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I primi passi dell'inchiesta subito dopo I'arresto del criminale terrorista 

La sera prima deH'attentato II Sertoli 
era da un amico esponente della Cisnal 

L'uomo e stato interrogato sino all'alba - L'attentatore non avrebbe agito da solo - Nel suo bagaglio si sarebbe rinve-
nuto un libro edito da Franco Freda - Soggetto a ricatto per i suoi gravissimi precedent!* - Una versione che non sta in 
piedi - Egli era perfettamente informato da tempo dei programmi della questura milanese - Le indagini estese nel Veneto 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17. 

Gianfranco Bertoli non 
avrebbe agito da solo. Per 
come si e svolto 1'attentato 
e per come si e arrivati a 
metterlo in atto, negli am
bient! della Procura si sareb
be propensi a ritenere che 
1'abbia preparato con altri. 
Quello che comunque e cei1-
to e che l'attentatore ha tra-
scorso la serata di ieri in casa 
dl un amico che e un espo
nente della CISNAL, l'orga-
nizzazione neofascista. Questo 
amico si e presenUito verso 
mezzogiorno in questura spoil-
taneamente ed e stato lunga-
mente interrogato dal sostitu-
to procuratore Riccardelli, il 
quale lo ha poi risentito. as-
sieme alia moglie, in serata 
al palazzo di Giustizia. II te
ste avrebbe detto di poter ri-
costruire i movimenti del Ber
toli dalle 21 di ieri fino a 
stamane. Dopo il secondo in-
terrogatorlo, mentre il magi
strate disponeva un sopral-
luogo nella sua abitazione 
che si troverebbe dalle parti 
della stazione centrale, il te
ste ha parlato con i giorna-
listi. Dopo il sopralluogo il ma
gistrate ha fatto riaccompa-
gnare il teste a palazzo di 
Giustizia dove e ripreso l'in-
terrogatorio, che all'alba era 
ancora in corso. 

Le sue dichiarazionl non 
appaiono, per la verita, molto 
limplde. Le riferiamo, tutta-
via, per un dovere di infor-
mazione. Riferendosi al Ber
toli, il missino ha detto: « Non 
conosceva l'ambiente. Non 
avrebbe saputo da solo il fat
to di Calabresi. Evidentemen-
te qualcuno gli ha ordinato di 
fare 1'attentato o meglio, lo 
hanno obbligato: « O lo fai o 
ti ammazziamo». Sempre se
condo il teste, il Bertoli sa
rebbe stato ricattato per dei 
precedent! gravissimi. Non 
avrebbe, a suo parere, l'intel-
ligenza per organizzare «co
se dl questo tipo». Lui lo 
avrebbe conosciuto a Venezia 
anni fa. In quella occasione 
ai sarebbe sentito dire che il 
compito principale era diffon-

Delegi jazione del PCI 
in visita ai feriti 
Oggi pomeriggio una dele-

gazione del PCI di cui fa-
cevano parte, fra gli altri, i 
compagni Giancarlo Pajetta. 
Alberto Malagugini. Giorgio 
Milani e Elio Quercioli, si e 
recata a visitare i feriti rico-
verati in ospedale intrattenen-
dosi a lungo con tutti i de-
genti vittime del criminale at
tentate, civili, agenti di poli-
zia. carabinieri, vigili urbani. 

Piu tardi i compagni Pajet
ta, Malagugini e Milani sono 
stati ricevuti nella sede della 
prefettura dal ministro Ru
mor che li ha informati sul-
l'andamento delle indagini. 

Un colonnello 
che deve essere 
richiamato al 
proprio dovere 

L'episodio si e verificato 
ieri a Milano durante la 
visita del ministro Rumor 
e di altre autorita ai feri
ti, nell'ospedale Fatebene-
fratelli. Uno dei giornaltsli 
presenti si e rivolto al co
lonnello Petrini, comandan-
te del gruppo Milano del 
carabinieri, chiedendogli: 
mAllora, colonnello, e vero 
che quello che ha buttato 
la bomba e un anarchico 
nichilista? ». // colonnello 
Petrini ha risposto testual-
mente: «Cosa vuol dire 
anarchico nichilista? Que-
sti sono tutti figli del PCI*. 
E ha aggiunto con voce al-
terata: « Scricelelo. se ave-
te coraggion. Le frasi so
no state udiie anche da al
tri giornalisti. 

