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II progetto dell'Emilia - Romagna 

La Regione 
e i beni culturali 

Una iniziativa che sollecita un confronto tra 
tutte le forze di orientamento democratico 

Non da oggi soltanto le 
Regioni, ma a brevissima 
distanza dalla loro effetti-
va costituzione, nella prima-
vera dell'anno scorso, si so-
no poste il problems di una 
nuova amministrazione e di 
una utilizzazione nuova dei 
patrimoni di natura, d'arte, 
di cultura minacciati da un 
processo di deterioramento 
e di degradazione, in gran 
parte favorito e alimentato 
dalla politica accentratrice 
da un lato, privatizzante 
dall'altro, dei governi do-
minati dalla Democrazia cri-
stiana. In un primo incon-
tro, a Venezia, giunsero a 
rivendicare una politica che 
strappasse, all'inettitudine e 
alia mancanza di responsa-
bilita e del dovere, annida-
te al centro, quasi tutti i 
poteri, per il pessimo uso 
fattone, dal governo cen-
tralizzatore. Non occorre ri-
cordare la resistenza oppo-
sta e gli attacchi, special-
mente ostili, del centro-de-
9tra, alle autonomic regio-
nali, ma insieme l'iniziati-
va regionale che ha avuto a 
Cagliari un momento di con-
creta risposta politica na-
zionale. 

Bmilia-Romagna, Toscana, 
Umbria, ove e presente una 
aliquota ingente della ric-
chezza culturale dell'Italia, 
assolvono un ruolo di pun-
ta, come dimostra il consen-
so ottenuto dal documento 
della Regione Toscana sui 
beni culturali e naturali, 
preparatorio di una propo-
sta legislativa al Parlamen-
to. Partecipazione, demo
crazia, circolazione, godi-
mento e conoscenza pubbli-
ca del patrimonio, in una 
nuova politica del territo-
rio, dell'unita degli insedia-
menti e dei centri storici 
sottratti alle speculazioni, 
restituiti alia funzione di 
grandi bisogni collettivi, so-
no i cardini dell'iniziativa 
regionale. 

L'anno scorso la Giunta 
regionale dell'Emilia parti-
va appunto dall'ipotesi di 
una nuova politica di con-
servazione, tutela, gestione 
sociale dei - beni culturali. 
Ora il progetto di program-
ma degli interventi, presen-
tato dal presidente, compa-
gno Fanti, e di cui VUnita 
ha pubblicato i punti fonda-
mentali, parte dalla istitu-
zione di corsi per operatori 
di musei e biblioteche e per 
addetti alle attivita conser
vative dei beni stessi. Cer-
to di un primo passo si trat-
ta, ma importante, proprio 
per la preminenza che asse-
gna aH'opera di formazione, 
e di educazione professio-
nale di una qualita di lavo-
ratori che, stando alle cifre 
fornite, pochi giorni fa, dal 
ministro Scalfaro alia Com-
missione Istruzione e Belle 
Arti della Camera, sono in
sieme ai custodi, alle misu-
re di sicurezza e di allarme, 
nonche al personate tutto 
preposto alia amministrazio
ne, del tutto insufficient! e 
malpagati. 

Ormai anche nel piu lon-
tano angolo d'Europa o 
d'America, non e'e opinio-
ne che non riprovi l'« igno-
bilta », la trascuratezza e 
le offese dei governi a un 
patrimonio che, qualche an
no fa, II Popolo valutava 
intorno ai cinquantamila mi-
liardi. Orbene la legge re
gionale dell'Emilia - Roma
gna, che istituisce i corsi 
per operatori culturali, co-
stituisce un punto di parten-
za positive di inversione. tra 
l'altro, di tendenze fatalisti-
che, scettiche, in taluni ca-
si senza speranza, entro cui 
si muove ancora gran parte 
del dibattito sulla progres
siva distruzione e sulla pos-
sibile soprawivenza dei pa
trimoni di cultura, di natu
ra e d'arte. 

II progetto di program-
ma di interventi, come no-
tava Maurizio Calvesi, sul 
Corriere della Sera del 18 
marzo us., parte da un nuo-
vo concetto di bene cultu
rale, concetto che, nel tito-
lo del Corriere, viene cosl 
sintetizzato: «Un albero o 
un vecchio muro fanno ci-
vilta in Emilia >. Da dove 
nasce la proposta di un Cen
tro regionale dei beni arti-
stici, culturali e naturali 
dell'Emilia - Romagna? Da 
dove lo studio sul Po, sullc 
aree storiche. artistichc. na
turali, paesaggistiche del 
flume. la proposta sugli in-
quinamenti e la difesa eco-
logica, la legge sulla salva-
guardia e sulla nuova vita 
dei centri storici? Dove ha 

. origine lo stesso deciso im-
pegno politico per uno Sta-
to fondato sulle autonomic, 
per la procrammazione eco-
nomica e le deleghe. che ha 
caratterizzato gli inconlri 
tra la giunta regionale e le 

