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I temi affrontati durante la visita di una delegazione del PCI 

La direzione culturale 
in Jugoslavia 

• • • - > • • - . > ' • > 

La funzione unificatrice del marxismo in una societa fortemente 
articolata - II confronto con le altre correnti di pensiero - La 
linea dell'autogestione e la lotta contro le sue deformazioni 

La visita che la delegazio
ne culturale del PCI (Gior
gio Napolitano, Franco Fer-
ri, Luciano Gruppi, Claudio 
Petruccioli) ha compiuto 
nella Repubblica Jugoslava 
dal 7 al 14 ottobre scorso, 
incontrandosi con compagni 
dello diverse Repubbliche — 
a Belgrado, Zagabria, Lubia-
na—, visitando istituzioni 
culturali e discutendo a lun-
go con la corrispondente de
legazione della Lega dei co-
munisti, guidata dal compa-
gno Soskic deH'Uflicio Ese-
cutivo, suscita motivi di ri-
flessione su cui e utile sof-
fermarsi. 

Cadeva la nostra visita in 
un momento delicato ed im-
portante della vita della Fe-
derazione jugoslava; quando 
cioe, superato per l'essenzia-
le il momento piu grave del
la crisi economica, con le 
ripercussioni che essa aveva 
avuto sul terreno politico — 
dei rapporti tra le Repub
bliche, delPunita dello Stato 
federativo, della funzione 
della classe operaia e della 
Lega dei comunisti —, il dif
ficile problema che si pone 
e di mantenere tutta la so-
stanza dell'autogestione e 
dello autonomic locali, scon-
figgendo i particolarismi, le 
tendenze corporative, i na-
zionalismi e di realizzare 
appieno il compito di dire
zione della Lega e della clas
se operaia. 

Va subito detto che i com
pagni jugoslavi non ravvisa-
no la ragione delle difficolta 
che essi hanno incontrato, e 
che ancora lottano per su-
perare, nelPautogestione me-
desima e nel fatto di aver 
realizzato un sistema di au
tonomic, ma piuttosto nelle 
deformazioni che si sono 
introdotte nell'autogestione, 
a causa dei prevalere di for
me di direzione e di potere 
tecnocratico, con i vizi bu-
rocratici che ne derivano e 
le spinte corporative che ne 
sono la consegucnza. 

« Comunita 
di interessi» 
II problema e dunque, per 

loro, non di passare da un 
metodo sociale di direzione 
ad un metodo statale; non 
di rafforzare e dare maggior 
potere agli apparati dello 
Stato (e degli Stati) e del 
partito, ma di far si che gli 
organismi dell'autogovemo 
sociale si colleghino tra di 
loro, stabiliscano accordi e-
conomici, programmi da rea-
lizzarsi insieme, e che la Le-
da dei Comunisti sviluppi in 
questo senso la sua funzio
ne di orientamento e dire
zione. Non viene negata la 
necessita del piano economi-
co a livello federale e delle 
singole Repubbliche, ma si 
rifiuta che il piano scenda 
daH'alto, che le scelte sia-
no dettate prima dai com
puters che dagli uomini e 
dalla loro coscienza (di clas
se, naturalmente, e non 
astratta). 

Questo e lo sforzo, il ten-
tativo in atto, che i compa
gni jugoslavi ritengono va-
da avanti in modo positivo, 
anche se esso non ha anco
ra vinto; cosi come essi non 
afTermano che 1'arduo pro
blema di combinare dialet-
ticamente autogestione e 
piano economico unificante 
sia gia stato risolto. Anzi, e 
piuttosto loro opinione che 
se, su questo terreno, e in-
dispensabile compicre rapi-
di progressi, tuttavia tale 
rapporto non potra mai tro-
vare soluzione dcfinitiva, 
perche continuera sempre a 
porsi, in modi dhersi, dina-
micamente, nel quadro del
lo stesso divenire della so
cieta jugoslava. 

Ritengo pero che, per me-
glio capire la complcssa 
realta dei problemi oggi pre-
senti, si debba riandare, an
cora una volta, allc origini 
del movimento per 1'autoge-
stiono negli anni 50. 

Solo chi ragioni superfi-
cialmentu c non abbia co-
noscenza della storia del 
movimento operaio — oltrc 

• cho della teoria che lo ac-
compagna — pud pensare 
che la dove il prolctariato 
conquista il potere esso pos-
sa e debba, in ogni caso, da
re subito avvio alia edifica-
ziono del socialismo su scala 
generate. Cio pud farsi in-
vece solo la dove lo svilup-
po delle forze produttive ab
bia gia raggiunto un livedo 
elevato e dove l'accumula-
zione del capitale sia consi-
stentc. 