Abbiamo un solo com-
menlo da fare. E' scandalo-
»o e grave cite un alto fun-
zionario dello Stato, e par-
ticolarmente di un settore 
tanto dehcato. osi pronun-
ciare una frase di questo 
genere. E<sa non e soltan-
to un vergognoso insulto al 
nostro Partito, che e parte 
fondamentale e coslituliva 
della Repubbtica. ma e di-
mostrazione di totale igno-
ranza della sloria: della 
differenza radicale cioi, 
tra le posizioni del PCI e 
quelle degli anarchici o di 
altri gruppi. 

Ma non si tratta solo di 
questo. II fatto t che tale 
dimostrazione di pregiudi-
wio fa intendere il perchi 
di molte cose. Dovere di 
questo funzionario e quello 
ai contribuire alia scoper-
ta dei crimini efferati che 
si sono svolti a Milano, tra 
cui I'assassinio del com
missario Calabresi. Ma qua
le contributo e possibile 
dare, in una posizione di 
cos\ alta responsabilita, se 
it pregiudizio arriva sino 
al punto dimostrato da 
quella frase infame? Que
sta domanda not la rivol-
giamo non a questa perso
na, ma achie responsabile 
(telle sue azioni ed e re-
ipontabile dell'ordine pub-
Mteo nel nostro Paese. 

P-

dcre la droga « perche questa 
societa va distrutta dalle fon-
damenta ». II teste ha poi ag
giunto di avere ricevuto l'ln-
carico dai suoi superior! di 
ricondurlo sulla retta via.. Ha 
infine precisato di abitare a 
Milano dal 1961. 

Che dire dl questo singolare 
discorso? E' probabile si trat-
tl dl un miscuglio dl verita 
e di fantasie. Rimane stabili-
to pero che l'attentatore, ap-
pena arrivato a Milano, si e 
recato nella sua abitazione. 
Questo e sicuro: la persona 
che il Bertoli ha incontrato 
la sera prima e un sindacali-
sta della CISNAL. Ai magi-
strati spetta ora di stabilire 
quale sia stata la natura di 
tali rapporti. Vi e comunque 
qualcosa in comune fra le di-
chiarazioni del teste e quelle 
che sarebbero state rese dal-
l'attentatore. Questi, in un pri-
mo momento, avrebbe detto 
di essere partito da Israele 
per compiere 1'attentato di 
oggi. Munito dell'ordigno non 
prese l'aereo perche sapeva 
che venivano effettuati con-
trolll severissimi. Prese quln-
dl la nave. Ma quando si im-
barcd, 1*8 maggio, non solo 
lui, ma nessuno in Italia, co
nosceva la data esatta dello 
scoprimento del busto del 
commissario assassinate esat-
tamente un anno fa. Fattagli 
notare la palese falsita del
le sue affermazioni, il Ber
toli ha allora detto di averlo 
saputo ieri dal giornali. Ma 
e una versione che non sta 
in piedi, giacche prima ave-
va affermato di essere venu-
to a Milano per lo scopri
mento del busto dl Calabresi 
e poi ha ammesso di non 
averlo saputo che ieri.. Ma al
lora chi glielo ha detto? Chi 
i'ha portato a Milano? Chi 
c'e alle sue spalle? Chi sono 
i suoi mandanti? E che va-
lore dare alle definizioni che 
da dl se stesso? Afferma dl 
essere un anarchico indivi-
dualista, ma Intanto la sola 
persona che, per ora, risulta 
conoscesse a Milano e un 
missino. Sono molte, come si 
vede, le circostanze oscure e 
gli interrogativi inquletanti. 

