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El Parlamento europeo 

M IsflTUTO 
SENZA POTERI 

L'assemblea di Strasburgo pub solo espri-
mere dei pareri - L'obiettivo della demo-
crafizzazione delle strutture comunitarie 

Venerdi 
su Rinascita 
secondo 
articolo 
di Berlinguer 
sui fatti 
del CHe 
Nel prossimo numero 
di « Rinascita », in edi-
cola if 5 oltohre, il se
condo arfirolo del 
comoaqno Enrico Ber
linguer sui fafti cileni: 

« Via 
democratica 
e violenza 
reazionaria » 
II terzo arlicolo segui-
ra nel numero 40 di 
« R.nasrila » in edicoia ! 
i' 1? o»»obre i 
Le cenoiaztoni devo- j 
no pervenire agli uff i - i 
ci dlf*usiono dell'Uni- I 
ta - Roma o Milano - | 
entrc rqg i per il nu
mero 39 e ontro mar-
ledi 9 per il n. 40. 

Su la Comunila Ei-onoini-
ca Europea e alia ricerca 
di una sua identita il Par
lamento europeo e ancora 
alia ricerca di quuhhe pote
re. Scmbrn inverosimile, 
ma ehi vivo o segue con in-
teresso 1'attivita eomunitaria 
sa bene ehe quest a e la real-
ta. II Parlamento europeo 
non ha infatti aleun potere. 
Non puo deliberare. Puo 
solo esprimere dei pareri. 
E' poi il Consiglio dei mi-
nislri (nornialniente i mini-
stri dctfli esteri dei novo 
Paesi) ehe decide su tntte 
le materie eontemplate dai 
Trattati di Roma. Esso ha 
quindi il polcrc dehberativo 
ehe 6 proprio dei Parla-
menti. 

La delibera/ione del Con
siglio dei ministri, ehe agi-
see su proposta della Com-
missione Eseeutiva e senti-
to il parere del Parlamento 
europeo, puo assumere la 
forma del rcgolamento o del
la decisione, quando il Con
siglio vuole dare ad essa un 
carattero obbligatorio, oppu-
re della dircttiva. ehe 6 vin-
colante quanto al risultato 
da raggiungere, ma non in-
vece la forma legislativa, ehe 
e rimessa alio speeifiche nor-
nio u procedure dei singoli 
Parlamenti nazionali. II Con-
siglio puo assumere infine 
anche delle ruccomandazio-
ni. ehe ovviamente non pos-
sono essero vincnlanti. 

In queste condizioni, il 
Parlamento europeo ha 
svolto finora una funzione 
di pura e semplicc coper-
tura politica alle decisioni 
deH'esecutivo, senza poter 
esercitare alcuna reale in
fluenza sulle grandi scelte 
della Comunita. I pareri 
da esso espressi sono stati 
quasi sempre disattesi dal 
Consiglio, il quale, nel com-
plicato gioco degli intcres-
si in contrasto, ha proce-
duto a fatica (si ricordino 
le irequenti maratone not-
turne) -nell* aiTannosa e 
spesso'eonvulsa ricerca del 
compromesso su " tuttc le 
piii delicate materie afTron-
tate e regolamentate. Que-
sta situazione. gia di per se 
abnorme, e diventata sem
pre piu insostenibile da 
quando, il 22 aprile del 1970, 
il Consiglio dei ministri ha 
adottato a Lussemburgo il 
Trattato (poi ratificato dai 
Parlamenti nazionali) die 
istituisce le risorse proprie 
della Comunita: prelievi a-
gricoli. dazi provenienti dal-
la tarifTa doganale comune 
verso i paesi terzi e un'ali-
nuota, non superiore all'l^, 
delle entrate dell'IVA. 

A partire dal gennaio '75 
la Comunita avra dunquc la 
piii completa autonomia fi-
nanziaria. II prezzo pagato 
per tale autonomia e pero 
pesan»is?imo: esso compor-
ta. infatti, un'ulteriore sot-
trazione di potcri ai Parla
menti nazionali e il loro 
trasferimento al Consiglio; 
comporta, in .sostanza. una 
nuova e grave acccntuazio-
ne del carattcre autocratico 
dell'assetto istituzionale del
la Comunita. 