Non era questo il caso, co
me ben si sa, della Jugosla
via. come non lo era ne del
la Russia, ne della Cina, ne 
della maggioran/a dei pae-
si che oggi costruiscono il 
socialismo. Quasi tutti que
st i paesi hanno avuto biso-
gno di guidare — sotto la 
forma della democrazia po-
polare e anche della stessa 
dlttatura del prolctariato — 

una fase di sviluppo delle 
forzo produttive e di accu-
mulazionc del capitale che 
si compiva in forme capita-
listiche (si pensi alia N.E.P., 
nell'URSS, alia partecipazio-
no della borghesia nazionale 
alia rivoluziono democratica 
e socialista in Cina). 

Con quale sistema di di
rezione? La via, che stori-
camonto e stata scelta, e sta-
ta quella del piano economi
co ccntralizzato — e forte
mente centralizzato — anche 
se non sempre vi furono su-
bite le condizioni per dare 
inizio ad un vero e proprio 
piano, si pensi all'URSS e, 
credo, anche alia Cina. Non 
si vede come, per tutta una 
serio di paesi, si potesse fa
re diversamente, almeno nel
la sostanza. Ma si sa anche 
come l'aver intrapreso que
sto cammino abbia eompor-
tato il rischio di deforma
zioni di tipo burocratico, di 
limitazioni della democrazia 
ed anche di vere e proprie 
storlure. 

Per la Jugoslavia, il fatto 
che la rivoluzione sociale 
abbia coinciso con la guer-
ra nazionale di liberazione, 
cho mobilito dal basso tut-
to il popolo, l'esistenza di 
numeroso nazionalita, l'urto 
coi metodi staliniani resero 
possibile e spinsero a con-
cepire un altro modo di di
rezione e di sviluppo. 

Si puo forse dire che ivi 
sia stato ottenuto uno svilup
po economico che non ha 
forse eguali tra i paesi sot-
tosviluppati, ricorrendo a 
forme di emulazione capita-
listica tra le aziende, di 
confronto con le leggi del 
mercato, di incentivazione 
economica dei produttori — 
legata al profitto aziendale 
—, mentre gia si era passa-
ti dalla proprieta privata dei 
mezzi di produzione alia lo
ro proprieta collettiva. Al 
tempo stesso, tutto cio com-
portava forme di partecipa-
zione democratica dei lavo-
ratori e dei cittadini alia vi
ta delle aziende e delle co
munita che sono ipotesi di 
altissimo interesse per chiun-
que rifletta sul carattere de
mocratic© che deve essere 
proprio di una societa so
cialista. 

Ma la proprieta collettiva 
si fa sociale proprio se, sul-
la base della autogestione, 
viene a stabilirsi una solida-
rieta di interessi e un coor-
dinamento delle iniziative e 
dei piani particolari che 
guardi air interesse com-
plessivo della societa. 

La riflessione su questi 
appassionanti problemi, e-
mersi con piu vivacita dopo 
la nostra visita, ha preso la 
mano a chi scrive, e lo ha 
portato al di la dei temi che 
le delegazioni hanno posto 
al centro delle loro conver
sazioni. II fatto e che la po-
litica culturale della Fede-
razione jugoslava, da un la-
to, e della Lega dei comuni
sti, dalFaltro, scaturisce da 
questa realta ed e fuori di 
essa incomprensibile. 

L'attivita culturale viene 
condotta da collettivi che si 
autogestiscono — nel cam-
po del cinema come della 
radio-televisione, del teatro 
come della musica, delle ca
se editrici come dei giorna-
li. Autogestite sono non so
lo le universita ma tutte le 
scuole. E ora si delineano 
« comunita di interessi » che 
uniscono componenti e rap-
presentanze diverse nella 
gestione di determinati mo-
menti della vita sociale e 
anche di quella culturale. A 
tali comunita si dedica og
gi molta attenzione. Al tem
po stesso, il paese e dirct-
to da una sola formazione 
politica, e il marxismo e di 
fatto la concezione che gui-
da la vita politica e cultu
rale. 

Spinte 
molteplici 

E' chiaro che, in un re
gime socialista di questo ti
po, la direzione culturale 
non puo essere di tipo am-
ministrativo, lmporsi dall'al-
le, ricorrere alia coercizio-
ne, e il marxismo puo affer-
marsi solo se dimostra, sul 
terreno bruciante della lot
ta politica ed ideale, una 
capacita superiorc nell'af-
frontare e risolvere i pro
blemi che si pongono. 