II dott. Isidoro Alberici, il 
quale, a seguito della prolun-
gata assenza del suo superiore 
Micale, regge le sorti della 
Procura della Repubblica, ha 
dichiarato: «Ho disposto che 
i sostituti Enrico Scarpinato, 
Antonio Marini, Guido Viola 
e Liberato Riccardelli, ai qua-
11 sono state affidate le in
dagini, adempiano con la mas-
sima sollecitudine il loro com
pito, al fine di chiarire tutte 
le eventuali responsabilita 
nella strage ». 

Gli e stato chiesto se la 
scelta dei magistrati fosse sta
ta fatta prendendo in con-
siderazione le inchieste in cor
so (Viola dirige quella sugli 
attentati fascisti del «giove-
di nero», culminati nell'as-
sassinio dell'agente Marino; 
Marini conduce quella sulla 
torbida vicenda della «falsa 
lettera» attribuita dai fasci
sti al questore di Milano; Ric
cardelli quelle sui telefoni e 
sull'assassinio di Calabresi). 
II dott. Alberici ha risposto 
che la scelta e dovuta al fat
to che tre dei quattro sosti
tuti erano presenti in Que
stura quando c'e stata la stra-
ge. II quarto — il dott Scar
pinato — era il PM di turno. 

Circa poi le prime dichia-
razioni rese dal Bertoli («So
no un anarchico individual!-
sta»). gli inquirenti, a quan
ta si e potuto capire, le sta-
rebbero vagliando criticamen-
te, anche in considerazione del 
ricchissimo curriculum pena-
le (e stato ripetutamente con-
dannato per reati comuni) 
dell'attentatore. 

I suoi precedent! delinquen-
ziali portano. infatti, ad esclu-
dere in maniera perentoria 
che 11 Bertoli possa essere 
considerato un militante di 
un qualsiasi ideale. Nella sua 
fedina penale non ci sono 
bandiere: ci sono soltanto con-
danne per reati sempre squal-
lidi. 

Bertoli avrebbe comunque 
ammesso di aver portato la 
bomba da Israele. Sembra 
inoltre che in una delle due 
valige a lui sequestrate sia 
stato trovato un volume edi
to dal procuratore lega'.e Fran
co Freda. 

Si prevede che l'interroga-
tono proseguira fino a notte 
inoltrata; intanto accertamen-
ti sono stati compiuti In al
tre citta italiane soprattutto 
nel Veneto, e comunicati agli 
Investigator!. 

II primo mterrogatorlo del-
nmputato (il reato che gli e 
stato contestato e quello di 
strage) e cominciato a San 
Vittore, verso le ore 15 ed 
era in corso nella notte. I ma
gistrati che lo conducono sono 
Scarpinato, Viola e Marini. Di-
fensore d'ufficio e l'aw. Dio-
nisio Messina, un legale molto 
note che e stato nominato dal 
dott. Scarpinato perche. nel 
momento in cui si e appresa 
la tragica notizia, si trovava 
nel suo ufficio. 

Durante 1'interrogatorlo, dl 
tanto in tanto, dal carcere 
sono uscite persone che vi as-
sistono. Da loro abbiamo sa
puto le poche cose che rife
riamo. Poco prima delle 17, 1 
professor! Basile e Pont! han
no lasciato il carcere con al-
cune provette dl sangue e di 
orina prelevate al Bertoli. Ta
ll sostanze saranno sottoposte 
agll esami dl laboratorio per 
stabilire se vi e la presenza 
di sostanze stupefacent! e nel 
giro di tre giorni 1 risultatl 
saranno comunicati al ma
gistrati. II prof. Pont! ha di-
Ghl&rato che l'attentatore ap-
parlTa tranquUlo • quaai nor-

male. E* pressoche certo che 
nel prossimi giorni sarii ordi-
nata per il Bertoli la perizia 
psichiatrica. 