• giunte comunali e provin
cial! delle citta emiliane e 

' romagnole? 
Prima di tutto dal hiso-

gno di arrivarc' al fondo 
della realta stonca, ma in-

le dall'impcgno a tra-

sformare cultura, tradizio-
ne e dinamismo politico in 
forza progressiva di svilup-
po economico e sociale, in 
accrescimento della qualita 
della stessa coscienza nazio-
nale. Anche l'iniziativa del-
l'inserto sulPEmiUa - Roma
gna, pubblicato da 11 Calen-
dario del Popolo e che sta 
per giungere al terzo dei 
dodici fascicoli che costitui-
ranno il volume, nasce dalla 
decisione di far conoscere 
la realta geografica, storica, 
economica, politica e cultu
rale della Regione. A breve 
distanza dal terremoto che 
ha sollevato proteste del 
Consiglio Superiore per le 
Antichita e Belle Arti e fra 
i soprintendenti, provocato 
dalla applicazione della leg
ge sugli alti funzionari, nel 
momento in cui sembra che 
il governo di centro-destra 
spiani la strada alia effet-
tiva «incapacity di soprin-
tendere e di volere » degli 
addetti alia amministrazio
ne, emerge la vigorosa, rea-
listica necessita, sottolinea-
ta dalla relazione Fanti, di 
una iniziativa politica e cul
turale che si ponga, di-
' nanzi alia crisi del paese, 
il compito di portare corag-
giosamente avanti la batta-
glia contro ft centralismo 
politico, economico, statale e 
contro il provincialismo 
particolaristico per costrui-
re, mattone su mattone, lo 
Stato regionale e delle au-
tonomie. 

Contro la restrizione ter-
ritoriale dell'intervento che, 
giustamente, preoccupava il 
compagno Papapietro che, 
sulVUnita, a proposito di be
ni culturali e democrazia, 
proponeva coordinamento di 
azione, onde evitare l'ulte-
riore degradazione di «...zo
ne gia emarginate dalla ci-
vilta culturale...» special-
mente del Sud, il progetto 
dell'Emilia-Romagna costi-
tuisce un punto di riferi-
mento sul quale e bene apri-
re un confronto. L'Emilia-
Romagna infatti, come ri-
sulta dal progetto della 
Giunta in cui si connettono 
strettamente motivi politic! 
e culturali, afferma, nel ca-
pitolo centrale, la propria 
netta opposizione ad una 
economia delle aree forti 
europee del centro-nord. 
Contro i mali storici e at-
tuali procurati da un seco-
lare esercizio del potere ac-
centrato, al Mezzogiorno, la 
politica del sistema delle 
autonomie, dello Stato re
gionale, e una possibile, po-
sitiva risposta che impegna, 
anche sul complesso terre-
no della organizzazione del
la cultura, i comunisti e le 
forze regionaliste di orien
tamento socialista, laico e 
cattolico di tutto il paese. 

Francesco Loperfido 

Dodici articoli dello scrittore sovietico pubblicati su «Novi Mir» 

II corrispondente di guerra Ehrenburg 
Centinaia di scritti apparvero negli anni del secondo conflitto mondiale sui giornali dell'URSS e sulla stampa 
estera -« Li ho preparati come se f ossero munizioni» - « La voce della terra russa » - « Dif endiamo la cultura dai 
nuovi iconoclasti; dif endiamo dai soldati di Hitler non solo Tolstoi e Mussorgski, ma anche Goethe e Beethoven » 
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Soldati tedeschi si arrendono alle truppe sovietiche sul fronte di Stalingrado 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, marzo 

Nel 1970 la rivista «Voprosy Litera-
t u r i » presenlo al lettore sovietico una 
ampia rassegna di articoli e corrlspon-
denze che llya Ehrenburg, lo scrittore 
scomparso nel 1967, aveva scrltto nei 
giorni delta seconda guerra mondiale per 
una serte di giornali stranieri ( i l france-
se « Marseillaise », I'lnglese « Evening 
Standard >, I'amerlcano « New York T i 
mes »)• Le corrispondenze, raccolte dalla 
rivista, erano solo una minima parte del
la vasta produzione dello scrittore che 
nei 47 mesi dt guerra scrisse piu di mille 
articoli per giornali sovietici e piu di tre

cento servizi per la stampa straniera. II 
successo dell'Antologia fu enorme e nu-
numerosi giornali di tutto i l mondo ripub-
blicarono amp! stralcl. « Realta Sovieti-
ca » — la rivista dell'associazione Italia-
URSS — presento una panoramica degli 
scritti nel numeri di settembre, novem-
bre e dicembre del 1971. 