II marxismo, il leninismo 
hanno qui il compito di fron-
teggiare non solo le diver
se concezioni e correnti cul
turali presenti nella societa 
— alimentate anche dagli 
intensi ed aperti rapporti 
della Jugoslavia con i pae
si dell'Europa occidentale 
—, ma anche di correggere 
le deformazioni tecnocrati-
chc, burocratiche, che si ma-
nifestano nell'autogestione, 
le spinte corporative, il na-
zionalismo. E proprio per

che il carattere della societa 

jugoslava, cosi fortemento 
articolato, manda avanti 
spinte molteplici, e non sem-
pro convergenti, il compito 
della direzione e della uni
ficazione di tutta la societa 
non puo essere affidato so
lo alia politica, ma deve fa
ro appello fortemente al mo
mento delle idee e della cul-
tura. 

In tutti gli incontri che 
abbiamo avuto, i compagni 
jugoslavi hanno sottolineato 
con insistenza la necessita 
di dare alia classe operaia 
la piena coscienza della sua 
funzione, a livello non solo 
delle singole Repubbliche 
ma di tutta la Federazione, 
di affermaro pienamente il 
ruolo della Lega dei comu
nisti, nel suo aspetto politi
co e in quello ideale; di ir-
robustire la presenza e la 
combattivita del marxismo 
e del leninismo. 

Un problema 
complesso 

Questo e il senso della a-
spra critica che il settima-
nale della Lega (Komunist, 
n. 864, 8 ottobre 1973) ha 
sviluppato nei confronti del
la scuola di Kurciola e di al-
cune posizioni emerse nei 
suoi incontri annuali. La 
scuola e gli incontri di Kur
ciola sono Pespressione di 
una situazione tipica, in Ju
goslavia. II carattere « aper-
to » di questa societa, gli in
tensi ed utili contatti con 
l'estero, il libero ingresso a 
libri e giornali del piu di-
verso orientamento, rendo-
no i comunisti jugoslavi sen-
sibili ai contributi delle di
verse scuole di pensiero. 
Cio e bene, owiame'nte. Ma 
talvolta proprio la preoccu-
pazione di non chiudersi in 
una concezione dogmatica 
del marxismo puo portare, 
e porta, ad un certo ecletti-
smo, a non prendere sem
pre le .necessarie • distanze 
critiche, ad accettare come 
marxiste posizioni che diffi-
cilmente possono — almeno 
a nostro parere — essere 
considerate tali (ad esem-
pio la scuola di Francofor-
te). 

Si riuniscono a Kurciola 
marxisti e non marxisti di 
diversi paesi e provenienze; 
si manifestano anche inter-
pretazioni del marxismo as-
sai diverse tra di loro. Cio 
che il Komunist mette in di-
scussione non e la liberta 
del dibattito e l'utilita del 
confronto aperto; anzi cio e 
ritenuto necessario. II dibat
tito aperto serve anche, tra 
1'altro, ad impedire che, 
sotto il < rituale » delle cita-
zioni di Lenin, passino le 
idee piu diverse, che soven-
te con Lenin han poco a che 
vedere. Ma cio che il setti-
manale chicde e che, sotto 
determinate piattaforme i-
deologiche, non si nasconda 
poi una piattaforma politi
ca, come tale non dichiara-
ta; che, da una « critica ra-
dicale dell'esistente», non 
emerga una sorta di anar-
chismo individualistico e di 
umanesimo astratto, incapa-
ce di tenere conto delle dif-
ferenze — e grandi! — che 
pure caratterizzano « cio che 
esiste >. Si chiede insomma 
una partecipazione piu atti-
va, combattiva dei marxisti 
— anche di quelli italiani — 
agli incontri di Kurciola. 

Noi ci siamo dichiarati 
d'accordo. Come non vede
re, infatti, che, pur nella 
profonda diversita delle si-
tuazioni, esistono notevoli 
affinita nel modo in cui i 
due partili concepiscono la 
politica culturale e i compi-
ti della lotta ideale? 

Anche per noi, si pone il 
difficile problema di combi
nare dialetticamente sia il 
piu aperto confronto dei mar
xisti con le altre concezioni, 
sia il confronto tra di loro, 
con la capacita di corregge
re, nel dibattito, le appros-
simazioni, di respingere l'in-
fluenza di orientamenti che 
si dichiarano marxisti ma 
che e ben discutibile che lo 
siano: insomma di dirigere. 
E dirigere significa non li-
mitare Tampiczza del con
fronto e la sua liberta, ma 
indicare compiti alia ricer-
ca scientifica e culturale, te
mi da affrontare, controver-
sie da risolvere; significa 
unire forze diverse, organiz-
zarle, aiutarle a lavorare in
sieme, e a giungere a risul-
tati che rappresentino, al
meno prowisoriamente, un 
passo avanti nella battaglia 
del marxismo e del movi
mento operaio e democra-
tico. 