Da qui il contrasto sempre 
piii acuto tra Parlamento c 
Consiglio; un contrasto ehe 

non senibra risolversi a fa-
voro del prinio stando alle 
piu recenti proposte della 
Commissione e alle ineertcz-
ze, ai dubbi, ai timori e al
io debolezze sempre espres
si in materia dai vari grup-
pi politici del Parlamento 
europeo, ad eccezione di 
quelle comunista. 

Le proposte della Com
missione (a parte l'linieo 
aspetto positivo di un mi-
glioramento dei controlli fi-
nanziari) lasciano sostanzial-
mente inalterata. e anzi ag-
gravano, la veccbia struttu-
ra dei poteri per apportarc 
solo qualche modifica alia 
procedura. Esse prevedono 
un sistema di « doppia let-
tura » per tutto le decisio
ni importanti chc abbiano 
un'incidenza finanziaria: il 
Consiglio sarebbe cioe ob-
bligato ad esporre al Par
lamento le ragioni per le 
quali non accoglie le propo
ste di modifica da esso e-
ventualmente indicate, ma 
conserverebbe tutto il po
tere di decisione. Esse pre
vedono. infine, ehe al Con
siglio sia attribuito anche il 
potere di istituire «nuove 
risorse proprie » senza la 
prevista approvazione dei 
Parlamenti nazionali. 

La rea/ione del Parlamen
to a tali proposte. per ora 
al solo livello delle Com
mission! competenti, e stata 
debole. incerta, confusa e 
ha messo a nudo l'assenza 
de-lla necessaria volonta di 
procedere con ferma deci
sione sulla via della demo-
cratizzazione delle Istituzio-
ni comunitarie. 

La continua ricerca di 
una falsa unanimita, per di 
piu ormai assolutamente im-
possibile; il timore di in-
taccare i Trattati, conside-
rati reverenzialmente come 
dei « mostri sacri», intocca-
bili; la paura di spingere 
troppo avanti il contrasto 
col Consiglio, fino ai limiti 
della rottura, tolgono alia 
ricerca e al dibattito quel 
respiro politico ehe un prc-
blema di tanta importanza 
richiederebbe. 

E' per questo ehe nella 
sessiono straordinaria ehe 
il Parlamento europeo ter
ra il 4 e 5 ottobre a Lus
semburgo, dedicata al solo 
tema dei suoi poteri di bi-
lancio, i parlamentari sa-
ranno chiamati ad esprime
re il loro parere su un pro-
getto di risoluzione presen-
tato dal socialista francese 
Soenale, a nome della Com
missione Bilancio di cui e 
presidente, il cui contenu-
tc, per quanto sostanzial-
mente positivo se si consi-
dera ehe si muove intera-
mente all'interno dei Trat
tati, non permettera di com-
piere passi sostanziali in 
avanti anche nel caso, as-
sai improbabile, ehe il Con
siglio poi decida di aclot-
tarlo. 

Rcspinta fortunatamente 
la proposta di sottrarre ai 
Parlamenti nazionali 1'appro-
vazione di nuove risorse pro
prie (inizialmente la Com
missione Bilancio 1' aveva 
approvata, con la sola -*ppo-
sizione dei comunistu la 
risoluzione propone ehe in 
caso di conflitto tra Parla
mento e Consiglio sugli atti 
ehe abbiano notcvoli irnpli-
cazioni finanziarie si ricor-
ra ad un Comitato di con-
certazione (o di conciliazio-
ne) incaricato di dirimerlo. 
Se anche in sede di conci-
liazione 1'accordo si dimo-
strasse impossibile essa pro
pone, sulla base di un con-
gegno macchinoso e compli
cate, chc in sostanza 1'ulti-
ma parola spetti al Parla
mento. Ma anche su queste 
timide proposte, ehe si muo-
vono nell'ambito di una au-
spicahilo redistribimone dei 
poteri fra Consiglio e Par
lamento, gia si annunciano 
dissensi seri e profondi e 
modifiche anche sostanziali 
ehe potrebbero far retroce-
dere ancora il Parlamento 
da posizioni die sembrava-
no gi.i acquisite. almeno sui 
piano della consapevolezza 
politica dei potcri da riven-
dicare. 