Alle 18,35 e uscito l'aw. 
Messina per prendersi una 
boccata d'aria. Da lui si e sa
puto che il Bertoli e arrivato 
in Italia (veniva da Israele 
ed e sbarcato a Genova) il 
12 dl questo mese. Poi e an-
dato a Marsigha. Da questa 
citta 6 venuto a Milano. Sem
bra che alia pensione Italia 
abbia prenotato la camera ie
ri. Anche l'aw. Messina con-
ferma che l'imputato si coni-
porta normalmente. Sarebbe 
rimasto molto scosso per la 
morte della ragazza. La rea-
zione e perb poco credibile, 
avendo il Bertoli lanciato sul
la folia una bomba ad alto 
potenziale, i cui tragici ef-
fetti non potevano non esse
re considerati scontati da chi 
l'ha scagliata. 

Alle 19,30 e uscito da San 
Vittore il dott. Scarpinato. 
Anche lui e stato awicinato 
dai giornalisti, ma tutto quel
lo che ha detto e «non so, 
non sow. Poi e partito alia 
volta del Palazzo dl giustizia, 
per riferire sulla prima parte 
deH'interrogatorio al proprio 
superiore Alberici. 

Nella sede della Procura, 
intanto, il Sostituto Riccar
delli interrogava il sindacali-
sUi della CISNAL e sua 
moglie. 

Quail saranno gli svilupp! 
dell'inchiesta e difficile dire. 
Non si possono pero non fa
re alcune considerazioni ad-
dirittura elementan. L'atten-
tato e stato messo in atto 
contro la questura di Milano. 
E la questura di Milano, nel
la persona del suo dirigente 
Allitto Bonanno, e stata og-
getto in queste ultime setti-
mane dl furiosi attacchi da 
parte dei fascisti. 

In varie interpellanze pre-
sentate da deputatl e senato-
ri missini, il dott. Allitto e 
stato indicato come l'autore 
di una cosiddetta «trappola » 
fatta scattare, con la compli
city del ministro Rumor (pu
re presente stamani in que
stura poco prima che la bom
ba venisse lanciata), per «in-
castrare» 11 MSI. 

Nel foglio ufficiale missino 
il dott. Allitto e stato indi
cato come il nemico numero 
uno del MSI. Sono queste — 
lo ripetiamo — considerazio
ni obiettive, che ognuno puo 
facilmente verificare. j 

Un'altra considerazione ri- \ 
guarda le affermazioni rese j 
dal Bertoli. Ognuno, natural- i 
mente, puo definirsi come , 
vuole. Che un delinquente co- j 
me lui possa pensare di farsi j 
passare per una specie di | 
idealista e possibile crederlo. ( 
Ma e difficile pensare che sia i 
preso sul serio. Scopo degli 
inquirenti e quindi quello di , 
stabilire se l'attentatore era ( 
legato ad altre persone o ad | 
altri gruppi, e quale e stato 
il movente del suo atto cri
minale, prescindendo dalle 
dichiarazioni, probabilmente 
interessate, da lui rilasciate 
dopo la strage. 

Ibio Paolucci 

L'incontro di Bologna 

Gli scrittori 
e la Regione 
Al centro del «colloquio» la ricerca di uno spazlo 

reale nella societa dove I'aspirazione alia liberla di-

venga forza operante di riforma infellelfuale e morale 

MILANO 
rizzati e 

— Un'altra drammatica 
chiedono soccorso 

immagine: i ferit i , davanti alia questura, urlano terro-

SOMIGLIANZA CON L'IDENTIKIT 
DELL'ASSASSINO DI CALABRESI 

A sinistra I'idenfi-kit dell'assassino del commissario Calabresi, diffuso a suo tempo dalla que
stura di Venezia. Accanto la fototessera di Gianfranco Bertoli, il criminale aftentatore 

E' da porre in forte rilie-
vo il fatto che, nella sua 
uzione programmatica volta 
al rinnovamento delle isti-
tuzioni cultural!, la regione 
Kinilia-Romagna abbia pro-
niosso un inconlro con gli 
scrittori italiani, che si svol-
ge a Bologna da oggi a do-
menica. E non e certo cosa 
secondaria rilevare che l'ini-
ziativa dell'incontro e scatu-
rita da accordi e eontatti 
col sindacato nazionale scrit
tori, che in questa occasio
ne tiene il proprio con-
gresso. 