Luciano Gruppi 

L'OTTAVA BIENNALE INTERNAZIONALE DI PARIGI 

La disperata arte dei giovani 
Novantasei autori scelti tra seicento e rappresentativi di diversi orizzonti culturali - II loro de
nominator comune e il rif iuto di ogni conoscenza anteriore, il bisogno di ricominciare da zero 
La fuga nelle mitologie individuali - DaH'allucinazione al macabro, dal grottesco all'assurdo 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, ottobre 

Pasiare dalla Mostra dei cu-
bisti a quella contigua dell'Ot-
tava Biennale internazionale 
dei giovani e come fare un 
salto nel vuoto. L'importante, 
prima di saltare, e di sape-
re che si cadrh in un mondo, 
se cosi si pud chiamare, che 
non e piu quello nostro mi-
surabile e familiare di colo-
ri.'sentimenti, canoni, princi-
pi, forme e per/ino astrazio-
ni tanto noti da essere scon-
tati. Si cade dove tutto sem-
bra ripartire dai primi vagi-
ti. dai primi balbettamenti del-
I'uomo per ricominciare un 
discorso che chissa quando, 
tra un anno o un secolo, tor-
nera ad essere coerente. 

Ma subito cl coglie un dub-
bio angoscioso: se e vero che 
questi giovani venuti da ogni 
continente rifiutano, nella lo
ro maggioranza, ogni cono
scenza anteriore, non e altret-
tanto vero che il mondo che 
essi ci propongono nelle loro 
opere k la rappresentazione 
spietata dei pochi oggetti, sim-
boli, seqni salvati dal naufra-
gio del nostro mondo o di 
quella che a volte chiamiamo 
piii pomposamente «la no
stra civilta »? 

Letta m questa chiave la 
Biennale diventa una tragica 
allegoria. Al tempo stesso es
sa riassume la presa di co
scienza di tutta una gioven-
til che rifiuta un modo di vi
ta nel quale I'arte stessa e un 
« bene» mercantile, 6 un og-
getto di compravendita, e che 
per negazione riduce I'ar
te o la rappresentazione ar-
tistica ad oggetti labili e sen-
za valore. a gesti che non sa-
ranno mai piu ripetuti alio 
stesso modo, ad una estetica 
d'un giorno, d'un momento: 
come i died manichini snoda-
bili presentati da un gruppo 
tedesco, che possono essere 
messi nelle posizioni volute 
dal visitatore, svestiti e rive-
stiti con brandelli di stoffa la-
sciati apposta sul pavimento, 
modificati nei loro volti stu-
piti con la sovrapposizione di 
maschere mostruose. E doma-
ni si ricomincia con altri vi-
sitatori e il «quadro» sari 
completamente diverso. ~ 

A questa Ottava Biennale 
partecipano novantasei artisti 
che rispondonoM^due criten 
fondamentali di seleztoiie: in-
feriori ai '35 anni e senza dl-
cuna fama internazionale. Co
me sono stati scelti? Attraver-
so una cinquantina di acorri-
spondenti* che in altrettanti 
paesi del mondo hanno ac-
cettato di fare una inchiesta 
sui giovani creatori ed hanno 
inviato a Parigi, alia Commis-
stone internazionale, seicento 
« dossiers ». La selezione e sta
ta rigorosa. Gli «elettir>, co
me abbiamo detto, sono sol-
tanto novantasei e sono le lo
ro opere che riempiono le sa
le del Museo Nazionale d'ar-
te moderna, del Museo Civico 
d'arte moderna e perfino il 
terrazzo che unisce i due 
mii3ei. 

Una volta compiuta la se
lezione non era facile, eviden-

, temente, raggruppare per sa
le e per vani, sotto etichette 
il piii possibile generiche ma 
tuttavia didascaliche, una pro
duzione cosi diversificata e 
proveniente da orizzonti co
st diversi, non solo geografi-
camente. II delegato generate 
della Biennale, Georges Bou-
daille, ci fornisce questa sua 
spiegazione: «La sala supe-
riore del Museo Civico e sta
ta riservata a quello che pos-
siamo chiamare process art 
una forma di espressione do
ve I'accento e messo sul ge-
sto creatore e dove figurano 
numerosi artisti d'estremo 
oriente. 