Ora, la rivista « Novi M i r » presenta 
altre dodici corrispondenze — del periodo 
luglio 1941-gennaio 1945 — che lo scritto
re Invid a giornali stranieri, in partlco-
lare svedesi e francesi. Si tratta d i testi-
monianze eccezlonali caratterizzate dalla 
grande passione che spingeva Ehrenburg 
nel giorni della lotta ad usare la penna 
c come un fuclle mitragliatore >. c Tutt i 
i miel scritt i — diceva lo scrittore — sono 

redatti per la gente del fronte: e inutile 
cercarvi dei ragionamenti e delle descri-
zioni artistiche. LI ho preparati come se 
fossero delle munizioni! ». 

c Molti articoli che sono apparsi trenta 
anni fa sulle pagine della stampa di var i 
paesi del mondo — scrive c Novi Mi r » — 
hanno conservato calore, rlcchezza di 
pensiero, acutezza ». Ecco perche, adesso, 
la rivista l i ripresenta sotto II titolo co- ' 
mune i Cronache del coraggto », con una 
introduzione di L. Lazarev e con una 
dtchiarazlone dello scrittore Konstantin 
Simonov. c Nel gtornl della guerra — r i -
corda lo scrittore — non abbiamo letto 
quello che Ehrenburg pubbllcava all'este-
ro. Allora vedevamo solo quello che lui 
scrlveva sulla " Stella Rossa" , sulla 

" P r a v d a " e sul giornali del fronte. E 
gla quella Intensa produzione ci sembra-
va enorme tanto che dlmentlcavamo che, 
contemporaneamente, egli scrlveva altre 
cose. Solo ora, dopo la morte, ho letto 
tut t i i pezzi che Ehrenburg scrisse per 
la stampa estera ed ho compreso plena-
mente II slgnlftcato politico di quel lavo-
ro. Raccolti tut t i insteme quest! articoli 
— conclude Simonov — formeranno un 
volume meravigtioso che sara I'orgoglio 
della pubbllcistica sovletica ». 

Delle dodici corrispondenze r ipubbl i -
cato su « Novi Mi r », presentiamo ora al-
cuni stralci. 

25 OTTOBRE 1941. 
(...) Non voglio diplngere 

niente di rosa. I russi non si 
sono mai caratterizzati per ac-
curatezza e metodicita che so
no, Invece, proprie del tede
schi. Ma In queste ore terri-
bili t nostri uomini. piuttosto 
spenslerati, si temprano. ec-
quistano una grinta. Da una 
settimana sto guardando di
verse citta, stazioni. strade. I 
nostri ferrovieri si sono rive-
lati erol. Centinaia di convo-
gli hanno portato via dalla ca-
pitale. sotto 1 bombardamenti, 
tutto cio che era necessario 
portar via. Al di la del Volga, 
negli Urali, sono gia al lavo-
ro le fabbriche evacuate. Di 
notte vengono installate le 
macchine utensili. Gli operai 
spesso dormono nei carri mor
el gelati e, poi, rlscaldatisi 
un po* accanto a! faI6. si met-
tono al lavoro. I giovani — 
che fra qualche mese sostitui-
ranno I morti — studiano in 
decine di scuole aeronautlche. 
Nuovi eserciti si stanno for-
mando nelle profonde retrc-
vie. II popolo si e reso conto 
che questa e una guerra che 
durera e che non e da mlsu-
rarsi col metro del mesi. ben-
si con anni e anni di dure 

prove. II popolo e diventato 
cupo, ma non si e piegato. E' 
pronto a vivere in caverna, a 
divenlre nomade, ad affronta-
re le piu terribili privazioni. 

Tanti 
fronti 

La guerra, adesso, sta cam-
biando la sua natura. Da uno 
scontro politico, da combatti-
menti che sembrava lascias-
sero intrawedere un eslto vi-
cino. sta diventando real men
te una guerra lunga come una 
vita. (...) Per la prima volta 
tutti hanno compreso che e in 
gioco la sorte della Russia. 
per molti secoli. aCombatte-
remo a lungo — dicono i sol
dati in partenza per l'Occi-
dente — molto a lungo ». Ed e 
in queste parole, amare, che 
sta la nostra speranza. 

E7 impossibile occupare la 
Russia. Non solo perche da 
Mogiaisk (lo antlchissimo 
avamposto di Mosca n.d.t.) 
al Baikal e'e grande distan
za. La Russia ha ingoiato 
sempre i nemici. Di solito un 
russo non e feroce ed e ospi-

tale. Ma sa essere feroce. Sa 
vendicarsi, e persino nella ven
detta mette un che di parsi-
monioso. una briciola di inge-
gno. 

Ora sappiamo che gli hltle-
riani vengono ammazzati nei 
press! di Mosca. Ma loro san-
no anche un'altra cosa: sanno 
che li uccidono a Kiev, a 
Minsk, in migliaia di villaggi. 
Non c*e niente da dire: Gude-
rian fa belle manovre. ma co
me pacificare i contadini da 
Novgorod a Melitopol? L'eser-
cito tedesco non conquista 
niente; si sposta solo da una 
citta all'altra. Ha decine. cen
tinaia di fronti. 