Come dire: mentre la Re-
gione riconosce nello scrit-
tore una componente essen-
ziale di un discorso innova-
toro per una politica cultu-
rale che tenti di superare le 
vecchie conce^ioni vertici-
stiche, gli scrittori dal can
to loro, indicano nella di-
mensione regionale una rea
le possibilita di ricostruzio-
ne di un tessuto sociale in 
cui lo scrittore non sia piu 
ne un privilegiato ne un su-
bordinalo, bensi elemento 
attivo di una battaglia cul-
turale e politica che lo puo 
vedere, sotto un nuovo a-
spetto, ancora protagonista. 

L'appuntamento di Bolo
gna e, in altre parole, il pri
mo segno concreto, la prima 
reale sperimentazione nello 
ambito del discorso — che 
da qualche anno si va or-
mai portando avanti con una 
certa insistenza — sulla ne-
cessita di configurare in 
modi nuovi la presenza, la 
funzione sociale dello scrit
tore. 

II fatto poi che uno dei 
protagonisti dell' iniziativa 
sia il sindacato unitario de
gli scrittori allarga in ma
niera decisa la sperimenta
zione al campo piu generale 
dell'informazione. In questi 
ultimi anni, infatti, il Sin
dacato degli scrittori e riu-
scito a liberarsi dalle stret-
toie di un associazionismo 
di « creatori-profeti » (gran-
di, meno grandi o piccoli), 
per aprirsi alia vastissima 
schiera dei redattori edito-
riali, dei traduttori, di tutti 
coloro cioe che, nei modi 
piu diversi, adoperano i 
mezzi dell'informazione, del 
« messaggio », senza tuttavia 
gestirli, essendone la gestio-
ne riservata ai centri edito-
riali e di potere controllati, 
o direttamente gestiti, dal 
grande capitale, o dall'ese-
cutivo. 

Questa nuova dimensione 
dell'organizzazione sindacale 
degli scrittori italiani per-
mette di porre in modi piu 
chiari e realistici i proble-
mi di un'effettiva liberta, 
che non puo non essere in-
sieme liberta di espressione 
artistica e di autonoma e 
responsabile informazione 
(cioe di autonomo e re
sponsabile rapporto con la 

Inaugurate) a Roma la grande mostra retrospettiva 

Omaggio a Giorgio Morandi 
Esposfe duecenfo opere: pilfure a olio, acquerelli, disegni e acqueforti • L'itinerario deH'arfisfa dall'inizio del secolo fino alia ricerca degli 
ultimi anni - L'iniziativa della Galleria Nazionale d'Arfe Modema segue la rassegna allesfifa a Parigi e quella deH'Ermilage di Leningrado 

dfo' 
i primi 

A NCHE 1'Unita, ieri, ha 
x x dato notizia degli studi 
e degli esperimenti in cor
so alia Fiat per la intro-
duzione di « nuovi metodi 
di produzione». La Stam-
pa. die ci ha informato 
con particotare rilievo e 
con speciale dovizia di det-
tagli delle iniziative della 
grande industna torinese, 
ha precisato che si tende a 
« superare gradualmente le 
difficolt& insite nel lavoro 
specifico dell'industria au-
tomobilLstica » e a un cer
to punto del suo ampio 
servizio ha scrilto: a Nello 
sforzo intrapreso dalla 
azienda, e'e la volonta di 
dare una risposta positiva 
alle istanze del sindacatin. 