« La grande galleria e riserva
ta alle opere di carattere pit-
torico, opere che concretizza-
no un riacquistato interesse 
dei giovani artisti per la pit-
tura. Agli ingressi di questo 
museo figurano opere che ma-
nifestano un impegno sociale 
o politico e che, curiosamen-
te, ci vengono dall'America 

Latina, dalla Spaana e dai 
paesi socialisti. La grande 
muggiorunza degli artisti 
esprtme il proprio universo e 
le proprie preoccupazioni ver-
sonali. Questa tendenza pub 
essere consideratu lo sviluv-
po della selezione presentata 
I'anno scorso a Kassel sotto 
il titolo di "mitologie indivi
duali". Le opere di questo 
gruppo sono state suddivise, 
a seconda delle loro dimensio-
ni. tra il Museo Nazionale di 
arte moderna e la galleria del-
I'ARC (animazione, ricerra, 
confronto)». . -

Probabilmente non si vote-
va far meglio anche se, ad 
un esame piii attento, certi 

• accostamenti appaiono a vol
te arbitrari, a volte striden-
ti. e non si capisce perche. 
per esempio, la «Tenda ros-
sa* di Wolfang Weber (che 

' racchiude una sorta di prese-
pio, con muschi, laghetti, pra-
ti e animali pascolanti, ma 
dominato da una ossessione 

fallica) si trovl nel bel mez
zo di una sala che comvorta 
espressioni del tutto diverse. 
In questi casi le gia difficile 
lettura della mostra si fa an
cora piu ardua e si rischia 
di perdere la bussola. In o-
gni caso una bussola sarebbe 
necessaria per non smarrlrst 
nel dedalo di gallerie e di cor-
ridoi, di scale e sottoscale in 
cui e divisa la Biennale. 

Ma varchiamo la soglia e 
cominciamo da quelle che vos-
siamo chiamare le «rappre-
sentazioni concettuali», che 
vanno • dall'allucinazione al 
macabro. dal grottesco all'as
surdo e che comprendono un 
buon numero di artisti ame-
ricani, canadesi. inglesi e te-
deschi. 

' Karin Raeck, berlinese, oc-
cupa una vast a sala con la ri-
costruzione di un cimitero: 
vecchie tombe di pietra slab-
brate, coperte di polvere, na
si rotti, fiori quasi inceneriti 
dal tempo. E qua e la tibie 

e teschi sporgenti da un ter-
riccio marcio. Bern Minnie, 
un altro tedesco, ci offre un 
sarcofago new, con raqnatele 
e rami secchi in una vecchia 
latta di conserva .Un mondo 
morto? Ma e ancor meglio 
questo mondo di quello .al-
lucinante e morboso. del ca-
nadese Mark Prent: un pez-
zo di came sanguinolenta, di 
origine indefinibile, gira sul-
lo spiedo di un girarrosto 
elettrico. Accanto, sotto la ve-
trina del banco di vendita. se-
ni di donna affettati, piedi 
umani in fila e poi un torso 
d'uomo decapitato stilla bilan-
cia, • pronto per I'acquirente. 
Per maggiorc precisione. sul-
le «merci» e'e il cartellino 
del prezzo, espresso in chilo-
grammi. Un mondo di canni-
bali? 

Le sale di quella che si 
pud definire «arte dell'am-
bienten, cioe della presa di 
possesso di uno spazio che 
I'artista valorizza a modo suo 

II primo sul Bosforo dai tempi di Dario 

ISTANBUL — Da ieri Europa ed Asia sono unite da un ponte sul Bosforo, il secondo praticamente che scavalca gli strettl 
visto che gia Dario, re dei persiani, fece collegare le due sponde, sei secoli prima di Crista, con un ponte di barche sul quale 
passarono 80.000 soldati. AH'inaugurazione del gigantesco ponte — 64 metri dal pelo dell'acqua, uno del piu lunghi del mondo 
con i suoi 1560 metri, costo 34 milioni di dollari — era presenfe mezzo milione di turchi 

Ampio dibattito al convegno di Milano 

Regioni e lotta antif ascista 
L'iniziativa della Regione Lombardia e dellistiffuto per la storia del movimento di liberazione in Italia - II 
centralismo dello stato post-risorgimentale aggravato in venfanni di fascismo - Resistenza e autogoverno 

L'istituzione delle Regioni e 
opera della Assemblea costi-
tuente che, nel 1946, le insen-
va nella Carta Costituzionale 
come il fondamento del nuo-
vo Stato nato dalla Resisten
za e daU'unita antifascista. 
Eppure solo tre anni fa il 
popolo italiano e stato chia-
mato ad eleggere i vari Con
sign regional! e, ancora in 
questi giomi, si discute in se-
de di governo quanti fondi 
del bilancio statale attribuire 
alle Regioni e, in definitiva, 
quali poteri effettivi ricono-
scere a tali organi istituzio-
nali. 

Perche ci sono voluti qua
si venticinque anni per rea
lizzare il dettato costituzio
nale e perche ancora oggi si 
discute la sostanza dei pote
ri regionali e l'entita dei mez
zi concreti per renderli ope-
ranti? Si tratta di domande 
legittime, che recano insieme 
una critica implicita alle for
ze politiche democratiche e 
un'esigenza di approfondi-
mento delle origni storiche 
delle Regioni e dei loro com
piti istituzionali. Sono inol-
tre domande che rischiano di 
ricevere risposte «contingen-
ti», che antepongono, cioe, la 
ottica ristrctta della situazio
ne politica attuale alia consi-
derazione di quelle ragioni 
«Iontane» o «storiche*. che 
condizionano tuttavia anche 
il presente. 

