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L'opera di Antonino Pagliaro 

Per una scienza 
del linguaggio 

Da una ricerca come quella compiuta dall'insigne 
sfudioso scomparso esce illuminato tutto I'alleggia-
mento di una societa verso i propri mezzi espressivi 

II 6 dicembre, poco prima 
di compiere 76 anni, e mor-
to Antonino Pagliaro. Lin-
guista, filologo, critico lette-
rario, dopo essersi ritirato 
dall'insegnamento universi-
tario aveva continuato nella 
ricerca, curando oltre a 
opere nuove la riedizione di 
alcuni suoi libri abbastanza 
recenti e gia classici come 
La parola e Vimmagine e 
J/ segno vivente; a questa 
attivita restava affiancata 
anche quella di stimolo e di 
appoggio per i giovani ri-
cercatori, di cui si ebbe un 
segno pure con la sua pre-
senza ai lavori del eongres-
so « Problemi dt storia c 
teoria degli studi Unguisti-
ci », della Societa di lingui-
stica italiana, nel giugno 
scorso. 

Pagliaro e stato infatti un 
maestro non solo per l'alto 
livello del suo magistero 
scientifico, ma anche pro-
priamente (e mette conto 
rilevarlo) per essersi preoc-
cupato di formare allievi 
che costituiscono oggi a lo-
ro volta buona parte dei 
quadri docenti della lingui-
stica e della filologia italia
na. Della collaborazione con 
essi a volte e rimasta una 
traccia nelle sue pubblica-
zioni: per esempio, e con 
Walter Belardi che ha scrit-
to l'ottima sintesi Linee di 
storia linguistica dell'Euro-
pa, e con Tullio De Mauro 
La forma linguistica com-
parsa proprio ora (Rizzoli, 
1973), una bella opera che 
pud essere assai utile co
me introduzione, ma 6 an
che qualcosa di piu. 

Questo libro si compone 
di due parti: nella prima 
(La forma linguistica), Pa
gliaro indaga come - dallo 
esercizio stesso delFattivita 
verbale nasca la lingua, 
struttura formale. Nella se-
conda parte (La formalizza-
zione delle scienze linguisti-
che), De Mauro considera 
invece come la linguistica 
si sia trovata di fronte alia 
necessita « di precisare i li-
miti e i modi de l ' proprio 
discorso, di assumere una 
veste rigorosa e formale ». 

E' evidente che le due 
parti sono strettamente le
gate fra loro. Come diceva 
Saussure, la lingua e un si-
sterna « serrato », e la teo
ria deve essere un sistema 
altrettanto serrato che la 
lingua. 

Pagliaro ha vissuto come 
pochi in Italia questo lega-
me tra sistematicita della 
lingua e sistematicita della 
linguistica. £ ' nella pratica 
filologica e comparativa che 
egli ha costruito la sua 
dottrina linguistica genera-
le, e questa, pur con un 
alto grado di elaborazione 
filosofica, corrisponde assai 
bene al lavoro pratico rea-
le del linguista. 

Anche quando, per il sem-
plice fatto di comparire al-
l'inizio degli anni '30, un 
suo importante lavoro (il 
Sommario di linguistica 
arioeuropea) veniva ad in-
serirsi nelFambito della lin
guistica idealistica egemo-
nizzata da Croce, in realta 
questo era da parte di Pa
gliaro solo un omaggio mar-
ginale ad un orientamento 
che in tanto riusciva ad es
sere dominante, in quanto 
rinunciava alia coerenza e 
alia chiarezza. Una lingui
stica propriamente crocia-
na e impossibile (di que
sta contraddizione soffri 
Vossler): fu Gramsci e non 
Croce a guardare con sim-
patia e interesse all'opera 
di Pagliaro. 