Cercate di non dimenti-
carvl piu quest'ullima fra
se, perchi 6 la sola, in tut-
to il servizio del giornale 
di Agnelli, in cui sia ricor-
dato, e neppure in termi
ni espliciti. cib che sta die-
tro alia iniziativa della 
Fiat, una iniziativa della 
quale, del resto, not siamo 
i primi a compiacerci. Ma 
ancora una volta succede-
ra come & successo sem
pre: che il merito delle in-
novazioni escogitate e pa
ste in essere. quando sa
ranno cosa fatta, verra at-
tribuito all'azienda e si 
cerchera di far dimentica-
re ancora una volta che i 
lavoratori non hanno mat 
ottenuto nulla che non si 
siano guadagnato eon lot-
te e sacriftci immani. An* 
che in questa occasione 

sembriamo avviaii su que
sta strada. Nel sommarto 
poslo sotto il litolo gene-
rale della Stampa si leg-
geva, tra Valtro: « La Fiat 
e la prima azienda di di-
mensioni mondiali a ten-
tare una nuova strada J>. 
Esatlo, ma bisogna anche 
dire che gli operai della 
Fiat e i loro sindacali so
no stati i primi a battersi 
per Vadozione di questa 
nuova strada e che l'ini
ziativa dcll'aztenda proba
bilmente, per non dire cer-
tamente, sarebbe mancata 
senza la spinta delle lolte 
operaie che hanno finito 
per imporla e per renderla 
inderogabile. 

Siccome viene sempre il 
momento in cui, davanti 
alle richieste dei lavora
tori, i padroni dicono: « Vi 
abbiamo dato~ *, vantan-
dosi di concessioni che non 
si sarebbero mai sognati di 
elargire se non vi fossero 
stati costretti. sia chiaro 
che qui, su queste colonne, 
quando la Fiat per le in-
novazioni che sta studian-
do si considerera la prima 
azienda del mondo, noi 
esprimeremo volentieri un 
pubblico ringraziamento, 
ma prima di rivolgerlo ai 
signori Agnelli, anche se 
se lo meriteranno, lo in-
dirizzeremo ai metalmec-
canici della Fiat, che deve 
loro non solo il suo pri-
mato, ma addirittura la 
sua esistema. 

Ftrftbraccte 

II presidente della Repubbli
ca Giovanni Leone ha inaugu
rate ufficialmente ieri matti-
na, a Roma, la grande mo
stra retrospettiva del pittore 
Giorgio Morandi orgaruzzata 
dalla Galleria Nazionale di 
Arte Modema. La mostra, a 
distanza dl dieci anni circa 
dalla morte di Morandi (Bolo
gna 1890-1964) e dopo la im 
portante retrospettiva bologne-
se del 1966, vuole essere un 
omaggio della cultura italiana 
a uno dei protagonisti italia
ni e rntemazionali delia ri-

denza all'immagine morandia-
na e alia sua costruzione con 
la luce-tono; l'lllummazione 
Iascia un po' a desiderare. 

Morandi trentacinquenne, 
nell'Autoritratto del 1925 ci 
accoghe, a inizio di mostra, 
con la sua mezza figura dint 
ta e intellettualmente impla-
cabile di uomo che si e dato 
uno scopo e lo persegue fino in 
rondo (come l tipi umani di 
Piero della Francesca). C'e 
poi la novita di un paesaggio 
di immaginazione ancora un 
poco acerba, del 1910, segui-

cerca artistica contemporaries i to da alcuni quadri di influen 
e una seria occasione sia d) 
conoscenza per i] pubblico piu 
largo sia di nuovi studi e ri-
flessioni critiche. In catalo-
go sono testl di Palma Bu-
carelii, Giorgio De Marchis 
e Cesare Brand! uno dei piu 
attenti studiosi - dell'opera di 
Morandi. 

L'esperienza 
metafisica 

L'opera di Giorgio Morandi 
non e stata mai esposta nel 
suo insieme a Roma e gia 
questo fatto dice cbe debito 
abbiano la cultura e le Isti-
tuzioni nostre verso 11 mae
stro bolognese. Da oggi al 22 
luglio, nell'orario di galleria, 
sono esposte 200 opere circa: 
un centinaio dl pitture a olio 
selezionate assai bene, un 
gruppo di acquerelli e disegni 
e le 80 acqueforti le cui la-
stre furono donate dall'artl-
sta alia Calcografia Naziona
le. L'allestimento e molto so-
brio ma anche molto funzio-
nale: c'e on percorao che si 
6noda secondo un parmello a 
nido d'ape: su olsscunm pa-
rete c'e un solo dlplnto, la 
tint* calda dl t e r n dl Siena 
della tela dl Sondo da «vl-

