
l ' U t l i t d / wbito 8 settembre 1973 PAG. 3 / comment ! e attualita 

Nuove iniziative editoriali 

LA SCIENZA 
PERI 

L'espansione del mercato non esprime una ten-
denza all'abolizione del privilegio — L'urgen-
za di una pressione democratica sulla scuola 

Un giovanotto si innamo-
ra dclla iiglia di un fabbri-
eante di scarpe e decide di 
mettersi in bolla luce di 
fronte al padr6 di lei inven-
tando la maniera di fabbri-
care anche le scarpe destre 
con le stesse macchine con 
cui si fabbricano le scarpe 
sinistre: per fare questo par
te dall'ipotcsi che gli anelli 
di Mobius esistano anche 
nello spazio tridimensionale, 
oltre che per le superfici a 
due dimensioni (l'anello di 
Mobius e quella striscia pic-
gata e incollata a anello, 
che per mezzo giro e piega-
ta su se stessa, cosi che 
l'anello non ha un «den-
tro > c un < fuori », e trac-
ciando una linea con la ma-
tita sulla mezzeria della 
striscia, senza mai sollevare 
la punta della matita, la li
nea viene tracciata su en-
trambc le facce del pezzo di 
carta). A questo scopo gira 
il mondo alia ricerca di 
chiocciole con il guscio a 
spirale destra invece che si
nistra, riesce a fabbricare 
le scarpe sinistre con la 
macchina destra, ma si ri-
trova con il cuore a destra 
e il fegato a sinistra, e per 
di piu impolagato in com-
plicatissimi problemi di bio-
chimica: deve abbandonare 
la fanciulla amata e partire 
per la quinta dimensione. 

IVawentura e narrata dal 
grande fisico George Gamow 
e dal microbiologo Martynas 
Yeas («Viaggio di Mr. Tomp
kins all'interno di se stes-
so », ed. Zanichelli), e sem-
bra discendere in linea di-
retta da capolavori classici 
inglesi come « Alice nel pae
se delle meraviglie » e « Flat-
landia »: un giocare con la 
fisica e la biologia come 
« Alice» gioca con la logi-
c a e < Flatlandia » gioca con 
•la geometria. Ma questo gio-
co tutto strizzatine d'occhio 
(e canzonature aristocratiche 
del piccolo borghese) e in 
realta un libro di divulga-
zione scientifica seria, e a 
livello molto approfondito. 

Intanto Zanichelli conti-
nua a sfornare la sua pro-
duzione di libri scientifici 
indirizzati a un pubblico gio-
vanissimo, anche sotto i die-
ci anni di eta, e senza timo-
re di affrontare temi con-
cettualmente difficili, come 
•la sessualita spiegata in ter
mini di riassortimento delle 
Informazioni («La vita co
njugate dei batteri », di Ser-
monti): infatti la feconda-
zione e un prendere meta 
delle informazioni eredita-
rie paterne e metterle in-
sieme con meta delle infor
mazioni ereditarie materne, 
per combinarle in una nuo-
va combinazione. Che questo 
avvenga nel modo consueto 
agli animali e alle piante 
superiori, oppure nello stra-
nissimo modo in cui lo fan-
no i batteri. Fessenza del fe-
nomeno non muta. 

In libreria 
Dal canto suo Mondadori 

eon la « Collana aperta » da 
un piglio nuovo alia sua tra-
dizionalc opera di divulga-
zione rivolta ai ragazzini, e 
basta scorrerc l'elenco dei 
titoli per riconoscere 1'in-
tenzione: scienza (dalla chi-
mica aU'ecologia), astronau
tics, la droga, < Sigmund 
Freud c la nascita della psi-
coanalisi», < Karl Marx e la 
nascita del comunismo mo-
derno », storia contempora-
nea (*La Germania nazi-
sta », « La rivoluzione cine-
s e » ) . fatti di costume («II 
mestiere del calciatore »). II 
che significa introdurre il 
ragazzo, con un bagaglio di 
cognizioni solide e divulga
te con semplicita, nel mon
do articolato c complesso 
del quale parlano i libri, i 
giornali, la televisions. 