Cerchiamo di vedcre il 
perche confrontando per 
esempio un brano di La for-

E' morto 
lo scultore 

Ralph 
Stockpole 

CLERMONT FERRAND, 11 
Lo scullore americano 

Ralph Slackpole 4 morto al-
I'ela di 89 anni a Chauriat, 
nei press! di Clermont Fer-
rand, dove viveva da diver-
si anni. Nafo nell'Oregon, 
Slackpole, considerato in 
America uno dei maestri del
la scultura, aveva partecipa-
to in gloventu alio sviluppo 
dell'arte califomiana a San 
Francisco. Successivamente 
lavorb a Parigi in numerosi 
studi. Nel 1939, per I'esposi-
zione Internationale di San 
Francisco, realizz6 una gran-
de scullura intitolata « Paci-
f ica », che ando distrutta du
rante la gtierra. Pacifista 
convinto, Stackpole partecloo 
ad un progetto per la tra-
•formazione del penitenziario 
di Alcatras in un cenfro cul
tural!. 

ma linguistica di Pagliaro e 
il celebre passo sul linguag
gio dcWIdeologia tedesca. 

Marx ed Engels scrivo-
no: « Fin dall'inizio lo "spi-
rito" porta in se la maledi-
zione di essere "infetto" 
della materia, che si pre-
senta qui sotto forma di 
strati d'aria agitati, di suo-
ni, e insomma di linguag
gio. II linguaggio e antico 
quanto la coscienza, il lin
guaggio c la coscienza rea-
le, pratica, che esiste anche 
per altri uomini e che dun-
que e la sola esistente an
che per me stesso, e il lin
guaggio, come la coscienza, 
sorge soltanto dal bisogno, 
dalla necessita di rapporti 
con altri uomini ». 

Pagliaro dice: « Per dare 
obiettivazione al moto della 
coscienza rendendolo acces
s ible ad altri, il mezzo fo-
nico che fa da tramite fra 
il parlante e chi ascolta co-
stituisce necessita inderoga-
bile. Data la innumerevole 
e, addirittura, incalcolabile 
varieta dei contenuti e, 
quindi, delle conAinicazioni 
possibili, si rende necessa-
ria la mediazione di una 
struttura formale, alia qua
le chi parla e chi ascolta 
possano fare riferimento. 
Ogni forma, in quanto e 
presente alia coscienza del
la comunita di parlanti, non 
pud essere se non un sape-
re comune, cioe un sapere 
attuale che si e formalizzato 
attraverso una prassi collet-
tiva estesa nello spazio e 
nel tempo: poiche una for
ma, come ogni altro dato 
che sia presente nel recin-
to della coscienza indivi-
duale, non e comunicabile 
se non per via sensibile, si 
rende indispensabile che il 
sapere abbia un supporto 
che lo distingua e d ie sia, 
percio, simbolo di quel sa
pere formale (significato) ». 

Sui due punti fondamen-
tali messi avanti da Marx 
ed Engels, l'accordo e net-
to: 1) il carattere necessa-
riamente materiale del se-
gnale fonico (i suoni che 
produciamo per parlare); 
2) il carattere sociale e non 
individuate della classifica-
zione dei contenuti di co
scienza fatta dalla lingua. 

La forza della soluzione 
teorica di Pagliaro (come 
gia di Saussure), sta nel 
fondare proprio su questi 
fatti la necessita di una 
struttura formale della lin
gua. La materialita, storici-
ta e socialita del linguaggio 
non si oppongono, anzi ri-
chiedono l'uso della nozio-
ne di sistema per essere 
compresi nel loro effettivo 
dispiegarsi e funzionare. 

Nella forma linguistica si 
traduce un'attivita indivi-
duale e insieme collettiva, 
poiche nell'atto di comuni-
cazione chi parla realizza il 
sistema e lo adatta ai suoi 
bisogni e ai suoi modi 
espressivi, mentre 1'ascolta-
tore con il suo comprende-
re «verifica che la liberta 
del parlante non e andata 
oltre quella consentita dal
la funzionalita del sistema >. 

II sapere generico di cui 
il segno e portatore, cioe il 
suo significato, e costituito 
in modo diverso nelle va-
rie comunita storiche: uno 
dei legami piu saldi (e me-
no avvertiti dai parlanti) 
tra lingua e cultura e il 
modo in cui si trovann di-
sposti e suddivisi tra i di-
versi significati di una lin
gua tutti i sensi possibili, 
come sono preformati dalla 
cultura, dall'idcologia di 
una data societa. II senso 
e un'unita sia linguistica 
che culturalc e questo ha 
provocato fino a tempi rc-
centissimi una forte reti-
cenza da parte dei linguisti 
ad impegnarsi nella seman-
tica. 

