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Un contributo alia storia della Resistenza 

I minatori 
di Niccioleta 

La strage del 13 giugno 1944 nella frazione di Massa Marit-
tima -Tradizione democratica e socialista dei lavoratori della 
Ma rem ma - La lotta antifascista dopo le leggi eccezionali del 1926 

. 

Frazione nel comune di 
Massa Marittima (Grosseto) 
posta su di una collina a 
franco della strada che con
duce a Castelnuovo Val Ce-
cina (Pisa), Niccioleta, era 
abitata nel 1944 da 150 fa-
miglie di minatori. Nella lo-
ro quasi totalita antifascisti, 
1 minatori partecipavano at-
tivamente alia Resistenza, al-
le azioni di sabotaggio dei 
patrioti fornendo loro ma-
teriale espOosivo ed espe-
rienza tecnica e furono con 
i partigiani che dal 9 al 12 
giugno avevano liberato la 
zona. Decisi a salvare la mi-
niera, si erano armati ed 
avevano organizzato dei tur-
ni di guardia, ben sapendo 
che i tedeschi alia vigilia 
della ritirata facevano sal-
tare gli impianti industriali. 

L'undici giugno era gia 
iniziata la liberazione della 
provincia quando nella not-
te del tredici piombarono a 
Niccioleta reparti di briga-
te nere e di S.S. al comando 
di alcuni ufficiali tedeschi, 
che costrinsero 150 minato
ri ad uscire dalle loro case 
(mentre i loro familiar! fu
rono costretti a sprangare 
le finestre ed a starse'ne rin-
chiusi) e ad ammassarsi al-
l'interno di un rifugio an-
tiaereo. Poco prima, sem-
bra in questo stesso rifugio, 
i tedeschi accompagnati da 
alcuni fascisti del luogo 
(Calabro, Nucciotti e Belli
ni) avevano rinvenuto delle 
armi e l'elenco dei minato
ri che avevano prestato, ar
mati, servizio di guardia al
ia miniera. Un vecchio fa-
scista di 80 anni, certo Bel
lini, si prese cura di compi-
lare una lista di 56 comu-
nisti. 

Ottantatre 
fucilati 

I fascisti repubblichini 
erano in tutto 16, ma pieni 
di odio e di rancore (mal-
grado essi fossero stati sem-
pre troppo generosamente 
risparmiati) perche isolati 
dalla intera popolazione del 
villaggio. II tenente delle 
SS installatosi nella caserma 
dei carabinieri interrogo al
cuni minatori che le spie fa-
sciste avevano indicato co
me dirigenti del movimento 
antifascista. In seguito a 
tale sommaria indagine i mi
natori Ettore Sargentoni ed 
i suoi figli Aldo e Alizzardo, 
Bruno Barabissi. Antimo 
Chigi e Rinaldo Baffetti fu
rono immediatamente fuci
lati in una fossa nei pressi 
dello spaccio del paese. 

Gli altri minatori furono 
tradotti a pdedi fino a Ca
stelnuovo (sede del coman
do tedesco) rinchiusi nella 
sala del cinema e divisi in 
tre gruppi; il primo di 77 
uomini, quelli i cui nomi' 
erano stati trovati nell'elen-
co di coloro che avevano 
prestato servizio di guardia 
armata alia miniera, furono 
condannati ad essere fucila
ti. Se mancava il figlio per
che era riuscito a fuggire, 
veniva incluso nella lista 
dei fucilandi il padre. Un 
secondo gruppo di 23 uomi
ni fu destinato alia deporta-
zione ed un terzo gruppo, 
gli uomini piu anziani ven-
nero rilasciati. 

I 77 condannati a morte 
furono condotti presso la 
centrale elettrica e, a grup
pi di 15 alia volta falciati 
con le mitraglie. Ottantatre 
i minatori fucilati. Fu forse 
la piii feroce strage consu-
mata dai tedeschi e dai fa
scisti contro un nucleo com-
patto della classe operaia; 
ed e rimasta si puo dire 
ignorata dalla storiografia 
della Resistenza che appena 
ne accenna. Molto si e par-
lato della Fiat, della Breda, 
deH'Ansaldo, di piazzale Lo-
reto, ma degli 83 minatori 
di Niccioleta fucilati nel gi
ro di 48 ore, le storie taccio-
no o ne accennano di sfug-
gita; il loro sacrificio e ri-
masto quello del milite 
ignoto. 