Se cio accadesse il Parla
mento europeo darebbc una 
nuova grave prova della sua 
impotenza politica e i gnip-
pi ehe se ne rendesscro re-
sponsabili dimoslrerebhero 
ancora una volta l'incapaci-
ta di tradurrc in atti con-
creti la piii volte proclama-
ta volonta di voler contri-
buire alia democratizzazione 
dello istiluzioni comunitarie. 
Dal canto nostro, pur con 
forti riserve critiche sui li
miti delle soluzioni indica
te, non manchcremo di da
re il nostro contributo co-
struttivo a tutte le proposte 
chc tendcranno ad aumen-
tare i poteri del Parlamen
to, sottraendoli al Consi
glio. 

Fazio Fabbrini 

r 

Alia vigilia della visita del primo ministro giapponese in URSS 

I viaggi 
Una decisione dettata dall'urgenza di acquisire un ruolo politico autonomo, adeguato al peso economico del Giappone e non 
piu soggetto al ricatto USA - II significato della normalizzazione dei rapporti con la Repubblica popolare cinese, tre mesi 
dopo le elezioni del 72 - Lo sfruttamento delle risorse energefiche della Siberia nei prossimi colloqui con i dirigenti sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. ultitbre 

II primo ministro giappo
nese Tanaka, die arrivera a 
Movca per Vannunciata uisi-
ta ufficiale il 7 ottobre, sa-
ra uno degli ulUmi tra i ca-
pi di governo dei viaggiori 
paesi vapiwlistici. in nuesln 
epoca di viaggi piu o meno 
sensazionali, a mettere pie-
de in terra sovietica. 

Altri, come De Gaulle per 
la Francia e Brandt per la 
Germania occidentale, per 
non parlare di Nixon, lo han-
no preceduto di anni. Cer-
to, gia nel 1956 era venuto 
nell'URSS Vallora primo mi
nistro Hatoxjama, ma il suo 
fit un viaggio analogo a quel-
lo del cancelliere di Bonn, 
Adenauer. Esso, cioe, servi 
alia instaurazione dei rappor
ti diplomatici tra i due pae 
si dopo le vicende belliche, 
ed a risolvere clcuni proble-
mi urgenti, ma non ebbe al
eun seguito di rilievo nei rap
porti onlitici tra Mosea e To-
kio. 11 Giappone, come pri
ma della visita, continuo ad 
essere un satellite degli Sta
ti Uniti, gia impegnato in un 
gigantesco sforzo di ensiru-
zione economica, ma politi-
camente inerte. 

La politica 
del dopoajuerra 

Per pervenire. dopo 17 an 
m, alia svolta attuale, si so 
no dovule c>baie per lokin 
due condizioni: I'urgenza, in 
un mondo in pieno movimen 
to, di acquisire un proprio 
ruolo politico autonomo, ade 
guato al peso economico del 
paese e non piii soggetto al 
ricatto dell'alleatoconcorrente 
americano; la necessita sem
pre piii pressante di trova-
re an nuovo partner corri-
spondente alle esigenze , ed 
alle dimensioni del suo ap-
parato industriale. 

Tanaka ha assunto la di-
rezione del governo giappo
nese nel luglio 1972, dopo 
le visite di Nixon a Pechino 
e a Mosea. in un memento 
in cui cioe la crisi dell'tntera 
politica di Tokio nel dopo 
guerra era al culmine. II suo 
primo qualificante alto di po
litico internazionate fu la nor
malizzazione dei rapporti con 
la Ue^ubblica popolare aue.-ic. 
con un viaggio a Pechino me
no di tre mesi dopo essere 
dtvenuto primo ministro. 

Questa rapidild susalo a 
Mosea sorpresa e, forse, qual
che sospetto Qualcuno credet-
le di vedervi un freno a quel 
processo di riavvicinamento 
tra il Giappone e I'URSS ehe 
aveva cominc alo a concreliz 
zarsi con la visita di Gro-
miko a Tokio nel gennaio 
precedente, visita conclusasi 
con I'impegno ad aprire trat 
tatiue per la slipulazione di 
un trattato d< pace e. quia 
di, per la definizione della 
controversia sulle isole Kurili 
occupate daliUnione Sovieti
ca nel 1945. 