ET in questo quadro, e per 
II contributo che ha dato ad 
arricch'.rlo, che appare estre-
mamente interessante 11 con
vegno svoltosi nei giomi scor-
si a Milano su «Stato e Re
gion!, dalla Resistenza alia 
Costituzione». per iniziativa 
della Regione lombarda e del-
l'lstituto per la storia del 
Movimento dl liberazione in 
Italia, 

L'anallsi e la documentazio-
ne storlca che numerosi stu
dios! vi hanno portato — Tha 
sottolineato anche 11 presiden
ts Bauetti — ha dunque una 

grande carica di attualita e 
il senso di un contributo con-
creto alia battaglia, ancora in 
atto, per la trasformazione 
democratica dello Stato. 

Concludendo i lavori del 
convegno il prof. Legnani ha 
sottolineato come il tema con-
duttore delle relazioni e del 
dibattito sia stato la verifi-
ca del nesso esistente. dalla 
formazione dello Stato unita-
rio sino ai giorni nostri, tra 
struttura dello Stato e mo-
dello di sviluppo economico. 
Questo rapporto. al di la delle 
forme concrete in cui si e 
espresso, e emerso dunque 
come la chiave di interpreta-
zione degli ultimi cento anni 
della storia italiana, ma an
che come 11 a problema poli
tico » per eccellenza, col qua
le bisogna misurarsi sulla 
strada di ogni proposta di 
rinnovamento radicale della 
vita economica e sociale del 
Paese. 

lndusbiali 
e agrari 

r 

II fascismo. con il rigido 
accentramento del potere nel
le muni di una rUtretta oli-
garchia economica e politica, 
aveva portato alle estreme 
conseguenze quella tendenza 
statalistica che era stata ca-
ratteristica di tutto il moto 
risorgimentale e del proces-
so di unificazione nazionale 
guidato dalla monarchia sa-
bauda e dalla nascente bor
ghesia del nord. A questo da
to si sono richiamate le rela
zioni svolte al convegno di 
Milano. da qui hanno preso 
le mosse per mettere in lu
ce. di volta in volta, l'ldentifi-
cazione quasi spontanea per 
i militanti della Resistenza, 
tra antifascismo e anticentra-
lismo; l'eredita progressista 
di alcunl gruppi repubblica-

ni e radicali che trovavano i 
nelle critiche del Cattaneo al 
centralismo sabaudo uno sti-
molo ulteriore nella loro bat
taglia contro lo strapotere del 
fascismo; l'analisi gramsciana 
che vedeva nello Stato accen-
trato lo strumento politico 
del blocco tra agrari del Sud 
e industriali del Nord che ga-
rantiva tutte le condizioni di 
sviluppo economico ed indu-
striale che la borghesia. da 
sola, non aveva saputo crea-
re, 

E' con questa consapevo-
Iezza, diffusa anche se diffe-
renziata, della continuita tra 
Stato accentrato post-risorgi
mentale e regime fascista che 
le varie forze politiche agi-
scono nella Resistenza. E* que
sta consapevolezza — ha ri-
cordato Ernesto Ragionierl — 
che, nel settembre 1923 face-
va solvere a Gramscl, In una 
lettera sul programma per 
VUnita, • (che sarebbe uscito 
di li a pochi mesi) che la pa-
rola d'ordine dei bolscevichi 
sul «governo degli operai e 
dei contadini» doveva esse
re adottata dai comunisti ita
liani con la nuova formula-
zione della « Repubblica fede-
rativa degli operai e dei con
tadini ». 

ET ancora partendo da que
sta consapevolezza — come 
ha riferito nella sua relazione 
il prof. Rum! — che il Parti
to popolare prima e la Demo
crazia cristiana poi. sottoli-
nearono con forza l'estranei-
ta del movimento cattolico 
dal processo risorgimentale e 
di unificazione nazionale. qua
si a voler dimostrare le loro 
« manl nette » anche dalla ca-
tastrofe della guerra e del 
regime fascista. . 