Nessuno oggi contesta che 
la classe operaia abbia dato 
alia Resistenza un contribu
to decisivo sia sul piano mi-
litare che su quello della 
lotta di massa. Alta percen-
tuale degli operai nelle for-
mazioni partigiane, maggio-
ranza assoluta negli scioperi 
e nelle agitazioni dei centri 
industriali; ne si tratto sol-
tanto di un contributo quan
titative di uomini e di san-
gue, ma di un apporto deci
sivo di idee e di orienta-
menti. Non accadde certo 
casualmente, fu il risultato 
di un processo storico e del-
at loite sociali sviluppatesi 
nel corso di decenni nel no-
•tro paese, se la classe ope
raia si trovo ad essere alia 
tttta dei lavoratori e delle 

forze popolari nella lotta 
contro il fascismo e nella 
guerra di Liberazione. 

Non fu un caso neppure 
per l minatori di Niccioleta 
e delle altre localita della 
Maremma, in provincia di 
Grosseto. Essi venivano da 
lontano. Erano i figli ed i 
nipoti di Quei minatori che 
sin dal 1894 nel Boccheggia-
no, combattevano il primo 
sciopero cui fecero seguito 
nel 1900 i grandi scioperi 
della miniera carbonifera 
di Ribolla, quando i minato
ri lavoravano dieci ed anche 
dodici ore al giorno ed i ra-
gazzi di quindici anni erano 
pagati con mezza lira al 
giorno. 

Le formazioni 
partigiane 

Per gli uomini due li
re, l'equivalente di quattro 
chili e mezzo di pane. Gen-
te meravigliosa i minatori 
maremmani, fieri di una an-
tica ed indomita tradizione 
democratica, repubblicana e 
socialista. Nel 1897 presen-
tarono come loro candidato 
Andrea Costa che ottenne 
250 voti contro 2500 al re-
pubblicano Ettore Socci. 

La costituzione della Fe-
derazione interprovinciale 
dei minatori risale al 1910. 
AU'indomani della prima 
guerra mondiale i minatori 
maremmani costituirono una 
delle principali masse d'ur-
to del movimento socialista 
prima e successivamente del 
partito comunista nel gros-
setano. Fondarono nel 1920 
la direzione regionale dei 
minatori FLAM (Federazio-
ne italiana addetti miniere) 
con sede a Grosseto e segre-
tario Marino Magnani ohe 
nel. 1921 aderira al partito 
comunista. Alia scissione di 
Livorno, nel gennaio 1921, 
il 60 per cento dei sociali
s t di Grosseto e la maggio-
ranza dei dirigenti sindacali 
passarono al PCI. 

II fascismo cominci6 ad 
operare nei primi mesi del 
1921, ma ancora nell'avan-
zato 1922 gli iscritti al fa-
scio di Grosseto erano appe
na 22. Vi furono durante il 
1921 numerosi scontri tra 
squadristi fascisti e < Ardi-
ti del popolo ». II 29 giugno 
in seguito alFuccisione di 
un fascista senese, i fascisti 
di Siena e di altre localita, 
comandati dal marchese Per-
rone Compagni e da Alber
to Chiurgo, marciarono su 
Grosseto. La spedizione pu-
nitiva si concluse con tre 

comunisti uccisi: Arcadio 
Diani di 19 anni, Angelo 
Francini, Giovanni Nero e 
col saccheggio della tipogra-
fia del « Risveglio » e della 
Camera del lavoro. 

L'altra « spedizione puni-
tiva », comandata dallo squa-
drista fiorentino Dino Ca-
stellani, fu compiuta contro 
Roccastrada dove il 23 lu-
glio 1921 furono trucidati, 
Angelo Barbi, Antonio Fab-
bri, Francesco Minoccheri, 
Tommaso e Guido Bartalet-
ti, Renato Checcucci, Luigi 
Natili, Giuseppe Regoli, 
Francesco Tacconi, Giovan
ni Gori; numerosi i feriti. 

La lotta antifascista con-
tinuo nel Grossetano anche 
dopo le leggi eccezionali del 
1926. Vi furono scioperi ed 
agitazioni specialmente in 
occasione del primo maggio 
e nel 1932 contro il tentati-
vo della « Montecatini > di 
applicare nelle miniere ma-
remmane il sistema Bedaux. 
Allorquando la direzione 
delle miniere licenzio quat
tro operai qualificati come 
agitatori, ed effettuo nume
rosi altri licenziamenti, gli 
operai proclamarono lo scio
pero - generale, invasero gli 
uffici della direzione e re-
sero inservibili le macchine 
per i calcoli Bedaux. 