Anche a questo riguardo 
l'atteggiamento di Pagliaro 
e stato diverso: praticando 
effettivamente la critica se-
mantica (i cui frutti sono 
in parte raccolti nei bei vo-
lumi di Saggi di critica se-
mantica), per risolvere pro
blemi d'interpretazione e 
critica tcstuale egli rcstau-
rava, per dir cosi, il deli-
cato meccanismo linguistico 
che riportando un . senso 
sotto un dato significato lo 
rende trasmissibile. e lo ri-
mettcva in funzione ancora 
una volta sotto gli occhi del 
leltore, anche se si tratta-
va di lingue < mortc », fino 
a produrre l'interpretazione 
corretta. 

Da simili studi non e una 
sola parola che esce illumi-
nata, ma tutto l'atteggia
mento di una societa nei 
confronti dei mezzi espres
sivi di cui dispone, cioe uno 
dei problemi piu delicati e 
insieme piu interessanti 
nella storia della cultura, in 
cui si vede chiaramente co
me sia difficile ma anche 
necessario e fruttucso il ri-
gore della teoria. 

Daniele Gambarara 

La mostra allestita alia Galleria d'Arte modern a a Roma 

LA FEBBRILE OFFVCINA DEI CUBISTI 
Novantuno pitture, sculture, collages e disegni dei maggiori rappresentanti della grande rivoluzione artistica del 
Novecento - Un momento creativo che ha liberato nuovi punti di vista sul mondo, una componente vitale della cul
tura moderna - La grande forza di provocazione di opere che rinsaldano la coscienza e la volonta del cambiamento 

Georges Braque: « Clarinetto, ventaglio e grappolo d'uva a (par)icotare) 

Dibattito sulle prospettive dei laboratori di Frascati 

IL FUTURO DELLA RICERCA 
Necessita di opporsi positivamenfe ad una proposfa di risfrulturazione che colpirebbe le conquisfe dei 
lavorafori - La posizione dei sindacati: rivalutare e riorienfare nei tempi medi Kattivita del Centro CNEN, 
finalizzandola alia ricerca fondamentale, di base e avanzata nel settore delle nuove fonfi di energia 

Un'interessante esperienza 
politica e stndacale si sta svi-
luppando tra i lavoraton del
la ricerca di uno dei maggio
ri Centri del Comitato Nazio-
nale per I'Energia Nucleare 
(CNEN), quello di Frascati, 
attraverso il dibattito sui pro-
grammt e sul futuro dei la
boratori e, piu in generate, 
sulle scelte di politico della 
ricerca scienti/tca nel nostra 
Paese, in stretta connessione 
con le rivendicaziom di rtnno-
vamento portate avanti dal 
movimento dei lavoraton. Jl 
dibattito — che parte dal bas
so, ancorato alia necessita di 
opporsi positivamente ad una 
proposta di ristrutturazione 
del Centro che colpirebbe le 
conquiste dei lavoraton — si 
sta avviando a dare frutti po-
littcamente positivi. Paralle-
lamenle, si sono svolte as-
semblee dei ricercatort che 
hanno elaborato interessanti 
proposle sulle attivita future 
del Centro. brucrando cosl. 
esperienze individualisticfie 6 
di corporazwne e maturando 
la necessita del confronto e 
del dialogo. se non ancora del-
I'inizialwa comune, con t sin
dacati confederali cui aderi-
sce la maggior parte dei la
voraton. 

A questo significattvo cam
biamento ha indubbiamente 
contnbuilo I'elaboraztone di 
una piu matura e complessi-
ca inizialiva da parte dei Sin
dacati CGILrClSL-UIL degli 
enti pubblici di ricerca, che 
— seppure con comprensibill 
difficolta. — fanno avamare 
unitariamente proposle positi
ve, coerenti con la slrategia 
di un diverso sviluppo econo-
mico, sociale e culturale in
dicate dalle Confederazioni, su 
di un terreno, quale e quello 
della politica della ricerca 
scientifica, oslacolato dalla 
politica del Governo e minato 
dai particolansmi e dalle ba-
ronie. 