La Russia e un paese par-
ticolare. e difficile capirla 
stando a Kaiserdamm o nella 
Wilhelmstrasse. La = Russia 
puo rinunciare a tutto quanto. 
La nostra gente £ abituata al
ia vita severs. Probabilraente 
all'estero Magnitogorsk si pre-
sentava come un bel quadra, 
ma in realta. k stata una guer
ra dura. Gli insuccessi non ci 
scoraggiano. I nostri genera-
11. fin dai tempi lontani. han
no tratto Iezioni anche dalle 
sconfitte. 

Da tempo il nostra popolo si 
e temprato con le disgrazie. 

Gli ottant'anni del compagno Antonio Oberti 

Un operaio rivoluzionario 
Entro nel Partito comunista con il gruppo de ll'« Ordine nuovo » ~ Condannato dal tri
bunate speciale del fascismo nel « processon e » del '28 — Un messaggio di Luigi Longo 

H compagno Antonio Oberti 
compie oggi ottant'anni. Nel-
l'occasione il compagno Luigi 
Longo. Presidente del PCI. 
gii ha inviato il seguente mes
saggio: 

aCaro Oberti. In occasione 
del tuo 80 compleanno rice 
vi i miei affettuosi auguri ed 
il caloroso saluto del Partito 
che apprezza sinceramente il 
contribute che, come operaio 
rivoluzionario. hai dato alia 
costruzione ed alio sviiuppo 
deH'organizzazfone comunista, 
soprattutto negli anni de.la 
spietata repressione fascista. 
II coraggio da te dima-trato 
in tante prove, i sacrifici e 
le persecuzion: da te sofferte 
perche avanzasse la grande 
causa del Socialismo e della 
pace, la tua cos tante fedel 
ta agh interess. della clas-
se operaia sono stati e re t̂a-
no un esempio per nuove ge-
nerazioni d: militant: comu
nisti nelle lotte per fare avan 
zare il Paese sulla via mae-
stra del nnnovamento demo 
cratico e socialista. Ancora 
lunga vita! Praternamente. • 
Luigi Longo* 

Di Antonio Oberti (Tumnt. 
In pieno lascumo, nel 1933. 
un tunzionano della questura 
tor mese ebbe a dire: «Per 
not e pericoloso anche se solo 
va a spasso per S Paolo*. 
Era Quello il miglior ricono-
scimento che un mihtante ri 
coluzwnario potesse avere in 
un momento cos} oscuro del
la nostra storia. 

Oberti era nato da famtglia 
operaia il 28 marzo I&93 
aprendosi all'esperienza so
ciale e politica in quel quar-
tiere San Paolo che la vo
ce popolare chiamava «Re-
pubblica rossa n. La sua 

riflessione di ragazzo e ' ceva da sfondo ad una nuova 
colpita dal raffronto fra la I espertenza nvoluzionana tori-
tenacia dello spirito di lotta i nese: quella gramsciana dei 
dei proletari. (ricordera, come 
primo grande episodio della 
sua esperienza, lo sciopero 
degli edili protrattosi per 47 
giorni) e le divisioni. le vio-
lente dispute in seno al mo-
vimento operaio fra socialisti 
e anarcosindacalisti. Iscritto-
si al sindacato e poi alia or
ganizzazione giovanile socia
lista. fu fra coloro che pro-
mossero la costituzione di un 
circolo distaccato da quello 
degli adulti: *Lasciamoli — 
disse — litigare fra di loro; 
not organizziamoci come una 
forza rivoluzionaria unita-
ria». 

Quando la prima guerra 
mondiale dioise ancor piu 
profondamente il movimento 
operaio, egli si schierb su 
nette posizioni internazionali-
ste e antimperialisle lancian. 
dosi con entusiasmo nella lot
ta contro la guerra. E. infat
ti. il suo primo arresto e 
un'incarcerazione di tre mesi 
li sub} in occasione del gran
de sciopero politico del mag-
gio 1915. Ma I'episodio piu 
cruento e maturante della sua 
esperienza giovanile fu costi-
tuito dai moti dell'agovto 19P 
in cui aveva la sua eco pra 
tica Vindirizzo leninitla del 
la trastormazione della guer 
ra imperialista in rivotuzio 
ne vroletaria Nel clima in 
tuocato di quelle giornate. di 
nanzi alia spietata repressio 
ne antioperaia, matura I'ap 
poqgio entusiastico alia Ion 
tana rivoluzione russa. ancora 
nella sua lose democratico-
borghese ma in procinto dt 
trasformarsi nella prima ri
voluzione socialista della sto
ria. QueU'evcnlo esterno /«-