In prima linea durante la 
Resistenza, le formazioni 
partigiane della provincia di 
Grosseto furono 27; opera-
vano in Maremma e sulle 
colline metallifere due bri-
gate «Garibaldi», il rag-
gruppamento « Monte Amia-
ta > e 11 gruppi autonomi. 
Agivano in legame coordi-
nato con le formazioni del-
l'Amiata specie con la Ga
ribaldi « Spartaco Lavagni-
ni» costituita in provincia 
di Siena. La Maremma e 
la provincia di Grosseto 
diede 3000 partigiani, 150 
caduti in combattimento, 
163 fucilati per rappresaglia 
(tra i quali gli 83 minatori 
di Niccioleta), una medaglia 
d'oro Norma Pratelli Paren-
ti. Catturata nella sua casa 
a Massa Marittima, nella 
notte del 22 giugno (quando 
gia i tedeschi battevano in 
ritirata) bestialmente tortu-
rata e poi crivellata dai 
colpi della mitraglia; aveva 
combattuto intrepida nei 
raggruppamento « M. Amia-
ta > della terza brigata Ga
ribaldi, con la stessa forza, 
con lo stesso ardimento dei 
minatori della sua terra, 
temprati nel ferro e nella 
roccia. 

Pieffro Secchia 

LE MOSTRE DI PARIGI NELL'ANNO DEI CENTENARI 

LT incompiuta di Rouault e Monet 
I quadri scompati al rogo voluto dal pittore 80enne - Al museo Marmottan, vicino al Bois de Boulogne, la donazione del 

figlio di Monet - Le tele ancora sconosciute, con le ninfee del lago di Giverny - Padre anche del «dopo impressionismo»? 

II parco di Albuquerque 

ALBUQUERQUE (Nuovo Messico) — Da tre giorni e in corso lo scontro tra polizia e gruppi 
di giovani che non vogliono essere sloggiati con la forza dal parco. L'altro ieri gli agenfi 
hanno sparato, ferendo dieci manifestanti; ieri sono proseguiti gli arresti 

Amministratori, specialist., studenti e genitori al convegno di Arezzo 

II marchio del disadattato 
Un'analisi legafa alia realfa sociale ed economica del nosfro Paese — Centinaia di migliaia di bambini relegati nelle classi differen-
ziali o speciali — II gruppo di studio aretino e le esperienze di altre citta — Proposte per cambiare la linea di tendenza attuale 

Una ferma e circostanziata 
denuncia della situazione esi-
stente nel delicato e comples-
so settore dei ragazzi subnor
mal! o sottodotati, il rifiuto 
assoluto di ogni principio se-
gregazionistico sia a livello 
istituzionale che a livello sco-
lastico, sono stati i due poli' 
intomo a cui ha ruotato un 
franco e spregiudicato dibatti-
to che ha impegnato per tre 
giorni amministratori, pslchia-
tri, pedagogisti, psicologi, in-
segnanti, studenti e genitori 
ospiti della accogliente Sala 
dei Grandi del Palazzo della 
Provincia di Arezzo, organiz-
zatrice, msieme alia Regjone 
e al Comune di questo sti-
molante convegno sul disa-
dattamento infantile. 

Si e trattato di un primo 
passo significativo per ur du-
plice ordine di motivl: in pri
mo luogo perche e stata enu-
cleata una piattaforma comu
ne che impegnera i ssttori 
piu sensibili e piu aperti del-
1'opinione pubblica, m secon
do luogo perche il problem* 
del disadattamento e stato 
analizzato con una chiave Jn-
terpretativa calata nella rpal-
ta socio-economica della socie
ta italiana, nelle sue gravi 
contradcUzioni. nel suo rara.-
tere discriminante e aiienan-
te, nei riflessi del comporta-
mento a livello familiare ed 
individuate. Le centinaia di 
migliaia di bambini che fre 
quentano classi differenziali o 
speciali e sono tenuti in Istitu-
ti rappresentano (come ha 
detto il prof. Zappella. diret-
tore dell'Istituto Psichiatrico 
di Volterra) la futura arma
ta di riserva del capital ismo 
del nostro paese che ha bi-
sogno di aUingere in mezzo 
a persone che hanno vissuto 
gli anni della loro formazio-
ne senza alcuna esperienza di 
vita cofnunitaria, che non han
no alcuna valida preparazio-
ne sia dal punto di vista so
ciale che sul piano scolastico 

e del lavoro e che rappresen
tano pertanto manodopera a 
basso prezzo, sempre dispo-
nibile. 