Sotto la direzione scientifi
ca dell'Istituto Nazionale dt 
Ftsica Nucleare flNFN/. i La
boratori Nazionali di Frascati 
(LNF) — che rappresentano 
la maggior parte del Centro 
scientifico del CNEN di Fra
scati — hanno svolto con but*-
ni risullali prevalentemente 
attivita di ricerca nel campo 
della fisica delle particelie 
elementart, soprattutto per 
mezzo di grosse installaziom 
(gli acceleratori Sincrotrone, 
Adone e Linac). Nel contem-
po si sono sviluppate anche 
competenze tecnologiche di 
base nel campo della fisica 
generate ffluidi. vuoto spinto. 
superconduttivita, ecc) e del
la fisica nucleare. 

Ultimamente 1'INFN hn 
avanzato la proposta (resa 
possible dalla legge dt ri
strutturazione del CNEN. che 
il nostra partita ha energica-
mente contrastato anche per 
questo aspetto) di passare da 
un regime di direzione scien-
tifica e di uttlizzaztone dei la-
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boratori, qual e quello attua
le. al regime di proprieta del 
ben} patrimoniali mantenendo 
il personate alle dipendenze 
del CNEN agti effetti giuridici 
ed economici, e ponendolo in
vece alle dipendenze opera
tive e programmatiche del-
I'INFN. 

L'opposizione dei lavoratori 
a questa operazione e gene-
rale ed e stata espressa uni
tariamente dai Sindacati Ri
cerca CG1L-CISL-VIL. Prese 
di posizione negative si sono 
avute anche da parte del PSI 
e del nostro partito. Infatti 
non e ammissibile che i lavo
ratori dei LNF siano posii in 
una situazione di appalto. II 
vero nodo qui e il rapporto 
di lavoro unico per tutto il 
settore pubblico delta ricerca 
per il quale si battono i la
voratori. Sul futuro dei labo
ratori di Frascati. i sindaca
ti chiedono valutazioni e deci-
sioni politiche (cui essi vo-
gliono contribute), basate 
sull'esame dei programmi ed 
inquadrate dagli orientamenti 
generali per un coerente svi
luppo della ricerca scientifica 
nel nostro Paese ed in esso 
per U ruolo degli enti pubbli
ci, in rapporto all'Universita, 
alle Pailecipazioni Statali, ai 
privati. Le sedi politiche isti-
luzionali per decidere esislono 
ed ogni operazione al di fuori 
del loro controllo avrebbe il 
significato di una sparttzione 
di potere che non pud essere 
avallata. 

II « Super 
Adone » 

Constatazione comune del 
dibattito e che nel giro di al
cuni anni le attivita di avan-
guardia di fisica delle parti
celie elementart, che si limi-
tassero a sfruttare le ettuali 
possibilita offerte dagli acce
leratori di particelie, sareb-
bero deslinale ad esaurirsi e 
che, d'altra parte, un grosso 
centro dt ricerca ha bisogno dt 
una finalizzazione di fondo, at-
torno alia quale far gravita-
re e far crescere tutte le ol
tre molteplici attivita di ri
cerca, evitando comunque la 
dispersione del palnmonxo 
culturale esistente ed il >uo 
deterioramento scientifico, e 
garantendo VutUizzazione qua-
Uficata e continua di tutto il 
personate. 

La proposta programmatl-
co dell'INFN — tesa evidei-
temenle a rafforzare la n-
chiesta di trasferimento dei 
beni patrimoniali — e dt ac-
centuare la specializzazione 
dei laboratori nel settore del
le alte energie, costruenda a 
Frascati un acceleratoregi-
gante, il Super Adone, Questa 
proposta deve essere verifica-
ta sia sulla base delle •>tve 
discussioni in corso tra t ri-

cercatori sulle linee di svilup
po della fisica delle alte ener
gie e sulla necessita o meno 
di proseguire lungo la linea 
del gigantismo degli accele
ratori. sia in relazione aali 
impegni per collaborazioni in-
ternazionali, notevolmente in-
crementdti dopo la decisione 
dell'Italia di partecipare alia 
costruzione a Ginevra del Su-

perProtoSincrotrone (SPS) del 
CERN. 

