 

Sono questi il capitale uma-
no, la forza lavoro scientifica. 
che prowede alio sviluppo e 
all'espansione di quella forza 
immediatamente produttiva 
che e la scienza e la tecnica. 

La nostra delegazione che 
aveva lo scopo di studiare i 
problemi della politica scien
tifica nell'URSS ha avuto mo
do di visitare diversi centri 
di ricerca e Istituti. dove 

scienza e scuola si fbndevano 
insieme. Abbiamo avuto an
che occasione di vedere una 
vera e propria «citta della 
scienza », sorta come d'incan-
to in pochi anni nel mezzo del

ta tajga siberiana diretta dal 
prof. Lavrentev, presidente 
della filiate siberiana dell'Ac-
cademia delle scienze del
l'URSS. A Mosca qualche 
giorno prima il compagno Ki-
rillin, presidente del comita
te statale per la scienza, ci di-
ceva che nel 1957 Lavrentev 
e lui avevano sorvolato con 
un elicottero la foresta d'abe-
ti e betulle che si estende per 
migliaia di chilometri fino al-
l'Oceano Glaciale Artico a 
Nord e ai Monti Altai nel Ka-
zakstan a sud per scegliere 
il luogo dove edificarla. E' 
stata' scelta una zona' a 50 
chilometri da Novosibirsk, ca
pitale della Siberia occiden-
tale. Le ragioni di quel sorvo-
lo erano semplici. La Siberia 
ha risorse e possibility straor-
dinarie. Mancavano perd gli 
uomini ma soprattutto c la 
cultura >, per riuscire a far 
«fruttare> per tutta l'Unio-
ne, quelle risorse che il vec-
chio < gigante dormiente» 
conservava nelle sue viscere. 
E cosi fu Akademgorodok. 

Sfruttamento 
delle risorse 

Oggi conta gia 60 mila abi
tanti, fra cui migliaia di scien 
ziati, ricercatori. studenti. Un 
esperimento eceezionale che 
ha dato grandi frutti. Da Aka
demgorodok dipendono altri 
nuovi centri scientific] nelle 
varie e Iontane provincie sibe-
riane. Da Irkutsk alia nordi-
ca Iakutsk, a Vladivostok, 
Khabarovsk, Krasnodar, fino 
all'isola di Shakalin, e a Pe-
tropavlosk Kamciatka nella 
sperduta penisola estremo 
orientale dove si stanno fa-
cendo crescere le verdure per 

la gente del luogo (che pas-
sa otto mesi l'anni sotto la 
neve) in serre riscaldate da 
una centrale geotermica ela-
borata dagli scienziati sibe-
riani che sfrutta le sorgenti 
calde che si sprigionano dal 
suolo. 

Ci si occupa di molte cose 
ad Akademgorodok. Vi sono 
grandi forze intellettuali che 
operano nei grandi Istituti che 
si allineano, l'uno dopo l'al-
tro, lungo gli ampi viali al-
berati della piccola citta. 
Dal Centro di Calcolo che stu-
dia, con l'ausilio dei grandi 
elaborated elettrici Minsk 32 
modelli matematici e di pro-
grammazione nel settore del-
l'algebra, della matematica 
di calcolo, alia' meccanica 
(dello stato solido, dell'elet-
trodinamica, delle esplosioni). 
alia fisica (nucleare, termica. 
dei semiconduttori), alia chi-
mica (organica inorganica, ca-
talitica). Fino alle scienze 
umane (filosofia, economia. 
che e al confine fra le scien
ze c esatte » e quelle sociali). 
Grandi laboratori studiano i 
problemi della geologia per 
risolvere il grande problema 
delle risorse minerarie sibe-
riane. 

La regola. ad Akademgo
rodok. e quella in uso ovun
que nei centri di ricerca so-
vietici. Di partire cioe dai 
problemi concreti piu diffici-
li, legati agli obbiettivi politi
ci ed economici del Piano, per 
poi risalire a leggi generali. a 
ipotesi e formule da cui pos-
sono a loro volta discendere 
altre scoperte e invenzioni. In 
Siberia, i problemi nuovi so
no immensi. Da quelli del-
rEstremo Nord, gelido e di-
sabitato, dove si studiano i 
modi per sfruttare le risorse 
in condizioni difficilissime di 
soprawivenza. Studi per lo 
sviluppo dell'agricoltura - in 
climi torridi d'estate e glacia-
li d'inverno. Ci sono poi i pro
blem! della grande industria. 
del trasporto dell'energia. -

Lo stare tutti insieme in una 

cittadina della scienza fa 
incontrare fra loro gli uomi
ni della ricerca ogni giorno 
negli stessi posti. In un luogo 
dove la possibility di concen-
trazione e altissima, per la 
pace che regna in mezzo alia 
foresta, le equipes di scienzia
ti lavorano tenendo presente 
le diverse discipline, confron-
tando i problemi: sotto tutti 
gli angoli possibili. 