Su quests linea si e mosso 
il contributo corale di un 
gruppo di lavoro aretino (com-
posto da amministratori. inse-
gnanti, sindacalisti, tecnici e 
studenti) che e partito dalla 
analisi delle esigenze di tra-
stormazione della forza-lavoro 
della provincia aretina per 
scorgere i nessi tra il proces
so di crescita strutturale e le 
ripercussioni sociali: di qui 
un attento esame intorno al-
le cause della degradazione 
economica, dell'esodo conta-
dino, della dinamica industria-
le, delle forze di lavoro. del
la formazione di sacche di 
disoccupazione o sottoccupa-
zione, della proletarizzazione 
di vasti strati artigianali e 
del conseguente basso livello 
culturale. 

II mi to 
dei test 

Su questo sfondo Inquie-
tante h venuta in evidenza 
la situazione di arretratezza 
della scuola, rinsufficiente tas-
so di scolarizzazione, la ina-
deguatezza delle strutture a 
livello di asili-nido e scuola 
matema, 1'alta percentuale 
delle bocciature che oolpisco-
no i figli delle classi meno 
abbienti: questa scuola. chiu-
sa ad ogni apporto estemo, 
rivela fin dal nascere la sua 
natura di classe, di riprodut-
trice di ruoli sociali e della 
suddivisione del lavoro. II 
bambino non integrabile in 
uno schema di modelli pre-
costituiti, viene «differenzia-
ton ed emarginato da ogni 
rapporto fruitivo e socializ-
zante. 

II ragazzo invece deve es-
aere inteso, gramsclanamente, 

come formazione storica, co
me riflesso delle contraddi-
zioni sociali di una societa 
competitiva e meritocratica, in 
cui la personalita dell'indivi-
duo viene monetizzata,stra-
volta e relegata nel ghetto 
deH'escIusione. 

Contro I'insidia della psi-
chiatrizzazione del problems, 
deU'allettamento psicoanaliti-
co, delle civetterie psicopeda-
gogiche che servono spesso di 
puntello teoretico alle classi 
dominant! (che hanno del re-
sto criticamente superato il 
periodo pietistico e assisten-
ziale verso 1 disadattati) si 
e intrattenuto 11 prof. Agosti-
no Pirella che ha portato alia 
tribuna alcune esperienze del-
lttspedale Psichiatrico di Go-
rizia e ha denunziato le fin-
zioni del tecnlcismo asettico. 
In questa direzione si muove 
un fenomeno tipico della so
cieta americana dove sta e-
mergendo una sindrome pas-
sivo-aggressiva: gli strumenti 
di intervento specialistico si 
collocano pero a difesa del si
stema sociale e della stabiliz-
zazione del circuito economi-
co dello sviluppo capitalistico. 
Secondo la logica monopoll-
stica, infatti, un soggetto pas-
sivo-aggressivo non pu6 esse
re mercificato adeguatamente, 
non pu6 entrare nella pro-
duzione ma tende a mettere 
in crisi gli altri soggetti atti-
vi: per questo viene emargi
nato e respinto, «trattato» 
come ha detto Nixon, ade
guatamente. 

Anche 11 gruppo di Arezzo 
ha messo in guardia contro 
la mitologia dei tests menta-
11, che non sempre rlescono 
a valutare giustamente la co-
stante psicologica che preten-
dono di esplorare e, spesso, 
si riferiscono a performances 
verbo-espressive riferibili a 
fattori culturali propri di al
cuni precis! strati sociali e, 
quindl, con un'ottlca non at-
tendibile. C!6 non toglle che 

la presenza del tecnico (sia 
per il unguaggio e 1'igiene 
mentale, per ia motricita, per 
la gratia, rorganizzazione spa-
ziaie e logica) sia necessa-
ria, ma soio in questo ro-
vesciamento dei rapporti isti-
tuzionali e se correlala dia-
Jeiticamente al mondo circo-
stante e alle sue componen-
u politicise e socio-cuiturali. 