Questa proposta del Super-
Adone, che sicuramente im-
pegnera anche gli organi po-
litici responsabili prima di 
una decisione, non pub co
munque subordinare il futuro 
dei laboratori di Frascati. 
Ogni ritardo nella decisione, 
infatti, da una parte rischia 
di dare corpo alia deleteria 
tendenza degli organi direlti-
vi del CNEN a congelare t 
programmi del Centro di Fra
scati. e dall'altra fa insorge-
re seri dubbi sulla stessa fat-
tibilita tecnica dell'accelera-
tore vnelVarea di Frascati*. 
m quanto un inserimento n-

. tardalo dell'iniziativa nell'am-
bito della competitivita scien
tifica inlernazionale richiede-
rebbe uno strumento di dt-
mensioni maggiori. 

Una tale prospettiva e tal-
mente presente agli stessi di-
rigenti dell'INFN che. in sot-
tordine. ma nei fatti semjjre 
piu insistentemente, si avanza 
la proposta di finalizzare i la
boratori alle attivita di servi-
zio in appoggio al SuperPro-
toSincrotone di Ginevra. pro
posta che va fermamente re-
spinta. sia perche dequalifi-
cherebbe grossa parte deWot-
tuale livello oVimpegno -lei ri-
cercatori. sia perche, aprireb-
be difficolta al lavoro di -nol-
te delle Sezioni dell'INFN. gia 
impegnate nella collaborazio
ne inlernazionale. 
- Per queste ragioni i Sinda
cati della Ricerca fanno la 
proposta di rivalutare e rio-
rientare nei tempi medi Vat-
tivita del Centro CNEN di 
Frascati, finalizzandola alia 
ricerca fondamentale, di ba
se ed avanzata nel settore 
delle nuove fonti di energia. 
Gia oggi, peraltro, una parte 
cospicua delle attivita del 
Centro & rivolta alio studio 
delle nuove fonti di energia 
(cohversione direlta MHD, fu-
sione controllata). Contraria-
mente a quanto ha afferma-
to nella sua intervista al no
stro giornale del 29 novem-
bre il Presidente dell'INFN. 
prof. Villi, not pensiamo che 
questa sia una proposta re-
sponsabile e positiva e che 
sia compito di chi dovra diri-
gere i laboratori di portare a 
realizzazione questa linea. 

Tale proposta pone inoltre 
in maggior evidenza la con
tinua mancanza di una valida 
politica del CNEN e del vari 
governt nel settore dell'ener-
gia e della diversificazione 

•delle fnnti, anche per avere 
strozzato determinate linee di 

Itrt?, 

W aperta fino al 13 gennalo, 
alia Oalleria Nazionale d'Arte 
Moderna di Roma, la mostra 
«II cubismo» che e l'edizio-
ne italiana, assai sfoltita e 
con piccole aggiunte, della 
recente mostra «Les Cubl-
stes» allestita al Musee d'Art 
Modeme de la Vllle de Pa
ris. Sono 91 pitture, sculture, 
collages e disegni di Pablo 
Picasso, Georges Braques, 
Marie Blanchard, Robert De-
launay. Andr6 Derain, Ray
mond Duchamp-Villon, Serge 
Perat, Albert Glelzes, Juan 
Gris, Auguste Herbin, Roger 
de La Presnaye, Marie Lau-
renoin, Henri Laurens, Henri 
Le Pauconnier, Fernand Le-
ger, Andr6 Lhote, Jacques 
Llpchitz, Louis Marcoussis, 
Jean Metzinger, Emilio Petto-
ruti, Diego Rivera, Gino Se-
verini, George Valmier, Jac
ques Villon e gli original! cu* 
bisti cecoslovacchi del « Grup-
po degli Otto»: Emil Pilla, 
Otto Gutfreund, Alice Halicka, 
Bohumil Kublsta e Antoine 
Prochazka. 

Nel catalogo sono brevi 
soritti di Palma Bucarelli e 
Jacques Lassaigne. Giusto mi 
sembra l'invito che fa la Bu
carelli a vedere questi quadri 
dal punto di vista di una cul
tura vivente e per un riesa-
me critico del cubismo (si In-
vita a studiare la relazione 
cubismo-strutturalismo). Las
saigne. invece. si limita a una 
banale esposizione cronologi-
ca. Le opere provengono da 
collezioni pubbliche e priva
te di Praga. Parigi, Caracas, 
Marsiglia, Bordeaux, Roma e 
del Belgio. 