Consign. 
Delegato per la fraztone 

masstmalista al congresso 
straordinario del PSl sul ft-
nire del 1917 eppoi a quello 
ordinario del 1919 (Bologna/ 
egli vive nella fabbhea il 
« itienmo rosso», I'occupazio-
ne delle fabbriche. St trova. 
va, allora, all'Aeronautica An-
soldo e fu fra i protagonistt 
del breve ma esaltante perio
do di autogestione e di dife-
sa militare <* bltndammo due 
camion con delle lamiere — 
scrivera nelle sue memorie 
— e ci demmo da fare per 
trovare fuori del nostra am-
biente di fabbrica qualche ar-
ma»/. Sconfitta per gli erro-
ri e Vambiguita della direzio-
ne politico e sindacale socia
lista I'ondata rivoluzionaria, 
si lega stabilmente al gruppo 
dell'* Ordine nuovo» entran-
do con esso, mentre cresce la 
violenza fascista, nel neocostt-
tuito PCd'I. Entra a far parte 
del direttivo della sezione to-
rinese. 

Avra contatti conttnuativt 
con Gramsci, Togliatti, Ter. 
racint anche quando essi la-
sceranno Torino a seguito del 
la fondazione • del partito. 
Gramsci, in particolare, si ri-
volge a lui ripetutamente per 
tscritto dalV Italia e dal-
Vestero per constgliarlo m 
rapporto alio scontro contro 
U fascismo e ai temt della 
disputa ideologica e politica 
coi sorialistt 

II 1925 e l'anno in cut ta 
sua espertenza di dirigente si 
amplifica signiftcatwamente: 
va a Mosca come deleqato ad 
una conferenza organizzativa 
del Komintern. Al ritorno su-

bisce un processo. ma cib non 
gli impedisce di recarsi an
cora all'estero. - Diventa fun-
zionario del partito. Al Con
gresso di Lione (1926) viene 
eletto nel Comitato centrale. 
Diviene «interregionale» di 
Piemonte e Liguria mentre il 
fascismo sopprime gli ultimi 
lembi di liberta e proclama 
le leggi eccezionali. La polizia 
cerca di coinvolgerlo in una 
accusa di terrorismo assolu-
tamente infondata (la linea 
del partito escludeva simili 
mezzi di lotta), e sari pro-
sciolto per essa. Ma cib non 
lo sottrarra alia durissima re
pressione. 
- Viene arrestato il ' 18 set

tembre 1926 assieme a cen
tinaia di altri quadri comunt 
eti centrali e periferici: e il 
«processone». Gli «intene-
gionali» vengono giudicali dt 
stintamente dai dirigenti na-
zionali, ma il Tribunale spe 
cole non sara con loro meno 
spietato: Oberti viene condan
nato a 9 anni e 10 mesi di cut 
20 mesi di segreqazione (per 
la prima accusa aveva aid 
trascorso quasi due anni in 
carcere a Torino). Esce dal 
carcere' di Parma nel 1932 
ma due anni dopo viene nuo 
vamente arrestato e inviato 
al confino di Ventotene per 
tre anni e 8 mesi. di cui un 
lungo periodo detentivo. 

Dopo la Liberazione torna 
alia carica di segretario dello 
Sezione S Paolo dt Torino 
Per tre anni e membro del 
Consiglio di gestione della 
* Nebiolo » Consigliere comu 
note e assessore nelVAmmi
nistrazione di sinistra, consul-
tore dell'AUeanza cooperati-
va. Lascia la fabbrica nel 
1953. Nel 1959 e eletto segre
tario provinciate dell'ANPPIA 

Probabilmente rlusciremo a 
correggere i nostri difetti. Ma 
anche con tutti i nostri difet
ti ce la facciamo e li respin-
giamo indietro. A garanzia di 
cid non e'e solo la storia del
la Russia, ma anche la difp.vi 
di Mosca. - • -

Herbert Wells ha scrltto re-
centemente: «Vi aiutiamo 
troppo poco ». Ml viene di ri-
spondere: « No, siete forse voi 
che vi aiutate troppo poco ». 

Uincivilta 
dei nazisti 

Probabilmente il nemico riu-
scira a penetrare piu profon
damente nel nostra paese. Sia-
mo pronti anche a questo. (...) 
La frase «la vittoria sara no
stra » ancora quattro mesi fa 
era una frase d'ufficio. Ades
so si e trasformata nel fru-
scio dei boschi russi. nell'ulu-
Iato delle tempeste di neve. 
nella voce della terra russa. 

8 SETTEMBRE 1942. 
(_.) Una volta la Germania 

era, per la Russia, l'Europa, 
l'Occidente. La Germania atti-
rava molti filosofl, musiclsti, 
poeti russi: la profondita di 
Goethe, i nobill sentimenti di 
Schiller, la filosofia di Hegel, 
l'ironia romantica di Heine. 
la musica di Mozart, Beetho
ven. Wagner, il movimento 
operaio della Germania, le 
ombre di Bebel e Liebknecht 
Tutto cid ha avuto riflessi sul-
lo sviiuppo della cultura rus
sa. Ma ora i russi, nelle regio-
ni occupate, hanno visto tede
schi diversi. Non e'e Goethe, 
neU'esercito di Hitler; pare 
che i suoi eredi si trovino 
dappertutto, meno che tra i 
fascist!. La rotturo e chiara 
a tutti. Dobbiamo rivedere al-
cune definizioni della « cultu
ra)* („) . 