za cezarmiana e cub^ta (al 
mimmo quella futurista) intor-
no al 1914. Splendido e il grup 
po delle opere metafisjche, vi-
cine a quelle di Giorgio De 
Chirico e Carlo Carra ma cosi 
originali per la parte che ha 
la luce nell'evidenza tonale 
grandiosa degli oggetti dipm 
ti nel 1918-1919. 

Seguono poi moitl capola 
vori che sono al vertioe poe-
tico di Morandi pittore di na
ture morte negli anni venti e 
trenta. Da riscopnre, credo, 
i paesaggi di Grizzana degli 
anni 194043 propno un lasci-
to di costruzione e di faticata 
speranza negli anni terribili 
di guerra. Infine ci sono i 
quadri del solitario dialogo col 
mondo che Morandi andd fa. 
cendo fino alia morte nel 1964 

ET una mostra splendida e 
da vedere con molta caJma, 
con quella meditata lentez 
za che ebbe 1'artista e che. 
nell'isteria culturale della pro 
duzione di oggi, pud aiutarci 
a vedere cose che non si rie-
scono a vedere, e a riflettere 
sul senso umano del fare arte, 
deH'azione culturale. Una mo
stra, che tomera a farcl dl* 
scutere, 6perlamo appassiona-
tamente, sul rapporto, perdu* 
to o trovato, tra rartiata mo-
demo e rouet t iv l ta nonche 

sul'e possibili esperienze, fat-
te e da fare, come pittori 
della realta. E Giorgio Moran
di, sia per chi crede sia fa
cile praticare la sua solitu-
dine e le sue poche faticate 
cose sia per chi ha tutt'al-
tra idea e esperienza artisti-
che della realta contempora-
nea. si conferma un punto di 
arrivo chiaro e che da anco
ra intatta luce lirica, spesso 
modemo e utile piu per la 
umilta nei confront! del mon
do e per i limit! pittorici che 
si 6 consapevolmente dato che 
per quello che ha osato. 

Le opere 
grafiche 

II corpus dell'opera grafica 
e di pari valore che la pit-
tura: l'acquaforte fu un mez
zo diverso di ricerca e co
struzione, per Morandi, e non 
un mezzo secondario rispetto 
alia pittura. C'e una fitta tes
situra intellettuale tra grafi
ca e pittura: negli anni come 
un gioco e un cimento tecni-
co e poetico a specchio. La 
sola grafica merita una visita 
molto attenta. 

La mostra dl Roma, da og
gi aperta al pubblico, viene 
dopo il riconoscimento fran-
cese della mostra di Parigi 
e dopo quella allestita al-
1'Ermitage di Leningrado (che 
oggi stesso sara Inaugurate a 
Mosca, nelle sale del mu-
seo Puskln). La figura 
poetica di Giorgio Morandi di 
cui sembrava essere stato det
to tutto, torna cos! a essere 
proiettata negli interessl di 
oggi e, speriamo, al di la del 
mito che rnolti ne hanno fatto 
fino a chiuderlo, come arti
st*, nella provlncla italiana, 

da. ml. 

societa). Ancho in questo 
senso, l'incontro con la Re
gione appare logico, essen* 
do la Regione impegnata nel 
« costruire » la propria ca-
pacita di autonomo inter-
vento contro non solo la 
vecchia consuetudine, ma 
contro le nuove tentazioni 
di dirigismo accentratore. 