Un discorso 
dialettico 

Ma Akademgorodok A an
che un centro di formazione 
e di selezione dei giovani cer-
velli atti alia scienza. La
vrentev, " che affettuosamente 
tutti chiamano l'« Accademico 
con gli stivali >, per la sua 
tenace e geniale capacita or-
ganizzativa e pioneristica pel-
la costruzione della citta. ha 
c inventato » una specie di ga-
ra per selezionare le inclina-
zioni scientifiche dei ragazzi 
della Siberia, da quelli che vi-
vono nelle Iontane zone arti-
che. a quelli che abitano i 
kolkos agricoli della Siberia 
meridionale e centrale. 

Le c Olimpiadi della mate
matica ». le hanno chiamate. 
Sono una selezione di talenti 
basata su criteri di valuta-
zione non puramente conosci-
tivi o nozionistici. 

Tre serie di esami, per cor-
rispondenza prima, e poi di-
rettamente ad Akademgorodok, 
determinano la cernita di co-
loro che entreranno nella scuo
la tecnica superiore della cit
ta. Son gli stessi accademici, 
professori di fama internazio-
nale, che fanno gli esami. 

Diceva Lavrentev: <Perch6 
dovremmo lasciare che le 
scuole di balletto o di musica 
impieghino dei metodi di se
lezione delle inclinazioni dei 
giovani che sono piu moderni 
di quelli che si adottano per 
le scienze esatte? Se una 

bambina ha le gambe storte. 
oppure zoppica, e certo impos-
sibile che possa diventare una 
danzatrice del teatro Bolscioi 
e di Mosca. Perche invece noi 
dobbiamo ancora attendere 
tutti e dieci gli anni della scuo
la dell'obbligo per vedere chi 
veramente ha capacita mate-
matiche, e chi no? Le nosu*e 
c Olimpiadi » tendono a ope
rare una selezione anticipa-
ta. Per una regione come la 
Siberia, dove il rapporto cit-
ta-campagna lascia piu indie-
tro — com'e naturale — i flgli 
dei contadini rispetto ai livel
li culturali raggiungibili dai 
flgli dei cittadim, una selezio
ne c naturale > dei ragazzi 
verso le matematiche. e neces-
saria ». 

L'ipotesi e indubbiamente 
affascinante. Anche se esisto-
no perplessita fra gli scienzia
ti e gli insegnanti. oltre che 
a livello di governo e di Par
tito, sulla opportunity di for-
mare dei giovani superdotati 
fin dall'infanzia (si comincia 
anche a dieci anni) orientati 
in modo assoluto verso un de
terminate settore scientifico. 
senza che vi sia ancora una 
sufficiente preparazione e for
mazione di base aperta e in-
terdisciplinare. Alcuni. infatti, 
obbiettano e forse non a tor-
to, che esiste il pericolo di un 
allevamento di giovani di «raz-
za » scientifica. che non avran-
no poi collegamenti con quella 
che e la dimensione generale 
dell'istruzione e, sopratutte, 
del comportamento sociale me
dio. 

Un discorso dialettico. quin
di. anche sulla formazione dei 
quadri nella scienza. Eppero 
la tesi degli accademici di 
Akademgorodok ha aperto un 
dibattito ampio che investe. al 
di la delle «Olimpiadi della 
Matematica >. il problema piu 
generale dei programmi scola-
stici e della selezione degli stu
denti all'Universita. in tutta 
l'URSS. 