Una volta il livello cultura
le del popolo veniva determi-
nato dalla percentuale di co
loro che sapevano leggere e 
scrivere o dalla quantita di 
sapone che consumavano pro-
capite. In Germania non vi 
sono analfabeti. La maggior 
parte dei diari dei soldati te
deschi che ho letto e scritta 
senza errori grossolani. Tutta-
via il contenuto di quest! diari 
contraddice il concetto stesso 
del vocabok) cultum, Le fra-
si piene d'odio verso l'uomo 
e rignoranza testimoniano il 
ritorno alio stato selvaggio dei 
loro autori. 

Valeva la pena di lnventa-
re la stampa per sostituire 

Einstein con Rosenberg e l'u-
manesimo con i ragionamenti 
dei soldati scelti hitleriani che 
descrivendo la uccisione dei 
bambini russi scrivono* « Stia-
mo annientando i p!ccoll rap-
presentanti della terribile tri-
bu»? 

Sapone? Certo. !a Germania 
sembrava un paese accurato. 
Ma entrati nella casa russa i 
fascist! la trasformano in una 
latrina. Anche per - il loro 
aspetto estemo sono lontani 
dal modello deH'uomo rolto. 
E" owio che la loro civilta 
era solo una vemiciatura d'o-
ro. una sottile pellicola (...). 

- Apprez2iamo il progresso 
tecnico. Dieci anni orsono ho 
descritto ! treni svedesi. I'ar-
chitettura di Stoccolma. gli 
appartamenti degli opera! di 
Klruni: sono beni che siamo 
lontani dal negare e che. anzi. 
vogltamo anche no! I tede
schi. con la loro Invasione. ci 
hannn buttato molto indietro: 
in un anno hanno distrutto 
molto di quello che avevamo 
cost nil to nel corso di vent! 
anni. 

Anche prima della guerra 
la Germania ostacolava la no-

Carlo Benedetti 

stra edificazione pacifica. Do-
vevamo costruire i capisaldi 
invece delle citta, fabbricare 
i carri armati invece della 
stoffa o degli oggetti per casa. 
II livello di vita di larghe 
masse popolari e cresciuto no-
tevolmente dopo la rivoluzio
ne. Sono cresciute nuove cit
ta. case comode. ospedali, ni
di d'infanzia. Nuove strade 
hanno ricoperto il paese. So
no scomparsi le isbe kurnie 
(cioe le case senza camino 

n. d. t ) . I'analfabetlsmo. i 
« guaritorl ». Per la prima vol
ta i contadini di molte regio-
ni hanno sostituito 1 lapti 
(scarpe fatte con la corteccia 
del tiglio n.d.t.) con le scarpe, 
per la prima volta la donna 
della Jakuzia ha visto, invece. 
dello stregone, l'ostetrico. II 
lavoro e stato dura. Indubbia-
mente abbiamo fatto parecchi 
sbagli. ma chi non li fa quan
do si mette a un lavoro del 
genere? (._). 

La nostra cultura e la diret-
ta continuazione della cultura 
pre-rivoluzionaria. Che cosa 6 
piu vicino alia cultura del-
l'occldente, i pezzi d'artiglie-
ria tedeschi e finlandesi che 
distruggono i palazzi di Le-
ningrado o la settima sinfo-
nia di Sciostakovic scritta nel
la citta assediata? La Russia, 
ora, difende dai nazisti la sua 
cultura che e una cultura 
europea. Difendiamo questa 
cultura dai nuovi iconoclasti, 
dalla gente che in nome della 
teoria razzista e dello spazio 
vitale si scaglia contro la cul
tura. Difendiamo dai soldati 
di Hitler non solo Tolstoi e 
Mussorgski. ma anche Goethe 
e Beethoven. 

Certo il sentimento naziona-
le si e acceso con una forza 
straordinaria nel cuore di ozji\ 
russo quando e venuto a sape-
re che per i conquistatori I 
russi sono « untermensh ». Lo 
svegliarsi in tutta la sua 
asprezza del sentimento nazio-
nale non ha limitato. ma ha 
allargato il mondo spirituale 
di ogni soldato Ora egli e 
Inti rnamente consapevole che 
la storia non data da ieri. 

« Eravamo 
un cantiere» 
I membri del Komsomol 

ascoltano ammirati 1 racconti 
su antichi principi russi che 
difendevano la Russia da! tar
tar! e il segretario del comita
to di partito. con ammirazio-
ne, guarda una chiesa del 15. 
secolo. opera delPantica archi-
tettura russa. (~). 