Sinlomi dei timori di una 
pnstibile inlcsa asialica Pe 
chino-Tokio ai damn dell'U-

Un comizio di Tanaka nel corso della campagna elettorale del '72 

nione Sovietica furono alcu-
ni articoli sulla stampa di 
Mosea piuttusto critici sui 
nuovt rapporti cinogiappone-
si e la fredda accoglienza ri-
seuatu tu-it Oiitibre VJl2 al 
mintbtro degli Esteri giappo-
HfAt- Uniru i enuto nella ca 
piiale sovietica per i negozia-
ti sui trattato di pace ed an
che per illuslrare i termini 
delle intese di Tanaka a Pe
chino. « 11 Giappone — sens-
seru 1: a lallro le Izvestia 
— rischia involontariamenXe 
di divenire uno slrumento po 
lilico nelle mam della dire-
zione maoisla in Cina, la qua
le non chiede di meglio ehe 
di sjrutlare il Giappone per 
dei suoi interessi personali*. 

V'JUi d giudizio sovielico 
sui risultati del viaggio di 
Tanaka a Pechino e piu pa-
calo e distaccato. « La nor
malizzazione dei rapporti fra 
la RPC e il Giappone — si 
legge nel numero' di sellem-
bre dell'aulortiiole rivista Po 
litica mondiale e rapporti in 
ternazionali — e stata rea-
lizzata in base a concessioni 

reciproche. Essa 'ha permes-
so ad ognuno dei due Stati 
di raggmngere in mod') com-
plelo o parziale alcuni suoi 
obiettwi, aprendo cosi la stra 
da ad Un certo loro riavvi 
cinamenlo, ma non lia asso 
lulamente elimmato tutte le 
divergenze e contraddizioni 
nei loro legami ecunomici e 
politici ». 

Cooperazione 
vantaggiosa 

11 chiarimento si e avuto 
nel marzo scorso, can uno 
scumbio di messaggi tra Ta
naka e Breznev, quando fu 
raggiunto I'accordn sulla visi
ta del primo ministro giap
ponese. 1 testi dei documen-
ti non sono stati pubblicali 
a Mosea ma. significativa-
mente, la stampa sovietica ne 
ha parlato varie volte rifacen-
dosi alle c indiscrezioni > dif
fuse a Tokio. 

«L'ampiezza delle reazio- j 
ni di tutti gli strati dell'opi- [ 

nione pubblica giapponese al
io scambio di messaggi tra 
i dirigenti deliUmone Sovie
tica e dei iiiuppune — ncimse 
la Pravda tl W marzo — mo-
stra ehe lo sviluppo delle re-
laziom d: bu-tii v.cinato fra 
i due paesi su una base so-
Uda e stabile e un imperati-
vo dell'ora... L'URSS ed il 
L-.appone poi.sunu tinptsjiuirsi 
sulla larga slrada della coo
perazione reciprocamente van-
taggiosa, conformemente agli 
interessi della pace in E-
stremo Onente ed m tutto ti 
Pacifico, agli interessi del 
consolidamento della sicurez-
za internaiinnale ». 

Dal canto suo, il direttore 
della Tass, Leonid Zamiatin, 
in un uriicolu su bovieuskaja 
Russia affermo: <t K' giunto 
il momento di sviluppare i 
rapporti sovietica giapponesi 
su una base stabile, per risol
vere i problemi lasciati in so-
speso dalla seconda guerra 
mondiale. Tutto cio creeiebbe 
un clima nuovo nei rapporti 
sovielico giapponesi e porte-
rebbe all'approfondimento dei 

contatti in tutti i campi, com-
preso quello politico ». 

Nello stesso tempo la stam
pa di Mosea riprese a parla
re con inslstenza di uno dei 
problemi die occuperanno un 
posto di primo piano nei col
loqui die Tanaka avra con 
i dirigenti sovietici: lo sfrut
tamento delle favolose risor
se energetiche della Siberia 
e dell'estremo oriente del-
I'URSS. L'interessc del Giap
pone per Viniziativa e dimo-
stralo da queste semplici ci-
fre: nel 1975 il paese dovru 
importare dall'estero il 99,7% 
del petrolio grezzo, il 99Vo 
del minerale di ferro, l'86% 
del carbone e l'8'i'/o del mi
nerale di rame di cui avra 
bisogno per mantenere inal-
terati i ritmi del suo svilup
po economico. Secondo i cal-
cali di un quotidiano di To
kio, la partecipazione del 
Giappone alia valorizzazione 
della Siberia gli consentira 
di ricevere annualmente dai 
40 ai 50 milioni di tonnella-
te di petrolio dalla regione 
di Tiumen e quantita dello 
stesso online di grandezza 
di gas naturale, di carbone e 
di petrolio della Jakuzia e 
dell'altipiano continenlale di 
Sakhalin (Estremo oriente so
viet ico). 