Questo tipo di cditoria 
trova successo economico, 
trova — come si dice — un 
«mercato >: ma in quali 
strati sociali lo trova? Sa-
rebbe intcressante ' una ri
cerca sociologica (e forse 
gli editori o i librai potreb-
bero farla): e molto proba-
bile che il pubblico di que-
ste intelligenti collane edi
toriali sia costituito da ra
gazzini (o, nel caso di * Mr. 
Tompkins », da adolescent! e 
giovani) del ceto medio. Un 
ceto abituato a entrare in 
libreria, a cercare nojrli 
scaffali, a leggcrc i risvolti 
di copertina, a • sceglicre »: 
un ceto nel quale questa 
abitudine, che considera il 
libro come un mezzo di ap-
pagamento di certi propri 
bisogni e non come un pa
drone o un'autorita, si tra-
manda in linea familiare e 
in linea di amicizie. Ai ra-
gazzi prolctari questa abitu
dine dovrebbe conferirla la 
scuola. Ma la scuola, come 
sappiamo ormai da molte 
analisi pubblicatc sul nostra 
giomale e su nviste peda-
gogiche, come sappiamo dal
la Mostra di Rcggio Emilia 
•he ha girato con successo 

Italia, o da arguti sag-

gi come «I pampini bugiar-
di» di Umberto Eco, sem-
bra fare del suo meglio per 
offrire ai ragazzi dei libri, 
che sono « autorita » tanto 
stupide quanto pedanti, tan-
to lontane dalla realta quan
to noiosamente prive di im-
maginazione. 

Mentre l'editoria « di re-
galo» per ragazzi sta fa-
cendo notevoli passi avanti, 
Teditoria dei libri di testo, 
cioe « d'obbligo », segna il 
passo. II che — e Alice che 
ci avverte — corrisponde a 
una precipitosa marcia in-
dietro. Colpa degli editori 
o della scuola? Per saperlo 
bisognerebbe sapere se le 
collane dei libri di testo di 
Zanichelli, ottime, hanno al-
trettanto successo quanto le 
sue collane di libri « di re-
galo»: si dice di no. E co-
munque non sarebbe nem-
meno necessario sapere que
sto: dovrebbe essere la scuo
la a esercitare funzione 
trainante sugli editori, e 
non il contrario. 

Un divario 
II crescente divario di qua

nta tra i libri scelti dalla 
scuola e i libri che sono 
offerti a disposizione dei ra
gazzi per i loro interessi 
extrascolastici corrisponde a 
un divario minaccioso fra la 
cultura a cui viene solleci-
tato il ragazzo che non vie
ne sttmolato soltanto a scuo
la ma anche in famiglia e 
nella cerchia degli amici, e 
la cultura del ragazzo pro-
letario al quale Tunica sol-
lecitazione e data dalla scuo
la Percio quella perequazio-
ne, queH'equilibrio delle oc-
casioni di sviluppo, che ap-
parentemente vengono pro-
messi dal prolungamento ge-
neralizzato della scolarita, 
nella sostanza si vanificano. 

Rinunciando a esercitare 
funzione trainante sull'edi-
toria per ragazzi, adattan-
dosi a essere tagliata fuord 
dal suo progresso, la scuo
la rinuncia alia funzione di 
rendere omogeneo, a un li
vello piii elevato, lo svilup
po culturale delle nuove ge-
nerazioni e si adatta a esse
re un parcheggio della gio
ventu. II vanto che abbia-
mo nei confronti di altre na-
zioni, quello di una scuola 
pubblica generalizzata, e 
frequentata da ceti diversi, 
diventa quindi illusorio, for
mate. A parte, owiamente, 
il fatto — la cui importanza 
non pud venire trascurata 
— della convivenza tra gio
vani di diversa estrazione 
sociale: fatto del quale, pe-
ro, tutti i vantaggi li trae 
la gioventu da se stessa, 
senza ausilio altrui, e quin
di senza quella comunanza 
di beni culturali che una di
versa pedagogia potrebbe of
frire. 