Servizi 
di base 

Contro l'ideologia e la pras-
si della sopraffazione e della 
esclusione sistematizzate si un-
pone oggi la costruzione di un 
movimento di massa che dal
le istituzioni alle fabbriche, 
dalla famiglia alia scuola, in-
vesta le radici stesse di que
sto grave fenomeno. Lo impo-
ne anche la situazione attua
le delle Case di rieducazio-
ne. A proposito di queste, 
hanno preso la parola aicune 
assistenti sociali per afferma-
re che i minori disadattati 
appartengono in prevalenza al 
proletariato e al sottoproleta-
riato, con scarse possibilita 
di evoluzlone, con un tasso 
elevato di inadempienza sco-
lasUca, per cui la suggestio-
ne e la pressione esercltata 
su di loro dalla societa con-
sumistica - rende ancora piu 
intollerabile e frustrante la si
tuazione esistenziale. Anche in 
questo settore si rende neces-
saria una trasformazione ra-
dicale che coinvolga in primo 
luogo la rimozione di tutte 
le reroore legate alle persi
stent! strutture dei codicl e, 
contemporaneamente, to ade-
guato sviluppo dei servizi edu-
cativi ed asslstenziall di base. 

Giustamente H gruppo dl 
Arezzo ha impostato come rat-
to conaequenzlale, la gestione 
sociale della scuola che attual-
mente si presenta, per 1 con-
tenutl e per 1* metodologie, 

un organismo che obbiettiva-
mente favorisce il disadatta
mento e non esalta i momen-
ti creativi del ragazzo in un 
contesto collaborativo e criti-
co in cui trovino posto la li
bera espressione, la dinamiz-
zazione degli atteggiamenti cri
tic!, il lavoro di gruppo. 

II convegno ha evitato co-
mode fughe in avanti e pru-
derie futurologiche prcsentan-
do precise proposte operative 
in altemativa aH'attuale situa
zione: e stato chiesto I'assor-
bimento delle classi differen
ziali, la realizzazione del tem
po pieno, la costituzione per 
ogni gruppo di 5 classi nor
mal! alio scopo di favorire 
l'attivita individualizzata e di 
recupero, la presenza in ogni 
plesso di settore di un'equipe 
di operator! scolastici (psico-
terapista, ortofonista, rieduca-
tore degli alunni dlsturbatl 
nel carattere, nel linguaggio, 
nella motricita), l'aggioma-
mento degli insegnanti, ITn-
serimento delle classi speciali 
nei plessi della scuola comu
ne. la riorganizzazione di un 
efficiente servizio dlgiene men-
tale e infantile, I'abolizione 
degli Istitutl. II prof. Zappel
la ha riferito sull'esperienza 
delle case-famigiie istituite per 
i ragazzi ritardati e sub nor
mal! nel Wessez. una regio-
ne del sud delllnghilterra, 
dove e stata realizzata la com-
pleta abolizlone dl strutture 
istituzionali per i bambini di
sadattati. 

H ruolo degli enti locall 
acquista In questo quadro un 
valore decisivo e llmpegno 
assunto da Loretta Montemag-
gi a nome della regione, dal 
Presidente della Provincia di 
Arezzo, Belluccl e dal Sinda-
co della dtta, prof. Aldo Duc-
ci, ha rappresentato la te-
stimonlanza dl una volonta 
operativa gia In atto e In fa-
se dl responsabile espansione. 

Giovanni Lombard! 

Dal nostro corritpondente 
PARIGI, giugno. 

II 1971 e l'anno dei cente-
nari. Finite o quasi le celebra-
zioni per i cent'anni della Co
mune di Parigi. ecco comin-
ciare quelle per i. cent'anni 
della nascita di Marcel Proust. 
Ma gia il Museo nazionale di 
arte moderna ci ricorda — 
con una mostra di eccezio-
nale ricchezza — che i) 27 
maggio 1871, mentre i versa-
gliesi sparavano le ultime can-
nonate contro le case di Bel
leville, nasceva in una canti-
na del popolare quartiere pa-
rigino Georges Rouault. 

Singolare e il cammino di 
questo grandissimo artigiano 
della pittura, allievo di Gusta-
ve Moreau assieme a Matisse, 
a Marquet, a Manguin, che si 
rivela all'arte nella Parigi de
gli inizi del secolo dove ri-
bollono tutte le correnti e 
tutte le mode e che tutta-
via. trovato il proprio lin
guaggio, vi restera fedele fino 
alia fine, attento soltanto a 
precisarlo. ad approfondirlo 
affinche nessun significato vi 
possa essere colto oltre quel
lo voluto. 