La sensibilita ai principi 
dell'autogovemo e dell'auto-
nomia ritrovd po) nella lotta 
armata della Resistenza nuo-
vi stimoli e nuove esperien-
ze; le brigate partigiane ave-
vano quasi sempre una zona 
d/operazlone territorial a ba

se regionale. ed a questa di-
mensione — lo ricordava Leo-
Valiani nel suo intervento — 
erano assai legate, soprattut-
t« per i rapporti che aveva-
no saputo stringere con le 
popolazioni. Infine l'esperien-
za delle repubbliche partigia
ne. pur con i limiti geogra-
fici e le enormi difficolta che 
le caratterizzarono. costitui 
un esempio concreto — e ben 
documentato nella relazione 
dei professor! Grassi e Le
gnani — della consapevolez
za che la carica di rinnova
mento economico e sociale 
di cui era portatrlce la Resi
stenza. aveva bisogno. per 
concretizzarsi, di nuovi stru-
menti di democrazia e di con-
trollo popolare, e, in definiti
va. di una vasta rete di auto
nomic locali. 

I rapporti 
di forza 

L'approdo alia Costi tuente 
e ad un capovolgimento della 
struttura accentrata dello Sta
to poteva quindi apparire 
scontato, ma in realta si rea-
lizzo con notevoli difficolta 
e, per certi aspetti, in manie-
ra contraddittoria. 

L'esasperazione e la base 
di massa raggiunta dai movi-
menti separatisti, soprattutto 
in Sicilia. mettevano infatti 
in luce — lo sottolineava nel
la sua relazione il prof. Gan-
ci — insieme all'ambiguita 
della politica degli anglo-ame-
ricani, i reall pericoli rappre-
sentati da tendenze disgrega-
trici ed antiunitarie. D'altro 
lato la scena Internazionale 
mostrava il rapido deteriora-
mento deU'alleanza mondiale 
antinazista e lasciava gia in-
trawedere la contrapposizlo-
ne frontale degli USA e dei 
Paesi occidental! al blocco so
cialista. Lo stesso tessuto uni-

tario della Resistenza italia
na andava allentandosi e la
sciava il posto ad una dialet-
tica nuova tra le forze poli
tiche, centrata sul confronto 
serrato tra i tre grandi par-
titi di massa: PCI, DC e PSL 

Le conquiste, i successi ed 
anche i compromessi della 
Costituente sono frutto di 
questa dialettica nuova. La ri-
forma dello Stato e la con
quista regionalista. insomma 
hanno detto molti partecipan-
ti al convegno. sono state so
lo indirettamente frutto del
la carica di rinnovamento e 
dell'impegno unitario delle 
forze della Resistenza: piu di-
rettamente furono il risulta-
to dei rapporti di forza e di 
classe che, a guerra finita, 
si andavano ricomponendo 
nel Paese. 

Su questa duplice matrice 
deirarticolazione autonomist!-
ca dello Stato uscita dalla 
Costituente si e soffermato 
a lungo il dibattito tra i par-
tecipanti al convegno di Mi
lano: chi. come il prof. Cata-
lano. per sottolineame il ca
rattere di compromesso. e 
quindi I limiti; chi. come il 
prof. Claudio Pavone, per ri-
cordare che tale duDlicita non 
ha inficiato uno dei contri
buti piu innovatori della Re
sistenza e cioe la possibility 
di dare vita ad un processo 
di riaggregazione dal basso 
delle forze vive del Paese; chi. 
come Ernesto Ragionleri. per 
ricordare come la centralita 
del confronto politico tra i 
grandi partiti di massa, Im-
postasi all'indomani della Li
berazione, sia ancora oggi la 
questlone politica piO impor-
tante che sta di fronte alle 
forze democratiche italiane. 

Un dibattito. in concluslo-
ne, assa' ampio e che sen-
z'altro merita di essere ripro-
posto Integralmente con una 
rapida pubblicazione degli at-
ti del convegno. 

Vanja Ferretti 

attraverso una scelta di ogget
ti o di materie, sono certo* 
mente meno depnmenti: il 
gioco e piii sottile e la lettu
ra piii difficoltosa. Qui fan-
no legge i giovani dell'estre-
mo ortente. Citiamo Tastuo 
Kawaguchi che su cento me
tri quadrati dissemina due o 
tre scatolette misteriose, fili 
elettrici collegati a un tubo 
di neon acceso e a una sorta 
di giroscopio in movimento 
che emette un preoccupante 
rumore di orologeria. II corea-
no Guen Yong Lee presenta 
un grosso tronco d'albero, ta-
gliato a un metro dal suolo 
e piantato con le sue radici 
in un basamento di pietra. 
Messaggio di speranza o de-
capitazione di ogni speranza? 