La societa italiana, che da 
una parte ha il colera e dal-
l'altra rautomazione, in un 
suo settore ha bisogno di 
giovani che crescano per la 
scienza. Che soddisfi questo 
suo bisogno attraverso il 
mercato librario anziche at
traverso la scuola, dimostra 
che la parte tecnicamente 
piu avanzata della nostra 
societa tende a soddisfare 
questo suo bisogno « per li-
nee interne », anziche attra
verso la pubblica istituzione 
e quindi attraverso un ele-
vamento generate del livel
lo culturale. II rischjo e che 
una parte degli italiani con-
tinuino a vivere nelFimmon-
dizia ammalandosi di tifo e 
di colera, e I'altra parte 
conservi e arricchisca il pri
vilegio di aprirsi sin dalla 
infanzia gli orizzonti della 
scienza, e percio di apprez-
zare piu tardi i giochi in-
tellettuali della scienza che 
diventa divertimento delizio-
samente sofisticato, come in 
Gamow. 

L'estensione del mercato 
di libri colti per la gioven
tu, che evidentemente edi
tori come Zanichelli e Mon
dadori hanno individuato, e 
sulla quale puntano, come 
vi punta d'altronde il fiorire 
di sempre migliorate enci-
clopedie, non esprime af
fatto una tendenza all'abo-
lizione del privilegio, ma 
piuttosto una tendenza alia 
sua espansione numerica. 
Che il numero dei privile-
giati aumenti non diminui-
sce affatto la loro condizione 
di privilegiati: che pud spa-
rirc soltanto quando lo svi
luppo culturale viene, attra
verso la scuola, offerto a 
tutti. 

Sicchd siamo in presenza 
di una risposta della pro-
duzione alia produzionc: la 
produzione di libri che ri-
sponde alle esigenze della 
produzionc di calcolatori. 
Solo attraverso una pressio
ne sulla scuola la classe Ia-
voratrice puo evitare di es
sere tagliata fuori dai valori 
posilivi che in questa rispo
sta si elaborano: valori in-
negabili di laicita, di razio-
nalita, di cultura. 

Laura Conti 

Yiaggio nelle fabbriche, negli istituti di cultura, nelle organizzazioni sociali 

Su Invito della c Pravda », una 
delegazlone dell'c Unlta» ha 
compiuto, nel mese dl agosto, 
una vlslta nell'URSS durata due 
settlmane. La delegazlone del-
I'c Unlta » si e Incontrata con le 
direzionl e le redazlonl della 
« Pravda » e delle « Izvestla » e 
si 6 quindi recata nelle citta sl-
bertane di Novosibirsk, Irkutsk, 
Bratsk, visitando fabbriche, isti
tuti di cultura, organizzazioni 
sociali e di pariito. La dele
gazlone era composta del com-
pagnl Aldo Tortorella, Franco 
Antelll, Glacomo Cavigllone, 
Piero Clementl, Luclo Tonelll. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'URSS, 

settembre 
DeU'impetuoso sviluppo del

la Siberia i corrispondenti e 
gli inviati dell'v. Unita » hanno 
piit volte parlato sulle colon-
ne del nostro giomale. Chie-
diamo tuttavia at nostri ospi-
ti di compiere questa visita 
in Siberia perche, proprio da 
quanto abbiamo noi stessi 
pubblicato, ci sembra che qui 
forse piii che altrove si pos-
sa cogliere una realta desti-
nata a improntare di se non 
solo il futuro dell'Unione So-
vietica. 