Senza 
firma 

Non si tratta qui di scopri-
re o di riscoprire Rouault. 
che la critica mondiale ha 
ormai classificato. e non da 
oggi, tra i piu grandi arti-
sti del nostro tempo, ma piut-
tosto di rintracciarne il cam
mino attraverso questa mo
stra celebrativa che ha il pre-
gio di presentarci per la pri
ma volta — oltre a dipinti 
universalmente noti — settan-
tadue tele appartenenti a quel 
ricchissimo fondo di opere che 
il pittore considerava c incom-
piute>, quindi senza firma e 
senza data, donato dalla fami
glia alio Stato francese con 
l'obbligo di portarlo a cono-
scenza del pubblico. 

Se il resto della mostra, ov-
viamente, e organizzato secon
do criteri cronologici, si che 
& possibile seguire il rigoro-
so discorso di Rouault e re-
starne ancora una volta am-
mirati. questa sezione centra
le di tele incompiute, pro
prio per l'assenza di un qual-
siasi riferimento temporale, e 
suddivisa per temi: e sono i 
temi cari in tutti i tempi, pri
ma della sua consacrazione 
esclusiva alia pittura religio-
sa. a Georges Rouault. ba-
gnanti e prostitute, saltim-
banchi e giocolieri, figure di 
quel mondo di umiliati e of-
fesi che il pittore aveva ri-
scattato fissandone per sem
pre la profonda e tragica 
umanita nella spessore tor-
mentato della sua materia. 
dentro a quei neri contorni 
bituminosi che sembrano ri-
tagliare i corpi dallo spazio 
e che per contrasto fanno 
esplodere i colori, come nel
le splendide vetrate — lo ave
va scoperto Malraux nel 1929 
— della Cattedrale di Char-
tres. 

Ma quando si parla di «in-
compiuti >. come in questo ca
so. bisogna essere prudenti e 
ricordare prima di tutto cosa 
era un'opera compiuta per 
Rouault, presa e ripresa died 
volte, anche dopo anni di ab-
bandono. patita fino all'ulti-
ma pennellata, fino all'ultimo 
strata di colore, e soltanto al
tera datata e firmata. Perche 
questi incompiuti sono in ef-
fetti opere gia Iungamente me
ditate e lavorate dalla sua ma-
no d'arb'giano, anch'esse pre
se e deposte chissa quante 
volte e finalmente sfuggite al
l'ultimo tocco che il maestro 
esigeva da se stesso per dir-
si che quella tela era « ftni-
ta >: opere dunque di enor-
me interesse per cogliere le 
diverse fasi della creazione 
rouaultiana e commoventi 
perche scampate al grande 
massacro che Rouault compi 
nel 1948 (esattamente dieci 
anni prima della morte) quan
do — vinto un processo da 
hii intentato contro gli eredi 
del celebre mercante d'arte e 
collezionista Vollard — rien-
trd in possesso di trecento-
quindici tele e le brucid con-
siderandole incompiute o im-
perfette. E ne occorre di co-
raggio e di rigore ad un ar-
Usta, ormai alia sogUa degli 
ottanta anni, per arrivare ad 
un gesto che altri hanno con-
siderato follia ma che per 
Rouault fu soltanto rispetto 
di un proprio modo di vivere 
e di concepire la creazione 
artistica. 

La parte cronologica e « uf-
ficiale » della mostra va dalle 
< Bagnanti», dal « Circo >. da 
c L'accusato >, compesti tra il 
1903 e il 1907 - e Rouault 
vi & gia tutto intero coi suoi 
colori densi e quel suo modo 
inconfondibile di chiudere in 
neri contorni le figure e gli 
oggetti — fino al celebre 
« Vecchio re » in rosso, oro a I 

nero del 1936. al « Pierrot ari-
stocratico > del 1942 e alia te-
matica religiosa che a oartire 
dagli anni quaranta egli non 
abbandonera piu: un itinera-
rio esauriente che, seguito 
passo a passo. fa capire co
me Rouault sia andato negli 
anni semplificando il proprio 
segno fino a renderlo di una 
solennita essenziale mentre la 
materia, il colore, si ispessi-
scono. prendono rilievo sulla 
tela in grumi che — ha no-
tato un critico — appaiono 
come l'effetto di una interna 
lievitazione. II lievito. forse. 
di quella ricerca ostinata e 
inflessibile che aveva guidato 
Rouault durante cinquant'an-
ni per portarlo alPesaltante 
risultato di dipingere cose e 
persone prese dalla strada e 
che sulla strada non incon-
trerete mai. 