I francesi Anne e Patrick 
Poitier ricostruiscono su una 
vasta superficie il plastico di 
Ostia Antica: colonne mozze, 
strode morte, case diroccate, 
teatri e templi die hanno per-
duto ogni senso e ogni fede. 
Ma iion e che un « souvenir »; 
il ricordo di un anno felice 
passato da una giovane cop* 
pia che non voleva essere di-
sturbata. Altri occupano lo 
spazio loro attribuito con ma-
teriali effimeri che traggono 
tutto il loro significato dal fat
to di essere stati raccolti e 
deposti: pezzi di legno, vec
chie scarpe, strumenti di la-
vow usati, funi intrccciate, 
ciottoli. «Comprenda chi po~ 
tra*. diceva Eluard. 

II gruppo piii massiccio 
(per numero) e quello che 
Boudaille raccoglie sotto la 
etichetta di «mitologie indi
viduali ». Qui I'espressione dei 
sentimenti e affidata ad un 
ripiegamento dell'artista in se 
stesso per scoprire o riscopri-
re nella propria memoria pa
role od oggetti scampati al 
diluvio universale: e sono 
spesso oggetti dell'infanzia, 
giochi, lettere, diari, fotogra-
fie, slogan, schizzi e disegni 
di localita perdute. Se ne trae 
la sensazione, sgomenta, di 
trovarsi di fronte al messag
gio affidato dal naufrago ad 
una bottiglia. Ma quel che & 
sconcertante e la quantita di 
naufraghi, la quantita di pae
si dove la gioventii sembra 
aver fatto naufragio e, per 
salvarsi, s'e gettata nella « mi-
tologia individuate» che altro 
non £ che smarrimento o ri-
fiuto di cib che esiste a fuori 
di se». E siccome ogni me-
daglia ha il suo rovescio, chi 
sono i veri naufraghi? Questi 
artisti che si ricercano in se 
stessi o i « valori» ch'essi ri
fiutano? 

Abbiamo tasciato per ulti
ma la pittura o quella che 
pud essere considerata come 
pittura, cioe deposizione pre-
meditata di un segno, di un 
colore, sullo spazio bianco. E 
non parliamo di forme. La 
pittura qui ridotta alia sua 

• espressione piu semplice. Si 
potrebbe parlare di «antipit-
tura» come si & parlato, a 
suo tempo, di « antiromanzo >. 
Riquadri bianchi. piccoli pun-
ti su grandi spazi bianchi, se-
gni appena percettibili a la
pis. tele appena ferite da un 
segno, oppure grandi drappi 
monocromi che scendono e si 
prolungano sul pavimento. 
Questa t la pittura per 
gli americani Jack Berthot e 
Joel Fisher, per i francesi 
Louis Cane e Joel Fremiot, 
per il tedesco Edgar Hof-
schen. per il giavponese Ke-
nii Inumaki, per il cecoslovac-
co Railich, per la messicana 
Edda Renouf. 

II loro denominatore comu
ne t una sorta di rifiuto a ri-
cadere nel peccato di dipinge-
re e nello stesso tempo di 
bisogno di ricominciare dac-
capo, ma partendo dal nulla 
per riscoprire il punto e la , 
asta come in uno stupito 
«apres deluge J>. Ricalcando 
inconsciamente il Montale di 
tanti anni fa, questi giovani 
sembrano dire che non san-
no ancora quello che sono e 
quello che vogliono ma quel
lo che « non sono» e soprat
tutto quello che « non voglio
no ». E tuttavia e con questi 
giovani che bene o mate ri
comincia un discorso sulla pit
tura. Dalle origini. Dal primo 
segno dell'uomo sulla parete 
della caverna. II che esprime, 
tra Valtm, non soltanto il ri
fiuto dell'esperienza passata 
ma un bisogno di purezza e 
di meditazione davanti al mi-
stew della tela ancora vergine 
d'ogni impronta umana. 

Ricerche, esperienze, balbet
tamenti, rifiuti: nel suo insie
me, e fatte le debite eccezio-
m, VOttava Biennale ci pro-
va che la rottura con le tradi-
zioni artisttche. estetiche, e un 
fatto compiuto per la maggior 
parte dei giovani artisti de
gli anni settanta, L'arte « pop * 
i macchinismi di qualche an
no fa sono anch'essi supera-
tu Si riparte su un piede di
verso. Per andare dove? Fuo
ri dei musei o per ricadervi? 

Una mostra e gia una « con-
sacrazione •*. I mercanti sono 
gia pronti a commercializza-
re anche questa anon arte*, 
anche questa «non pittura*. 
La pwva? Trenta gallerie pri
vate, contemporaneamente al~ 
la Biennale, espongono in que
sti giorni le stesse esperien
ze d'altri giovani che alia 
Biennale non hanno trovato 
posto. La capacita di recupe-
m della societa dei consumi 
e tale ch'essa riesce perfino 
a nconsumare* il suo rifiu
to. Non a caso un critico di 
arte francese ha scritto: «II 
serpente artistico finisce sem
pre per mordersi la coda: 

Augusto Pancaldi 
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