A Bologna, insomma, non 
si discutera — o almeno noi 
riteniamo che non si dovreb-
he discutere — su aslratte 
definizioni di arte o di let-
teratura o di liberta dell'ar-
to e della letteratura, quan-
to invece sulla possibilita di 
decentrare e pubblicizzare i 
mezzi di produzione, avvian-
do la costruzione di un tes
suto produttivo piii articola-
to, mosso, aperto, nel quale, 
se la posizione dello scritto
re puo sembrare che perda, 
formalmente, la vecchia pre-
stigiosa aureola di santo o 
di dannato, acquistera in 
cambio una reale forza di 
presenza attiva e socialmen-
to produttiva. 

Del resto, se riflettiamo 
al processo sempre piu ra-
pido e deciso di concentra-
zione che si sta verificando 
a livello dell'industria edi-
toriale e alle resistenze che 
il governo oppone alle ri
chieste di decentramento 
della radiotelevisione, ci si 
rendera meglio conto del 
ruolo che alle Regioni puo 
competere nel contrapporre 
alia linea di involuzione so-
pra Judicata una tendenza a 
un efTettivo decentramento. 
In tale tendenza, la presen
za di uno scrittore che riac-
quisti fiducia nella propria 
funzione sociale giovera ad 
arricchire l'azione culturale 
delle Regioni, ad impedire 
anche che la programmazio-
ne culturale corra il rischio 
di burocratizzarsi prima di 
decollare. 

Va da sh — ma e sempre 
opportuno ribadirlo — che 
una prospettiva quale quel
la da noi indicata non puo 
ne deve diventare una stret-
toia ideologica, ne tantome-
no una nuova estetica, ne 
legarsi ad alcuna esclusiva 
« teoria dell'informazione », 
irrigidendosi — come spes
so accade, e come e accadu-
to di recente a un convegno 
sulFinformazione tenutosi a 
Chianciano — negli schemi 
di un sociologismo struttu-
ralistico. Si sa bene che le 
tentazioni in tale direzione, 
anche all'interno del Sinda
cato scrittori, sono sempre 
presenti e ricorrenti: I'aspi
razione a costruire un mo-
dello di sviluppo della co-
municazione scritta e orale 
fa diventare sociologhi ot-
tusi anche i piu inveterati 
individualisti (o, quando 
cio non avvenga, una simile 
tendenza provoca sempre, 
in coloro che non accettano 
ne la conversione dell'arte 
nell'informazione, ne le dot-
trine della « morte dell'ar
te » o della distruzione, o 
autodistruzione, della figura 
sociale dello scrittore, una 
reazione che spinge non po-
chi fra gli scrittori piu va-
lidi, iimorosi deH'affermarsi 
di chiusi dogmatismi, a 
rinchiudersi ancor piu nel 
loro individualismo o in un 
pericoloso scctticismo sulle 
loro possibilita di sopravvi-
venza). Nelle prospettive 
che si dovrebbero aprire 
con l'incontro di Bologna, 
protagonista del discorso do-
vrebb'essere dunque la pos
sibilita per lo scrittore di 
conquistare uno spazio rea
le nella societa, in cui la li
berta — o I'aspirazione alia 
liberta — cessi d'essere una 
sfida o un fantasma, e di-
venga forza operante di pro-
gresso culturale e civile. 

Xon a caso, gli scrittori 
hanno scelto a tenia centra
le del loro congresso la 
problematica della < liberta 
della cul tura»: non imme-
mori dei grave recente at-
tentato alia liberta d'espres-
sione costituito dalla senten-
za aberrante di un alto con-
sesso della magistratura; 
non ignari delle operazioni, 
aperte o subdole, condotte 
avanti nel campo della cul
tura e della scuola dal go
verno di centro-destra, che 
favoriscono una innegabile 
ripresa di un'offensiva fa-
scista anche nel campo del
la cultura. Gli scrittori ita
liani rivendicano, per se 
stessi, e per la societa in 
cui vivono, una liberta rea
le, un reale spazio di azione 
e di lavoro, che superi de-
finitivamente il ruolo di 
« profeta disarmato > che 
nel migliore dei casi lo 
scrittore giuoca di fronte al 
potere, e diventi forza pro-
pulsiva per quella riforma 
intellettuale e morale di cui 
il Paese ha bisogno. 

Adriane Satpni 
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