Le vnpressioni che racco-
gliamo dal vivo ci conferma-
no nella giustezsa della seel 
ta. Novosibirsk, che oggi e 
una citta dl un milione e ire 
centomila abitanti, ai tempi 
della Rivoluzione d'ottobre 
era soltanto un grosso borgo 
di case di legno di poche mi-
gliaia di abitanti. Bratsk, 
quindici anni fa, non esiste-
va affatto: era solfanto vn se
gno sulle carte ppr indirare il 
luogo di una cascata del fiu-
me Angara, il grande flume 
siberiano che esce dal lago 
Baikal e si qetta nello Jen-
nessei correndo verso il nord. 
Oggi Bratsk e una citta di 
oltre duecentomila abitanti. 
Quando noi visitiamo questi 
luoghi e I'estate: una breve, 
tiepida estate, bellissima del 
verde sconflnato dei boschi 
immensi, plena di ftori deli-
cati, splendente di sole. Ma 
Vinverno e lungo e aspro, seb-
bene i siberiani tengano a 
sottolineare che il cielo, 
spazzato dal venti del nord. 
6 qui assai spesso piu hm-^ 
pido e puro che altrove. Tut-
to quello che vediamo e stato 
costruito spesso a temperatu
re per noi inimmaginabili, 30, 
40, 50 gradi sottozero. Ma non 
e snlo il clima n discgnare 
i caratteri di un'epopea. La 
taiga, la foresta tmmensa di 
altissimi pint che riropre la 
gran parte della Siberia. & fo
resta vergine, sicche ad essa 
va conpuistato lo spazio per 
le citta e per le colture: ed 
& cosl rigogliosa e alio slesso 
tempo terribile, che a tutt'og-
gi non si riesce a sfruttarla 
per gli usi industriali che 
per il venti per cento, rirpetto 
alia sua cresdta naturale. 

E' in questa lotta con una 
natura ricca di incalcolabili te-
sori (il petrolio, il metv.no, 
il carbone, il legno, I'energia 
racchiusa nei fiumi im
mensi, Vacqua, Voro, i dia-
manti, i metalli e le pietre 
piu rare) ma, al tempo sles
so tanto aspra e difficile che 
si sono misurati gli ucmtni 
sovietici delle reenhie e della 
nuova generazione: sino ai co-
struttori delle nuove cUta. ai 
ragazzi del Komsomol che dal
le loro comode citta eutopee, 
da Leningrado, da Mosca, da 
Kiev, da Minsk. d7 tvtta la 
Russia piu nntica sono ve-
nuti qui a dar vita ad una 
nuova impresa umana, Tutto 
ha dovuto essere smperto e 
trovato. Non si Dtteva avcre 
cosl grandi insediamenti uma-
ni, ci spiegano a Novosibirsk. 
senza avere contemporanea-
mente un'agricoltura suffi-
cientemente jviluppata. Ma il 
grano ha dovuto essere accli-
matato e speciali cure ha ri-
chiesto la selezione del bestia-
me. Oggi la realta della regio 

II cammino 
della Siberia 

I grandi centri urbani sorti dal nulla - Lo spazio conquistato alia taiga 
e le incalcolabili ricchezze della regione - Sviluppo impetuoso 

dell'industria e delFagricoltura - Akademgorodok, la « citta della scienza » 
Gli istituti superiori che preparano i tecnici 

- necessari alia produzione - Tra gli edili di Novosibirsk : 

ne di Novosibirsk •> quella di 
una fortissima economia in-
dustriale, ricca di fabbriche 
di ogni specialita, e — con-
temporaneamente — dl una 
agricoltura che in molti set-
tori non solo raggiunge Vau-
tosufficienza ma fornisce al
tre zone del Paese in cambio 
dei prodotti che jai non pos-
sono in alcun modo fiorire 
(anche se, con le serre, si e 
dato il via alia produzione di 
ortaggi e il primo decoro del
la mensa e I'ottimo pomodoro 
siberiano). 

«Una steppa 
nuda » 

« Una steppa nuda — scrive-
va Lenin passando di qui sul
la via dell'esilio — selvaygia, 
nessuna casa, nessuna citta. 
Niente altro che neve e cie
lo... ». Sono passati 50 anni 
da quando i controrivoluzio-
nari bianchi aisassinat\ino i 
primi dirigenti comunisti. 1 
low resti sono racr-ylti in un 
giardino al centro della citta, 
dove i bambini vengono a por-
tare i fiori e a conoscere, 
scolpitt nel tnarmo. ivolti 
eternamente giovani di quel 
pugno di eroi che ha fondato, 
quaggiii, il potere sovietico. 