Le opare prestate dalla Na-
rodnl Galerie di Praga sono 
tutte importanti, I Picasso 
splendidi: queste opere furo-
no raccolte, negli anni d'oro 
del cubismo, dal dottor Vin
cent Kramar che conobbe il 
mercante H. D. Kahnweiler 
e, dal 1910 al 1913, frequento 
i cubisti e ccnobbe anche i 
poeti Apollinaire e Max Jacob. 

Quando Kramar arrivo a 
Parigi, il mercante piu in vi
sta era Ambroise Vollard, il 
quale aveva gia largamente 
imposto sul mercato le ope
re di Cezanne e aveva alle-
stito la prima mostra di Pi
casso. nel 1901. Ma il grande 
mercante del cubismo diven-
ne il giovane Kahnweiler ar-
rivato da Londra. Lo sviluppo 
del mercato delle opere cubi-
ste fu importante per lo svi
luppo abbastanza sereno del
la ricerca e per la costltuzio-
ne di fondamentali collezio
ni. Qui, quelle costituite per 
l'iniziativa del praghese Kra
mar (in particolare opere di 
Picasso) e del parigino Girar-
din (un po' tutti i cubisti) 
nonche del venezuelano Val-
lenilla Echeverrla reggono da 
sole una mostra. 

La mostra di Roma e un 
buon approccio al cubismo 
degli anni fondamentali 1907-
1914; alia conoscenza anche 
deirassimilazione che il cubi
smo lece di artlsti di ogni 
parte d*Europa e della sua 
espansione, quasi professorate 
e comunque senza piu mor-
dente conoscitivo e oggettivo, 
per tutti gli anni venti. 

Ma non e. questa mostra, 
la mostra storica del cubismo 
che si vorrebbe: per organiz-
zarla, oggi, ci vogliono ingen-
ti mezzi economici e bisogna 
spostare le opere dalle piu 
grandi e gelose collezioni del 
mondo. Nelle collezioni italia-
ne non e'e quasi niente e una 
mostra come questa alia fine 
e anch'essa preziosa. Purtrop-
po il catalogo e frettoloso e 
fiacco. E* fondamentale co
munque vedere o rivedere 
questi quadri. Esiste una let-
teratura sterminata sul cubi
smo e sull'espansione del cu
bismo, ma nessun libro pud 
sostituire la visione diretta 
dei quadri se si vuol capire 
concretamente il modo di da
re forma della rivoluzione cu-
bista tra il 1907 e il 1914. 

Ci sono poi i cataloghi di 
innumerevoli esposizioni. una 
piu importante dell*altra: e 
gli scritti dei poeti. dei let-
terati. I cubisti ebbero assai 
presto i loro libri: A. Glei-
zes e J. Metzinger, «Du cubi
smo* (1912); A. Salmon, a La 
Jeune Peinture Francaise» 
(1912); G. Apollinaire. «Les 
Peintres Cubistesn (1913); G. 
Apollinaire, «L'esprit nou-
veau et les poetess (1918); 
Ozenfant e Jeanneret. « Apres 
le Cubisme» (1918); A. Glei-
zes. «Du CubLsme et des mo-
yens de le comprendreu, 
(1920); M. Raynal, «Juan 
Gris» (1920); Gino Severini, 
«Du Cubisme au Classici-
sme» (1921); A. Gleizes, 
«Tradition et Cubisme» 
(1927). 

Ci sono poi tanti altri sent-
ti, polemic! e no, su rela-
zioni e precedenze tra cubi
smo e futurismo italiano. 
Altri scritti ancora sulTin-
fluenza del cubismo su altre 
ricerche d'avanguardia sia 
oggettive sia astratte in Eu-
ropa, su pittura. scultura, 
teatro, balletto, architettura, 
design. 

Nella mostra di Roma man-
cano artist! che ebbero mo
ment! cubisti come Marcel 
Duchamp. Francis Pioabia, 
Piet Mondrian, Marc Chagall, 
Casimir Malevic, Paul Klee, 
Franz Marc, August Macke, 
George Grosz, Kurt Schwit-
ters nonch6 1 cubisti cezan-
niani russi Falk, Koncialovski, 
Mashkov, Lentulov e altri. 