Carlo M. Santoro 

LO SCULTORE AUSTRIACO ESPONE A ROMA 

Le ombre di Hrdlicka 
Incisore di grande immaginazione - Una continua negazione della « nor-
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Alfred Hrdlicka: PKtztntMr Totmtant 

Espone a Roma (galleria «I1 fan 
te di spade», via Ripetta 254) lo 
scultore austriaco Alfred Hidlicka, uno 
degli artisti creatori antiborghesi del
la nuova generazione europea dotati 
di quello sguardo e di quella cultura 
che sono necessari per dare forma, es 
senzialmente con il nudo. alia com 
plessita e alia drammaticitii della vita 
contemporanea, 

Hrdlicka, che e presentato da Ernst 
Fischer come un naturalista rivoluzio-
nario con radici nel grande gotico del
le cattedrali, espone a Roma tre cicli 
di incisioni: cHaarmanns (1965). 
aRull over Mondrians (198W7) e 
« Randolectil» (1968). 

Incisore di grande immaginazlone ma 
che sta al necessario della visione e 
della tecnica, Hrdlicka riesce a fai 
vivere poeticamente, in un foglio, gran
di masse umane che egli vede op 
presse, umiliate e ricacciate dal po 
tore borghese, con violenza organizza 
ta, dentro le grandi ombre secolari da 
cui provano e riprovano l'uscita sto 
rica e individuale. 

Punto di approdo 
Le sublimi ombre di Rembrandt in 

cisore sono un punto di approdo della 
;ultura critica modema cui Hrdlicka 
continuamente si confronta. H senso 
attuale dell'ossessivo riferirsi a Rem
brandt, con i suoi immensi abissl di 
ombre e con la terribile fatica degli 
uomini per uscirne, ha la sua radice, 

io credo, nella «lettura » di Rembrandt 
che fece Charles Baudelaire nei cPha 
res»: c Rembrandt, triste hopital tout 
rempli de murmures*. 

L'immagine di Hrdlicka e ospedale. 
e manicomio. e disordine e pratica di 
tutte le crudelta: la metafora plastica 
e sociale, non lirica, continua nega-
zione della normalita e della salute che 
sono care al potere borghese e alle 
sue istituzioni. II segno forma delle 
ombre che awolgono come reti le fi
gure umane: non si vede geometria ma 
soltanto una sequenza «informale », da 
• comic strips» in molti momenti, di 
gesti violenti. 

Oppure c'e lo spettacolo di come si 
commercia l'uomo e allora lo spazio 
chiaro e illumlnato b una menzogna, 
un pakoscenico per spogliarello (il ci 
cio di Sono) che svela la stessa pri 
vazione di spazio e di orizzonte che 
nelle immagini d'ospedale con le oro 
bre a rete molto buie. 

Hrdlicka e un incisore che domina 
completamente la materia: quando la 
violenza arriva a disgregare la forma 
umana, si direbbe che la tragedia uma 
na continui nell'a accidente * della ma 
teria (metallo, acido. inchiostro). Un 
delirio umanistico cosi e tipico di un 
artista democratico, di un socialista 
che prende su di s£ problemi piu ge
nerali del presente. (Dei tre cicli quel 
lo di Haannann, un famoso assassino 
degli anni venti credo, e piu retro 
spettivo e di «tradizione> crudele te-
desca). 

Un carattere plastlco origlnale in 
queste immagini violente della violen

za e rironia che b una forza soltanto 
del «malato» e del deviante dalla 
normalita. 

Nell'immagine a vortice d'ombra e 
difficile individuare le reali forze, Ao 
riche e no, in conflitto: e probabile 
che lo sviluppo coerente deU'immagi-
nazione dell'« ospedale » renda, invece, 
necessaria tale individuazione. E*. que
sto. un problema di coerente rela 
zione tra sguardo e gesto che tocca 
molti artisti della sinistra artistica eu 
ropea (quelli italiani in particolare) e 
non soltanto Hrdlicka. 

L'uso dello sguardo 
Sia ben chiaro che non si tratta di 

imporre una calma ideologica al ge
sto, che flnirebbe in occultamento del
la realta, ma di un uso sempre piu 
profondo ed esatto dello sguardo se-
condo il massimo displegamento di 
quel € senso umano molto ricco* di 
cui diceva Marx. 

Del resto, nello stesso cimento con 
Rembrandt, la dove Charles Baude 
(aire vedeva levarsi la preghiera da) 
lament! deU'ospedale, Hrdicka non 
vede preghiera ma energia, magari 
vinta ma energia. Ce qualcosa di sto 
ricamente potente in questo suo laico 
«malato» che sempre torna a rimet-
tere il passo nello spazio abbuiato del
la propria tragedia e del proprio do-
lore. 

Dario Micacchi 
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