Oggi la citta ha il vctto di 
una capitate. Essa da il sen-
so. con i suoi ampi spazi, 
di una simmetria urbanislica 
cosl spesso sconosciuta do 
noi, di uno sviluppo arioso 

e armonico, senza i guasti e 
le mostruosita che 3ono, dalle 
nostre parti, ccruttcristiche 
negative delle crescite impe-
tuose. 

Eppure Novosibirsk e la 
citta del mondo tf-e ha il piii 
alto tasso di sviluppo. Da piii 
di 15 anni costruisce almeno 
12-15 mila appartamenti al-
I'anno, oltre alle sauole, ai 
teatri, alle case di cultura e 
di riposo per i lavoratori, agli 
asiti nido, agli imaianti spor-
tivi e ricreativi, agli ospecali, 
ai servizi sociali, ai giaidini 
e a tutto cib che serve ad 
una grande citta che, spun-
tata nella "taiga", continun a 
espandersi giomo dopo 
giorno. 

Nella grande regione di No
vosibirsk (ha un territorio 
ch'e piu detla meta dell'Italia) 
vivono 107 nazionalita (il 70 
per cento sono russi il 10 per 
cento ucraini). V,n:lustria e 
in prima fila zon an milione 
di lavoratori. Essa ii in conti-
nuo sviluppo lecnoloaico e ri-
chiede quadri di alia prepa-
razione tecnica °. scientifica. 
Produce per quattro miliardi 
di rubli all'anno e nei primi 
due anni e mezzo del piano 
ha dato ogni anno '50 initio-
ni di rubli in piu. I ritmi 
di incremento dflla ptoduzio-
ne raggiungono il 12 per cento 
annuo (il 4 per cento in piii 
rispetto alia media generate 
del paese). 

Un esemplo di questa indu-
stria e nella fabbrica di gran
di macchine utensili a coman-
di programmati die. lavora per 

I'interno dell'URSS ed csporta 
in tutto il mondo. Visitando 
questa grande impresa, tccno-
logicamente -tvanzata. non si 
pub non pensare che qui e 
sorto tutto dal nulla, e che 
oggi qui, in questa fabbrica, 
lavorano migliaia di tecnici e 
di specialisti molti dei quali 
vengono ancora dalla compa-
gna. Per creare questi tecnici 
e questi specialisti sono sorti 
150 istituti superiori e 17 fa-
colta universitarie, i quali so
no frequentati da 132 mila 
studentt avviati ad una laurea 
di pari vatore. Ojnuno di essi 
ha un posto assicurato ancor 
prima della fine degli studi. 
(La Spagna ron 35 milioni 
di abitanti non raggiunge un 
tale numero di unive^sitari). 

Ma I'orgoglio di Novosi
birsk e nella sua «ctita del
la scienza », Akademgorodok, 
sorta da poco piii di quindici 
anni, la dove emno soltanto 
boschi. Akademgorodok rag
giunge i 56 mila abitanti, in 
gran parte scienziati, riceica-
tori e studenti. 

Le dimensioni 
della ricerea 
Nella citta vi sono, tra 

gli altri. 70 accademici o mem-
bri corrispondenti dcll'Accade-
mia delle scienze; 260 ricerca-
tori puri; 2500 liberi docenti 
o candidati alia libera docen-
za; 31 premi Lenin o dello sta
to: 11 eroi del levoro sociali-
sta; piu di 6000 studenti uni-

versitari. • 
11 primo ad arrivare fit Vac-

cademico Lavren'iev che ebbe 
il compito di creare il reparto 
siberiano dell'Accademia delle 
scienze. Si incomincib col ta-
gliare tl besco, sedici anni fa. 
Oggi vi sono qui diciotto gran
di istituti scientifici. Alcuni 
di essi sono gia famosi nel 
mondo. Quasi tutti i set tori 
della scienza sono presenti a 
Akademgorodok. Altri reparti 
si trovano sul territorio si
beriano. In sostanza, centri 
di ricerca sono tn ogni citta 
della Siberia, e ad Akadem
gorodok hanno il loro centro 
di coordinamento. 