Jacques Riviere, che fu uno 
degli scopritori del genio di 
Rouault, ha scritto a questo 
proposito: < Al Palazzo di giu-
stizia troverete dei giudici che 
somigliano ai giudici di Dau-
mier. In Spagna troverete dei 
saltimbanchi che somigliano 
ai saltimbanchi di Goya. Nel
la banlieue parigina troverete 
paesaggi uguali a quelli di 
Vlaminck. Ma non troverete 
mai nella vita giudici, saltim
banchi. donne che somiglia
no ai giudici, ai saltimban
chi. alle donne di Rouault». 

Se la donazione dei figli 
di Rouault ci permette. come 
abbiamo visto, di scoprire il 
cammino segreto di un grande 
artista contemporaneo. la do
nazione di Michel Monet, figlio 
di Claude, al Museo Marmot-
tan ci offre l'occasione di an-
ticipare un altro centenario, 
quello della nascita dell'im-
pressionismo, che Parigi cele-
brera con una manifestazione 
destinata a fare epoca. 

Certo, il Museo Marmottan, 
nei pressi del Bois de Boulo
gne, e un po* fuori mano e 

Oggi il voto 
per il Premio 

Strega 
Oggi si vota per II pre

mio Strega, un tranquillo 
pllastro della nostra repub-
blica letferaria. Quesfanno, 
tuttavia, II clima del pre
mio e meno tranquillo di 
quel che farebbe supporre 
II meccanismo dell'lstruzio-
ne. Una piccola manovra, 
il c recupero» fuori tempo 
masslmo di Cassola (Pau--
ra e tristezza. Einaudi) co
me concorrente, ha movl-
mentafo le acque e provo-
cato la protesta di alcuni 
degli aufori in gara. Di che 
si tratta? I test! prescelti 
erano undid: Negli occhi di 
una ragazza. dl Marina Jar
re (Einaudi); La linea del-
l'orizzonte. dl Franco Flo-
reanlni (Ceschina); I I gioco 
sul ponte. dl Sergio Ferre-
ro (Mondadori); I I lume 
dietro le spalle, di Paolo 
Morietfa (Bletti); La spiag-
gia d'oro. dl Raffaello Bri-
gnettf (Rlzzeli); Prima il 
corpo. di Giuseppe D'Agata 
(Bomplani); La terra desi
derata. di Lulgi BrioscM 
(Rizzoli); La pietra e la 
polvere. di Edoardo Sogno 
(Mursia); L'erede selvag-
gio, di Ugo Attardi (Crafl-
ca edit rice); L'anatra sul 
cortile. di Franco Ferntccl 
(Rizzoli); Professione: mi-
tomane. di Aldo Roselli. 

Quarantotto ore dopo la 
scadenza dei limit! di tem
po per la scelta delle ope
re concorrenti, veniva im-
messo nella rose anche il 
libra di Carlo Cassola. Al
cuni degli aufori prescelti, 
dicevamo, hanno protestato. 
Ma la protesta non hrresto 
tanto la manovra che ha a-
vuto al centre II libra di 
Cassola quanto II clima di 
piccolo Intrigo In cui essa 
si e potuta svolgere. E' del 
resto, questo, one del segni, 
e certo non II pin clamoroso, 
del deterioramento degli Isti
tutl letterarl tradizionaH, in 
particolara del logoramento 
della funzione culturale dei 
premi. 

La cosa risalta tanto ptu 
ev Mente nel fnomefito in cui 
rindustrla culturale sottooo-
ne gli btituti • Iwisioni mM-
lerabill per la for* antka 
fiSiofogia* 5e tie sono ac* 
certi inotti scrittorl o ne 
nanno latto ^* aocne Mto-
crltkamenfo — II punto dl 
pertenza per an tentathro 
di ffMiovaiiiafifo) del pro-

famizzazioni, fuort dl ogni 
riferimento — tra raltra — 
al Iradlzionolo dticono del 
promi. Lo ha canfennalo n 
rocente dlbaltllo alia e co» 
stltuente a rwnana del sk>> 
docato scrittorl. 

lontano dal Museo d'arte mo
derna come la pittura di Mo
net lo e da quella di Rouault: 
ma in questa fine di prima-
vera Parigi e cosi luminosa. 
i suo! grigi sono cosi perlati 
e preziosi. il verde dei tigli 
cosi tenero che una passeg-
giata fino al Bois non e che 
una obbligatoria introduzione 
alle sorprendenti scoperte di 
questo vecchio museo napo-
leonico diventato nuovo gra-
zie a Monet. 