D visitatore, che si doveva 
aiutare con una slstemazione 
piu didattica della mostra, si 
trova subito davanti alle ope
re di Braque e Picasso. II cu
bismo (il termine fu usato 
per primo da un critico del 
tempo che parld, In senso di-
spreglativo, di « cubi» e « biz-
zarie cublchen) nel suo av-
vio essenziale, nacque dall'ln-
contro di Picasso e Braque, 
nel 1907 (Picasso aveva anco
ra sul cavalletto «Les De
moiselles d'Avlgnon). Tra II 
1907 e il 1914. k critica, per 
sottolineare lo sviluppo della 
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ricerca che erano attive nel 
Centro di Frascati (come i 
laser di potenza per ta fu
sion*) e che vengono invece 
sviluppate nei Paesi scienlifi-
camente avanzati, col risulta-
to di appesantire la nostra 
subordinazione agli Stall Uni-
ti. E se questo processo pub 
e deve investire anche il set-
tore dei reattori provati, a 
maggior ragione esso deve 
concretarsi nel campo dei 
reattori avanzati e veloci e 
delle nuove fonti di energia. 

I rapporti 
con l'Universita 

Collocandosi in questa pio 
spettiva, la proposta unitaria 
dei Sindacati della Ricerca. di 
riorientare Vattivita del Cen
tro di Frascati mette al tempo 
stesso in chiara evidenza la 
a opposizione a qualunque pro-
gramma di conversione... die 
non poggi su scelte itolitwhe 
e programmatiche previse e 
che non tenga in considera-
zione in modo preminente il 
mantenimento,e lo sviluppo 
dell'alta qualificazione icg-
giunla dai laboratori, del pa-
trimonio culturale e scientifi
co acquistto e dei - rapporti 
con l'Universita» anche at
traverso il pieno sfrultamen-
to e potenziamento dei mezzi 
strumentali esistenti ed vn lo
ro uso piu multiforme. E" im
portante infatti che tl CNEN 
— come del resto tutti gli en
ti pubblici di ricerca — man-
tenga, rafforzi ed istituziona-
lizzi Vinterscambio con VLni-
versita e che VINFN -xtntinui 
ad essere utente degli impian-
ti del CNEN per I'ulteriore 
sviluppo delle attivita di fisi
ca nucleare fondamentale. 

II movimento dei lavorato
ri nel nostro Paese e suffi-
cientemente maluro e forte 
per poter respingere le tenta-
zioni dl nullismo culturale ed 
i suggerimenti che da esso 
provengono di cancellare la 
ricerca fondamentale. Baste-
rebbe a dimostrarlo l'iniziati
va .per la scuola. Certo. vi 
sono settori in cui Velabora-
zione e l'iniziativa sono anco
ra carenti e vanno quindi sol-
lecitate. In particolare occor-
rera aprire un dibattito, co-
minciando dai lavoratori del
l'INFN, per verificare le scel
te programmatiche ed istitu-
zionali che garantisoano a 
questo ente di ricerca fonda
mentale una presenza attiva 
entro gli orientamenti gene
rali per il settore, soprattut
to dopo che I'approvazione dei 
provvedimenti per l'Universita 
ha creato nell'INFN seri mo-
tivi di preoccupazione ed ha 
reso urgente ta definizlone di 
stabili e chiarl rapporti tra 
enti di ricerca ed University. 

ricerca cubista, ha distlnto 
schematicamente tre periodi: 
cezarmiano, analitico e sinte-
tico. Molte tele che Braque e 
Picasso consegnavano fresche 
dl colore a Kahnwelller furo-
no firmate e datate in un se-
condo momento. Mancano 
qui certe opere fondamentali 
del 1908-1909: i paesaggi di-
pinti da Braque alTEstaque e 
alia Roche-Guyon e quelll di-
plntl da Picasso della Rue-de-
Bols e di Horta de Ebro. Nel 
1910-1912, con una straordina-
rla serie di pitture, Picasso e 
Braque realizzano tutte le va-
riazioni possibili della loro 
idea rivoluzionaria di forma 
e spazio pittorico, con gran
diose sottolineature sia dei 
valori oggettuali sia di quelll 
spaziali. 