La questione essenziale che 
doveva essere rtsolta — ci 
spiega I'accademico Beliaiev, 
direttore dell'istituto di gene-
tica, membro del presidium 
siberiano dell'accademia delle 
scienze, non iscritto al Par
tita comunista — era queVa 
di avere in questa terra un 
centro autonomo ccpace di 
una sufficiente integrazione 
tra I vari settori scientifici 
per uno sviluppo della scien
za pura e della ricerca appli-
cata e per la formazione di 
quadri capaci di affrontare 
gli immensi prob'emi posti 
dal compito immane dclla uti-
lizzazione della rienhczza si
beriano. In nessuna parte del 
mondo, ma particolarmente 
qui, vi pub essere sviluppo 
dell'agricoltura, dell'industria, 
dei servizi senza sviluppo del
la scienza e della tecnica E 

Mosca, Leningrado, Kiev sono a 

migliaia di chilometri di di-
stanza. Quando qui e matti-
no. nella Russia europea e 
ancora notte. Dunqut doveva 
essere costruita una citta del
la scienza ed essa e stata co
struita. 

Comprendiamo l mille pro
blemi che la societh isovieti-
ca ha davanti a sd, proble
mi di crescita quantitative e 
qualitativa. Tuttavia, per chi 
viene da un paese dove ci si 
dispera e a si danna di fron
te ai piii elementari problemi 
e stupefacente che si possa 
con tanta semplicita dire: 
« doveva essere fatto ed e sta
to fatto ». La dimensione del
ta Siberia e in queste realizza-
zioni eccezionali: e per quanti 
sforzi di tecnica e di scienza 
siano stati impiegati. essi non 
sarebbero bastati da soli a 
realizzare in tempi cosl brevi 
un cosl grande risultato. 

Da died anni ad Akademgo. 
rodok esiste una scuola di 
bambini versati nelle scienze 
fisico matematiche che ogni 
anno vengono scelti in nume
ro di duecentocinquanta in 
una « olimpiade» che si svol-
ge in tutta ta Siberia. Gia 
da questa scuola bono ufciti i 
primi talenti (di alcuni di es
si gia si narrano imprese 
scientifiche ritevanti). E alcu
ni accademici di questa citta 
hanno fatto parlare di se, per 
le loro ricerche .i scoperte. il 
mondo scientifico internazio-
nale. Tuttavia. questo la-
vow scientifico intanto pub es
sere mz<iso pienamente a frut-
to in quanto esso non trova di 
fronte ostacoli al proprio di-
spiegamento e sorge da una 
societa che, quali che siano i 
problemi che issa deve af
frontare. pone tuttavia al pro
prio centro i valori del lavo-
ro umano. 

Lo abbiamo compreso me
glio andando ud U"a festa 
operaia, alia festa di un set-
tore della potente organizza-
zione degli edili sibzriani in 
una gran sata da ballo che es
si stessi hanno donato olla cit
ta di Novosibirsk e che sta al 
centro della citta. Noi, ospiti 
stranieri, venuti da un pae
se di cui qui si nma la musi-
ca e Varte (e quanto displa
ce sapere che grandi masse 
di italiani sono tenute lontane 
dalla nostra cultura, che in 
questa terra lontana si inse-
gna a conoscere) r'troviamo 
in questa sala il clima aperto 
e cordiale delle nostre Case 
del popolo, e alia fine venia-
mo sorpresi dalla domanda 
semplice e schietta Ji chi af-
fettuosamente ci si stringe in-
torno: chiedono se d e pia-
ciuta la loro citta. La doman
da e di chi ha costruito la 
citta con le proprie mani e la 
sente sua. 

E lo stesso clima lo ritro-
viamo alia casa della cultura 
creata dagli operai della fab
brica d'aerci Scalov (una del
le ultime nate, un edificio as
sai bello con un teatro di ol
tre mille posti, la palestra, le 
sale di musica, i luoghi di ri-
trovo) o tra i ragazzi che 
montano la guardia, nel quar-
tiere Carlo Marx, al monu-
mento alle divisioni slbnione 
che sbarrarono il passo ai na-
zisti. 