Un punlo 
di partenza 

tndubbiamente, per arriva-
re a cio, occorreranno inve-
stimenti dell'ordine di mi-
liardi di dollari scaglionati 
per un periodo di alcuue de-
cine di anni. II Giappone, da 
solo, non avrebbe probabil-
mente le forze sufficienti. Ma, 
dopo chc gli Stati Uniti. au
di'essi preoccupati per la cri
si delle fonti energetiche. han-
no imboccato la stessa stra-
da, non e certo un caso die 
a Mosea, a Washington ed 
a Tokio, a livello tecnico si 
scolgono trattative parallele. 
Lo stesso Tanaka, del resto, 
ha sottolineato in una recen-
te intervista, die il suo paese 
A intefessato a partecipare al
ia valorizzazione della Sibe
ria m collaborazione con gli 
Stati Uniti e non escludendo 
la partecipazione di altri pae
si. 

Rispetto agli Stati Uniti, il 
Giappone ha lo svantaggio di 
un ritardo nello sviluppo dei 
suoi rapporti con I'URSS a 
livello politico, ma ha il van-
taggio di una esperienza gia 
in corso nello sfruttamento 
delle ricchezze dell'Asia so
vietica. Un accordo di coope
razione per la valorizzazione 
delle risorse forestall dello 
Estremo Oriente fu conclu-
so fra le competenti organiz-
zazioni economiche sovieltche 
ed alcune grandi aziende giap
ponesi gia nel 1968 In se
guito a tale accordo — della 
durata di cinque anni, ma di 
cui si prerede quesl'anno il 
rinnovo con ctfre raddoppia 
te — I'URSS ha ricevuto ere-
diti per 160 milioni di dolla
ri con i quali ha acquistato 
materiali ed impianti per il 
trasporto e la lavorazione del 

i legno. In compenso, il Giap-

BRONZI, DISEGNI E STAMPE IN UNA MOSTRA A FIRENZE 

Le luminose donne di Giacomo Manzu 
Figure femminili ehe testimoniano la fertilita della ricerca creativa in momenti diversi - La ragazza ridente della scultura « La 
pace » e i recenti ritratti di famiglia - Le altre opere esposte, dal tondo-medaglia di Beethoven alia maschera di un Edipo corrucciato 
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inuovi 
Zingarelli 

pone ha ricevuto 8 milioni 
di metri cubi di legname. Un 
uccordo analogo, sempre nel 
settore forestale, con la con-
cessione di crediti giappone
si per 50 milioni di dollari, 
fu stipulato nel 1971. 

In precedenza, nel 1970, era 
stato firmato un accordo-qua-
dro sulla fornitura da parte 
giapponese di impianti, mac-
diinari e materiali per la co-
slruzione di un porta nella 
baia di Wrangel, nei pressi 
della citta di Nakhodka. A 
questo porta dovrebbe far ca
po, per le forniture al Giap
pone, U gigantesco oleodotto 
die, partendo dai giacimenti 
petroliferi del Tiumen, attra-
verserd per 7.200 chilometri 
Vinlera Siberia. II progetlo, 
secondo taliini calcoli occi-
dentali, dovrebbe costare dal 
miliardo al miliardo e mezzo 
di dollari. 

Da varie parti si e sosle-
nuto die il Giappone sareb
be preoccupato ad impegnar-
si in iniziative di tali di
mensioni ed importanza non 
tanto per il loro costo, quan
to per i riflessi politici die 
esse potrebbero avere nei suoi 
rapporti con la Cina. Se nel 
passato a Tokio sono affio-
rale preoccupazioni del gene-
re, oggi esse dovrebbero es
sere scomparse. « La Cina — 
ha detto Tanaka nella citala 
intervista — si rende conto 
die se Unione Sovietica, Giap
pone e Stati Uniti sono d'ac-
cordo, lo sfruttamento della 
Siberia dovra essere effeltua-
to. La Cina comprende cer-
tamente die le risorse inesplo-
rate debbono essere sfruttale 
interamente ». 