Tuttavla la fioritura del sen
timento nazionale non ha pro
vocato una chiusura naziona
le- II nostro Stato e stato co-
struito sulla vera amlcizia fra 
i popoli ed e questa una delle 
principal! conquiste della no
stra rivoluzione. Ecco perche 
Leningrado e era difesa da 
russi, ucraini, kasaki, cal-
mucchi. tartar!, usbeki. jakuti. 
georgiani, armeni. da tutti i 
popoli del nostro paese. La 
guerra e un collaudo seno. 
(_). 

In questa guerra difendiamo 
il progresso. Non abbiamo af-
fatto pensato di aver raggi un
to 1'ideale. Non eravamo un 
museo, ma un cant'.ere. II ne
mico ci porta la reazione. la 
stagnazione. rignoranza. Era
vamo adolescent! e non abbia
mo fatto in tempo a matura-
re. Gli hitleriani vogliono di-
chiararci bambini e mettere 
su di noi I tutor! nazisti. Che 
cosa ci porta la tutela nazi-
sta? (...). 

Ilja Ehrenburg 

II pittore aveva ottantasette anni 

La morte di 
Aldo Carpi 

II significato della sua presenza nella vita artistica ita-
liana - II lungo insegnamento all'Accademia di Brera 
La tragica esperienza del campo di prigionia nazista 
gli ispiro il « Diario di Gusen » e le « Maschere » 

Si e spento ieri notte, nel
la sua casa a Milano, assi-
stito dalla figlia Giovanna e 
dalla niDote Costanza, il pit-
tore Aldo Carol. Aveva ottan
tasette anni. Milanese di na-
scita, eeli ha partecioato alia 
vita artistica lomtwrda sin da-
p\l anni che Drecedono imme-
diatamente la prima guerra 
mondiale. freauentando sia i 
Drotagonisti delle ricerche ola-
stiche che concludevano l'ot-
tocento, da Grubicy a Previa-
ti a Medardo Rosso, sia i oiu 
eiovani innovator! del primo 
novecento. da Boccioni a Car-
ra. SanfElia. 

La sua affermazione come 
pittore risale aoDunto a que
sto Deriodo. Nel '15. sui monti 
Lessini e a Valona. in Alba
nia. dove fu Inviato come te-
nente di fanteria. documento 
in una serie di drammatici di-
seeni la diw>;trosa ritirata del-
l'e^rcito serbo. 

Nel '17 spo<?6 la fisjlin del-
I'arfh'tetto Amat^rii. Maria. 
la romtngna di tutta la sua 
vita. "=comparsa appena un 
anno fa 

• Nel 1930 vinse il concorso 
oer la cattedra di pittura al
l'Accademia di Brera. dove in-
segneri oer quasi trent'annl. 
sino al '58: dai suoi corsi sono 
usciti artisti come Badodi. 
Cassinari. Morlotti. Dova. Pe-
verelll. Guerreschl, Vaslieri, 
Banchleri, Romaenoni. Ceret-
ti. Anselmo. Plescan. 

Del suo insegnamento a Bre
ra. Morlotti ha scritto: «Pri
ma che insegnante fu mae
stro. Carpi insegnava e dona-
va entusiasmo e amore. Al di 
sopra di oolemiche, di "mode. 
di gusti del giorno. ci Dortava 
con costanza a provare la no
stra tendenza natural? r'̂ n 
dava che la vita soli £ " <»pn 
de motore. ress^nzo di o^ni 
creazione, 11 seeTeto delle 
case ». 

Queste oarole di Morlott' 
sono del '46. l'anno cioe 'n cui 
Carpi, ritornato dal o!»mnr» di 
concentramento rmzista d« r;u 
sen. dove era st«to in̂ *»mpt.o 
nel *44. fu nomin<»to ner vo-
lonta degli student! r»!r«ftnr/> 
di Brera. Al suo r^n^n 5n 
Italia. doDO il periodo di nri 
eionia, venne a ssm0™ H«"O 
morte del suo tvniiHimn fi 
elio Paolo, di 17 anni. »n"ho 

lui denortato in German'^ nor 
attivita antifascista. Solo 1'of 
fetto di Maria e de^li altrt 
suoi cinaue flgli leniranno il 
suo dolore. 

Nel '50. egli incomincia n 
diomgere II ciclo delle « ma
schere», in cui le crudeli vi-

cende della guerra e della de-
portazione si fondono con la 
esperienza piu intima dell'uo-
mo e dell'artista. II rifiuto 
della violenza, la condanna di 
ogni forma di coercizione dei 
valori dell'uomo in Carpi sono 
fermissimi. C'e in lui una co-
stante dlsposizione verso ogni 
avvenimento che significi li
berta, azione in favore di chi 
e offeso e umiliato. E' da que
sta dlsposizione che nascono, 
appunto, le sue « maschere », 
simbolo d'innocenza, persegui-
tate dalla brutalita del potere 
costituito. Ed e cosl che na
scono anche i suoi quadri de-
dicati ai partigiani, le sue im-
magini dei «banditi» e, nel 
'58, la sequenza dedicata a 
Mao Tse-tung e alia «lunga 
marcia» dell'esercito cinese. 