< 

A lungo 
in cantina 

Una parte delle tele lascia-
te in eredita al Museo Mar
mottan dal figlio di Monet era-
no sconosciute: e sono queste 
tele, che appartengono all'ul
timo periodo di Monet allor-
che il pittore aveva preso a 
dipingere soltanto le ninfee 
del suo laehetto di Givprny. 
che vengono offerte al pub
blico per la prima volta as
sieme ad alcune opere fonda-
mentali del maestro e alia sua 
collezione personale che com-
prende opere di Renoir. Bou-
din. Jonckind. Manet. Signac, 
Sisley. per non citare che i 
maggiori. 

D'ora in poi. chi vuol sa-
pere tutto sull'impressioni-
smo. non puo piu limitarsi 
alia famosa raccolta del Jeu 
de Paume. alle Tuileries. ma 
dovra spingere i propri pas-
si fin qui. ai margini del vec
chio Bois de Boulogne dove 
— sia detto per inciso — fi-
gura una tela intitolata c Im
pression. soleil levant > che 
Monet aveva dipinto al porto 
di Le Havre alia maniera del
le sue impression! inglesi e 
che fece nascere il termine 
di < impressionismo ». 

Ma questa < Impression, so
leil levant» appartiene gia da 
tempo alia storia dell'arte. 
Quello che e nuovo, inedito. 
in questa donazione, sono le 
tele (una cinquantina) a vol
te compiute, spesso lasciate a 
meta. talvolta appena abboz-
zate. di questo Monet ormai 
serenamente preso dalla con-
templazione del suo giardino 
di Giverny, ch'egli stesso ave
va voluto con uno specchio 
d'acqua nel mezzo e l'acqua 
animata dal colore cangiante 
e galleggiante delle ninfee. 

Nel c Giornale dell'impres-
sionismo > pubblicato da Ski-
ra figura questa citatissima 
frase di Monet: « Mi ci e vo
luto del tempo per capire le 
ninfee. Le avevo piantate per 
divertimento, le avevo colti-
vate pensando che un giorno 
avrei potuto dipingerle. Ep-
poi. a un tratto. ho avuto 
la rivelazione della fantasma-
goria del mio stagno. Ho pre
so la tayolozza e da allora 
non ho altro modello .̂ 

Negli ultimi anni della sua 
vita, e fino alia morte soprav-
venuta nel 1926. Monet non 
esce quasi piu da Giverny e 
ogni mattino che gli e dato 
di vivere lo passa ai bordi 
dello stagno magico. a dipin
gere quei fiori acquatici come 
macchie di colore, come vi-
brazioni di luce che sono gia 
qualcosa al di la dell'impres 
sionismo. 

c Queste ninfee — ha scrit
to il critico Jacques Michel — 
appartengono gia a cid che 
e accaduto in pittura dopo 
Monet. E' in questi studi che 
bisogna cercare le origini an-
tiche della pittura astratta e 
gestuale. Questi riverbed fred-
di blu e viola e rossi. astratti 
e " fauve " avanti lettera. por-
tano ancor fresca Ia traccia 
dei viaggi immaginari di Mo
net nel suo giardino. Non si 
tratta di quadri che lo sguar-
do coglie come un tutto. dal 
principio alia fine, ma di fram-
menti di un universo fatto 
come un microcosmo e visto 
da Monet come un macro 
cosmo>. 

Queste tele, che segnano for
se una svolta delTunpressio-
nismo. erano rimaste per qua-
rant'anni nelle cantine di Gi
verny, sconosciute a tutti fuor-
che al figh'o di Monet che ave
va altre passionj che Ia pittu
ra ma che segretamente ave
va deciso, con un atto nota-
rile, di Iasciarle in donazione 
al Museo Marmottan. gia pos
sessore di altre opere del 
padre. 

Nel 1966, tornando da una 
visita alia tomba dei genitori. 
Michel Monet muore in un in-
cidente automobilistico: viene 
allora alia luce il testamento 
die permette di mettere le 
mani sulle tele sconosciute di 
Claude Monet Quaranta anni 
di attesa sono tanti e pochi. 
Monet non aveva bisogno di 
quelle tele per assicurarsi la 
gloria. Ma quelle tele. oggi. 
potrebbero confermare il pa
dre deirimpressionismo come 
padre, anche, di cid che e ac
caduto dopo in pittura. E que
sta avventura post mortem fa
rebbe piacere BI vecchio Mo
net che i suoi contemporanei 
avevano umiliato per l'imper-
donabile leggerezza delle sue 
c impression! > pittoriche. 

Augusto PancaMK 
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