Fra Tanaka ed i dirigenti 
sovietici non si parlera, ovvia
mente, soltanto di collabora
zione economica a breve ed 
a lungo termine, ma anche 
della normalizzazione com
pleta dei rapporti politici tra 
i due paesi, con la conclu-
sione di un trattato di pace, 
e. piii in generate, della si
tuazione in Asia e delle vie 
per pervenire ad un sistema 
di sicurezza e di cooperazio
ne collettiva. 

E' difficile ora prevedere 
quali potranno essere i risul
tati complessivi della visita. 
11 desiderio giapponese di ot-
tenere la restituzione delle 
isole Kurili 6 stato ribadito 
varie volte da Tanaka. sebbe-
ne lo stesso primo ministro 
abbia definito « non inconce-
pibile» la cooperazione eco
nomica pur senza un tratta
to di pace. La posizione so
vietica e stata espresso da 
Breznev nel recente discorso 
di Taskhent. Senza entrare 
nel merito dei singoli proble
mi, egli ha detto: < Se le due 
parti danno prova di buona 
volonta e del desiderio di 
comprendere e di rispettare 
gli interessi reciproci, la visita 
pud divenire, a nostro parere, 
un importante punto di par
tenza nel nuovo sviluppo dei 
rapporti tra i due paesi. Que
sto significhera un approfon-
dimento generate del proces
so di distensione politica nel 
mondo intero >. 

Romolo Caccavale 

Giacomo Mamu: i Tt i t« di Bota i , 1972 

Dal nostro inviato j 
FIRENZE, ottobre. I 

Nella mostra di Giacomo 
Mamu aperta fino al 10 ot
tobre a Firenze (Galleria 
Idea; Lungamo Soderini, 3) 
ha grande rilievo la figura 
femminile variata in una ric-
ca sene di bronzi, disegni e 
stampe. Tale rilievo non e il 
prodotto curioso d'una seel-
ta dei «pezzi» da esporre 
ma Tevidenza di una costan-
te, liricamente egemonica, 
nella ricerca e nella produ-
zione artistica di decenni. 

Molte delle piu belle idee 
e realizzazioni plastiche di 
Manzu sono legate alle figure 
femminili. II modo stesso di 
dare forma alle figure della 
realta, per come esprlme 
energia attraverso la grazia 
e l'erotismo, ha qualcosa di 
« femminile ». Quando, poi, ci 
sono i bambini, i tipici put-
ti neonnascimentali di Man
zu, le loro forme di quanto 
della vita ancora e inespres-
so vengono a raffor^are la 
preserua nello spazio delle fi
gure femminili. Anche quan
do Manzu «dice » cose mol 
to malinconiche o dure sulla 
vita e sulla morte, sulla pace 
e sulla guerra, lo fa con gra
zia e con serenita e calma 
della forma. II modo di mo-
dellare, di toccare la mate
ria, anche tragicamente, non 
rompe mai con la grazia e 
l'erotismo della forma fem
minile. 

Ci sono. nella mostra flo-
rentina. figure femmini'i dt 
vari periodi e di momenti di 
ricerca creativa particolar-
mente fertili. Ci sono natu-
ralmente anche figure ma-
schili. Quella del nazista por-
cino ignudo. con Telmetto. ai 
piedi della croce dove sta in-
chiodato un uomo ehe dice 
no. ehe resiste. nel celebre 
oassorilievo della Deposiztone 
famosa degli anni quaranta. 
Ce Papa Giovanni raccolto 
in preghiera nella colomba 
della pace picassiana e ehe e 
modellato con la tenerezza in-
difesa di certe figure femmi
nili. Ce il giovane cardinals 
neoromanico ehe si e chiuso 
nei suoi paramenti del pote
re come un obelisco e un col-
tello, e sembra un ciottolo 
polito estraneo al flusso del
la vita. Ce anche un Edipo 
corrucciato, teatrale (ricordo 
della grande maschera per 
l'opera di Strawinski) ehe 6 
una maschera di vecchio, di 
quelle ehe Manzu, picassia-
no e matissiano. ama mette
re a confronto e ammirazio-
ne della giovinezza quando 
varia il motivo piastico del 
c pittore e la modella». Ce, 
infine, un tondo-medaglia di 
Ludwig van Beethoven ehe 6 
una lamina modellata in su-
perficic, ed e figura enigma-
tica ehe poco o nulla conce
de airiconografia del musici-
sta: c un cranio possente e 
plebeo come slargato dalla 
pressione interna delle Idee 