Ma del resto tutta la produ
zione di Carpi si pone sotto il 
segno della piu ampia liberta 
della fantasia e delle scelte an
che estetiche. Egli infatti non 
ha mai voluto indossare una 
divisa formale. entrando a far 
parte dei movimenti d'avan-
guardia o di qualche altra 
determinata tendenza. Cosl ha 
rifiutato il futurismo, la me-
tafisica, il novecentismo pur 
non rinunciando ad essere 
« modemo ». Egli, sino alia fi
ne, ha continuato cioe a di-
pingere seguendo l'inesauribi-
le corso della sua ispirazione, 
dei suoi sentimenti. La gran
de mostra, ordinata verso la 
fine delio scorso anno alia 
Rotonda di via Besana. e sta
ta la migliore conferma cri-
tica delle straordinarie doti 
d'invenzione e deH'orlginalita 
espressiva dell'intera opera 
di Carpi. - .• - • 

Un avvenimento di < ugualf " 
importanza, per , conoscere , 
aopieno l'animo e il valore 
di Carpi, e stata la pubblica 
zione, nel '71. a venticinque 
anni di distanza, del «Diario 
di Gusen »: le pagine che egli 
scrisse nel campo di concen
tramento tedesco col rischio 
della vita. Sono pagine dove 
l'umana religiosita di Carpi 
trova modo di esprimersi at-
traverso un giudizio morale 
e storico di sicura forza e 
persuasione. Pagine dawero 
indimenticabili, che giusta 
mente hanno raccolto intor 
no al libra i piu larghi con 
sensi 

Con Carpi e scomparsa 
una fisura nobile e generosa 
un uomo. un artista, un mae 
stro a cui molti devono dav 
vero molto. 

Mario De Micheli 

A1D0 AMADUZZI 
ALLA GAUERIA «RUSSO » 

La nuova «personate > che il j 
pittore Aldo Amaduzzi ha inau- | 
gurato - alia galleria d'arte 
« Russo >. piazza di Spagna 1/A 
in Roma, si contraddistingue 
per una serie di opere ispirate 
ad un calmo vedutismo di im-
postazione chiarista. In questo 
atteggiamento di abbandono li-
rico dinanzi alia natura, il pit-
tore riesce in una particolare 
immediatezza espressiva a supe-
rare la semplice fase descrit-
tiva. e a decantare la realta 
a] limite di una visione che puo 
quasi definirsi fiabesca. 

Gli oggetti e i paesaggi fini-
scono cost per spogliarsi di ogni 
attribuzione fisica. ed essere 
assunti quali dementi di un di-
scorso svolto in chiave inti-
mista. In un certo qual modo si 
determina una < fuga » dal visi-
bile, per addentrarsi in una cor-
ta di dimensione del tutto im-
maginaria, ove i valori squisi-
tamente cromatici prendono il 
soprawento sulle strutture com
positive. o. meglio ancora. sui 
semplici supporti contenutistici 
o tematici. 

A tal punto e evidente che 
la tavolozza di Amaduzzi si ef-
fonde in un libero spazio. dove 
i significati della rappresenta-
zione hanno efficienza esclusi-
vamente in base al modo for

male con cui le cose vengom 
raffigurate. II linguaggio s-
impone di ennpeguenza in una 
sua area autonoma. cmincntc 
mente costituita da rappnrti to 
nali. variazioni coloristiclie. im 
pasti materici. in breve da tut
to quel complesso di forme che 
rendono persuasiva la «comuni-
cazione> pittorica. E si tratta 
per 1'appunto di una ccomuni 
cazione* che vive in funzione 
della validita degli accenti che 
la sostengono. 

Le colline che si degradano ci 
danno la sensazione di un sof 
fuso disperdersi del sentimento 
verso un ipotetico infinito. as 
sunto come simbolo di una DP 
renne aspirazione dell'animo al 
riposo e che. cocrentementc 
ha il suo riflesso nelle seouenzo 
dei piani e negli intrecci «zn-
nali >. Lo stesso dicasi per lo 
nature morte immerse in leg 
gere ievitazioni su fondi tenui. 
quasi ad indicare 1'assenza di 
un confine di separazione tra 
c limite > e < non-Iimite >. e. sr 
si vuole. tra la concretczza del 
particolare e 1'allusione ad un 
assoluto. Ed e proprio in questa 
«sospensione» che la pittura 
di Amaduzzi si libra in continue 
aperture, suggerendoci un clima 
di tensione ricco di moltcplici 
risvolti. 

T. O. 
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