Si e levato il vento del 
nord, la fragile estate e gia 
minacciata quando incontria-
mo questi ragazzi e ragazze 
che saranno i clttadini di do-
mani. Essi troveranno dinanzi 
a se nuovi problemi. quel pro
blemi che oggi r-''a v'a si ven
gono chiarendo e precisando. 
Ma non si pub dimenticare, 
che ai loro padri. a'le loro ma-
dri e ai loro fratelli maggiori 
e toccato il compito durissi-
mo di far sorgere dal nulla 
una grande e civile rttta, do
ve sembrava che dovesse es
sere per sempre solo la neve 
e il gelo. 

Lucio Tonelli 

Inaugurate] a Parigi una eccezionale mostra nel quadro delle manifestazioni per il quotidiano del PCF 

Centotrenta Picasso alia festa dell'Humanite 
Le tele, che vanno dal periodo cubista agli ultimi glorni deH'artista, sono state inviate daU'Ermitage di Leningrado come dalla Galleria nazionale di Praga, 
da collezioni private e dalla vedova Jacqueline - L'arte rivoluzionaria del grande pittore tra la folia • Musica e teatro rappresentati ad alto livello 

Dal nostro conispondente 
PARIGI, 7 

L'altra sera, al Parco 
della Coumeuve. a nord di Pa
rigi. dove sabato e •lomeni-
ca centinaia di migliaia di 
persone parteciperanno alia 
tradizionale Festa deirHuma-
nite. e stata inaugurate la 
Mostra di 130 opere di Picas
so il piu grande ornaggio re 
so al pittore dal giorno del
la sua morte. 

Andre Delord, organizzato-
re della Mostra, e Roland Le 
roy dellTJfficio politico del 
PCF. hanno accolto. ass'.eme 
a decine di Artlsti e uomi-
ni di cultura, Jacqueline Pi
casso, vedova del grande pit-
tore. uscita per la prima vol-
ta dal silenzio del suo rifu-
gio di Mougins per visttare 
questa eccezionale ra-:colta di 
opere del Maestro, scompar-
so 1'8 aprile di quest'anno. 

La Festa dell'Humanite, co
me sempre, non sara dunque 
soltanto il primo appun 
tamento politico dell'anno, 11 
primo incontro tra centinaia 
dl migliaia di lavoratori ed 
II loro giornale. ma sara an
che un eccezionale awenimen-

to culturale. Ricordiamo. ad 
esempio, le due Mostre del 
1971 e del 1972 — la prima, 
dedicata al « Perche del d:se-
gno» e la seconda a: la sto 
ria della comunicazione scrit-
ta del pensiero umano, dai 
famosi disegni millenari delle 
grotte di Lascaux ai p:u mo 
derni mezzi di riproduzione 
della parola — mostre che eb-
bero un successo che andd 
ben al di la dei confini del
la « Festa ». 

Quest'anno e i'anno della 
morte di Picasso e logica-
menie l'Hum-inite ha voiuto 
centrare la sua orincipale ma-
nifestazione oulturale attorno 
all'uomo e all'opera, al rr.ili-
tante e aU'artlsta, non so'.tan-
to per ricordarlo ai visita to
ri della Festa dell'Humanite, 
ma per creare un rapporto 
immediato fra questa opera 
rivoluzionaria e la folia. 

Esclusa, owiamente, 1'idea 
di fornire al vlsitatori una 
esposizione antologica com
plete dell'cpera del grande 
malaghegno, per la quale sa
rebbero occorsi mezzi im
mensi alia portata soltanto di 
uno Stato, si e pensato — ed 
e state l'ldea direttrice della 

Mostra — di offrire ai vlsita
tori alcuni dei momenti piu 
significativi del lavoro di Pi
casso. 

Dire che questa Mostra 6 
una grande nuscita, e dir po
co. Basti pensare che vi han
no contribuito. con I loro 
a pezzi » di maggior prcgio — 
e si comprendera allora il 
valore non casuale di questa 
esposizione — il Museo del-
l'Ermitage di Tieningrado. il 
Museo Pushkin di Mosca, la 
Galleria nazionale di Praga, 
il Museo d'arte moderna, le 
collezioni di Kahnw2iller e 
Louise Leiris, che furono i 
mercanti di Picasso, la Gal
leria Louise I^lris e, final-
mente, Vatelier ntesso di Pi
casso a Mougins; la vedova 
Jacqueline ha permesso la 
esposizione, tra 1'allro, della 
grande tela « Massacro in Co-
rea» del 1931. 