e del sangue. • 
Un bronzetto assai interes-

sanie e quello delle Due so-
relle: e un bozzetto essenzia-
Ie ehe fa pensare alia linea 
impressionista e realistica 
classicheggiante francese di 
Renoir, Maillol e Matisse. Ed 
e proprio agli Inizi degli an
ni sessanta ehe la figura fem
minile, pure gia tanto varia
ta, torna a esprimere un mo
mento verdeggiante dell'lm-
maginazione di Manzu. Sono 
anche gli anni del Iavoro per 
la Porta della Morte in S. Pie-
tro e della frequentazione di 
Giovanni XXIIL 
- K del 1969 la scultura in 

bronzo La pace: e una ragaz
za ehe ride a braccia aperte 
e il riso le percorre il cor-
po e si comunica al lungo 
vestito tutto increspato di pie-
ghe, si puo proprio dire, ri-
denti. E" una scultura stra-
na, fantastica, di incredible 
modellato, di un lirismo ge-
niale ehe ogni tanto « espio-
de » quando Manzu ha a ehe 
fare con giovani creature e 
con le pieghe di una stof-
fa iehe pud essere uno strac-
cio o una carta «alla manie-
ra di Cagli»: si vedano le 
Pieghe del '68 derivate dagli 
studi per il pannello con la 
Morte in aclo nella Porta 
della Morte). 

Sono degli ultlml tre anni 
alcuni ritratti familiar! c 
persone amlche: Inge, la don
na amata, Beata, Sonia. Ri
tratti ehe quantl conoscono 

le persone sanno ben somi-
glianti, eppure tutti ricondot-
ti a un tipo strutturale. Te
ste di donna dal teschio for
te e sui quale la came si 
tende, e cosi l'espressione 
molto energica e molto sen-
suale. II modellato e sereno, 
puro, dl una volumetria po-
tente moderata da una dol-
cezza di superficie, dal ben 
calcolato impatto della luce 
su una pelle di materia vi-
brante. Sono un prodigio di 
semplicita, per come e trat-
tata luministicamente la ma
teria, gli occhi e le labbra. 
Nei volti cosi regolari si 
scopre una deformazione: la 
parte destra e come tirata 
per una misteriosa fatica, per 
un attrito tra il dentro e il 
fuori. II tipo di donna e nor-
dico. tra dureriano e cra-
nachiano; il modellato lirico 
e lombardo e grecizzante. 

La donna d'oggi va trovan-
do, mi sembra, nella plasti-
ca di Giacomo Manzii alcu
ne sue figure abbastanza ti-
piche per volonta di esisten-
za e di affermazione, per co
me sono umanamente pre-
senti a se stesse. Formal-
mente Manzu sembra ehe va-
da facendo piu strutturale, 
piu costruita la figura com-
binando valori psicologicl con 
valori tattili secondo un rea
lism o essenziale, sereno. non 
descriUlvo ma portante 1 va
lori dell'eros umano. 

Dario Micacchi 

moderni 
neologismi 
abbreviazioni.sigle, 
e simboli 
completezza dei 
significati 
semplicita di consuliazione 

ricchi 
sinonimi e contrari 
abbondanza di esempi 
e di illustrazioni 
tavole di nomenclatura 
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« up-to-date » 
neologismi, tecnicismi 
e americanismi, 
toponimi, verbi irregolari, 
abbreviazioni, sigle 

precisi 
indicazione della 
pronunzia 
ricchezza fraseologica 

sicuri 
abbondanza degli 
equivalent! suggeriti 
qualificazione del 
livello d'uso 
segnalazione delle 
irregolarita grammatical! 
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evidenti 
rappresentazione 
tridimensionale del rilievo 

attuali 
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21 tavole di carte 
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