Le opere esposte vanno dal 
periodo cubista ai nostri gior-
ni. dalle «Demoiselles d'Avi-
gnon» (11 famoso «manife
sto» della nascita del cubl-
smo) ad alcune delle opere 
piu recent!, passando per le 

esperienze piii significati
ve della lunga e inesauribi-
le ricerca del Maestro, Les 
Menines. la .serie della Tau-
romachia, la serie dei 
« Dejeuners sur 1'herbe » e del
l's Artista e il suo modello». 

«Durante la preparazio-
ne di questa laposizione — ha 
scritto Roland i<eroy nella 
prefazione del catalogo che ac-
compagna la Mostra — nel 
corso di una conversazione 
con i suoi organizzatori. qual-
cuno evoc6, a proposito di Pi
casso. uno dei erandi proble
mi della nostra epoca, quello 
del tempo e dello spazio. ET 
vera, si pud dire che Picas
so abbia colto. sentito e pa-
droneggiato la, speranza e la 
angoscia del tempo che pas-
sa, che non si pu6 piu ne 
misurare nd contenere; che 
non si pu6 piu misurare per
che non si possiedono anco
ra gli strumentl nuovi per 
questa lndispensabile mlsura. 
II suo genio e di esser appar-
tenuto totalmente alia sua e-
poca, di aver sentlto profon-
damente, vlolentemente 1 
grand! problemi del nostro 
tempo, dl aver espresso con 

vigore l'immenso bisogno di 
trasformazioni sociali. Dicia-
molo e ripetiamolo: e scprat-
tutto con la sua pittura che 
Picasso ha fatto opera poli
t i ca l 

Basterebbe questa Mostra 
a fare della resta dell'Huma
nite 1'awenimento piu impor-
tante della riprcsa delle atti-
vita culturali dopo la stasi 
estiva. Ma. sul piano della 
cultura, in tutti i campi, in 
quello del teatro e in quel
lo della musica, la Festa del
l'Humanite riscrva ancora sor-
prese considerevoli e tali da 
allettare il piu csigente dei 
visitatori. II teatro sara pre-
sente con le .nigliori compa-
gnie di avanguardia — Tea
tro degli anni giovani di Lio-
ne. della Casa della cultura 
di Nevers, della Comunita di 
Aubervilliers, .lella Salaman-
dra — rappresenteranno 11 
<Don Chisciotte o il cavalier 
errante» di Ganzl; il nR'.tor-
no del Ruzzante dalla guer-
ran e «La vita di Moliere», 
oltre ad una senate di « Omag-
gio a Majakovskin neli'SOnio 
anniversario della sua nascita. 

La musica tocchera vette al-

tissime col Collettivo musica-
le di Champigny che. in due 
giomi, eseguira }pere di Dao, 
Varese. Jun, Demssov ed una 
composizione ancora inedita 
di Luigi Nono. 

E non parliamo qui, per 
non dilungarci oitre, dei due 

spettacoli eccezionali che offri-
ra il Balletto del teatro Bol-
scioi di Mosca, deigruppi 
folkloristici cubani e messlca-
ni, della presenza dei piu no-
ti interpreti .lella canzone an-
tica e moderna, dei dibattiti 
che si svilupperanno su que
sto o quel problema dell at
tualita culturale francese. 

L'aspetto culturale della Fe-
sU dell'Humanite e andato. 
di anno in anno, prendendo 
proporzioni .empre piu va 
ste ed importanti, e quest'an 
no ha una -limensione srn-
za precedentl. Con la Mostra 
di Picasso e le altre manife
stazioni culturali e possibile 
dire che la Festa dell'Huma
nite del 1973 costituisce vera-
mente In Francla U primo ap-
puntamento dell'anno con la 
attivita culturale del Paese. 

Augusta Pancaldi 
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