Moltlssimi sono 1 quadri dl 
piccole dimensioni; ma sem-
brano topografie di metropoli 
(quanto deve l'architettura 
moderna a questi quadri!). II 
soggetto semplice e quotidia-

no, molto laico molto paesag-
gio cezarmiano e molto natu. 
ra morta come si us6 nel 
Selcento e Settecento reali» 
sta europeo, prima ancora che 
nei reallsti e Impressionisfcl 
francesi fino a Cezanne, e 
sempre al minimo: 11 mondo 
dell'immaginazione e la sua 
tecnica, invece, al massimo; 
le cose piii banali e «volgtt-
r i» sono restitulte con sem
pre nuovl punti di vista a una 
vita potente e un mondo stan-
co e inerte di forme genera
te da un morto modo di ve
dere viene spazzato via. Sol
tanto certi quadri coevi futu-
risti di Boccioni e metaflsicl 
di Giorgio De Chirico sono * 
questi livelli. La pittura ri-
conquista una superiore qua
nta, unita, la semplicita; 
l'oggettivita piu violenta sd 
unisce a una potente astra-
zione mentre la tecnica del 
costruire l'immagine dlventa 
una struttura esibita, clamo-
rosamente portante. 

Citta e macchine 
Nel 1912, sono anche trova-

te le tecniche cubiste del col
lage e del papier colli. Sem
pre nel 1912, si unisce a Pi
casso e Braque Juan Gris, gia 
cubista dall'll, e il suo appor-
to e fondamentale anche se 
nella mostra risulta poco. 
Piu indipendente fu l'apporto 
al cubismo sia di Fernand 
Leger sia di Robert Delau-
nay: il primo con le «batta-
glie di volumi» dei quadri del 
1909-1911 e col prepotente for-
marsi delle prime immagini 
urbane e di macchine; il se-
condo con i paesaggi urbani 
costruiti dl arcobalenl di luci 
e con le sensuali « slnfonie co-
loraten oltre il cubismo, «or-
fiche». Piu che Cezanne ebbe 
influenza su Delaunay, Seu-
rat, stimato pero da tutti I 
cubisti. Stimato e amato. per 
la qualita germlnale e priml-
tiva delle sue Immagini fu il 
doganiere Rousseau e Gua-
guln in quanto rivelatore del
l'arte del primitivi. 

Ma senza la scoperta della 
scultura negra, sin dal 1908-
1907; e senza rassimilazione 
volumetrica che ne fecero Pi
casso e Braque, sia la volu-
metria di Cezanne sia 1'orga-
nizzazione della vibrazione 
cosmica della luce di Seurat 
non avrebbe costituito dei 
precedent! cosl vitali per il 
cubismo. 

E* stato detto che il cubi
smo e stata la piu radicale e 
completa rivoluzione artistica 
dopo quella del Rinascimen-
to. E* discutibile; ma e certo 
che questo nuovo modo di ve
dere, scoprendo e assumendo 
una piu ricca antropologia 
nella ricerca, ha messo in mo
to infiniti punti di vista sugli 

oggetti, ha rimescolato seco-
11 di cultura figurativa. ha 
rinsanguato la senabilita, 
idee e potere slntetico della 
cultura artistica occidental, 
ha messo in crisi salvatrice 
tutto un mondo di cristalllz-
zazioni e di spessori dl con-
servazione che proprio sull'on-
tropocentrismo rinascl mental* 
si erano accumulati spaccian-
do sempre piii spesso, in no-
me della bellezza figurativa, 
le piu grosse e oppressive 
menzogne sull'uomo e sulla 
sua centralita nello spazio 
moderno: risultato, una so-
stanziale immobility della rt-
cerca. 
v Dal grembo del cubismo 
uscirono anche molti pittorl 
accademici, in sostanza del 
mederni conservator'! — si 
veda qui la linea esemplifl-
cata dai brutti quadri di Glei
zes e Lhote — preoccupati dl 
colmare tutti i vuoti e le con-
traddlzioni dell'arte figurativa 
d'avanguardia tra Cezanne e 
il cubismo. 

Del cubismo, Invece, hamo 
contato la rottura rivoluziona
ria e le possibilita di nuove 
analisi e sintesi sulFoggettivi-
ta concreta • del mondo che 
pittori come Braque, Picasso, 
Gris, Leger, Villon, ecc. sep-
pero attivare. La continuita 
del cubismo, di un cubismo 
vivente, non sta nella siste-
mazione professorale e tanto-
meno in quella del mercato 
ma. anche a distanza dl de-
cenni e nelle situazioni am-
bientali e artistiche le piu di
verse, nel suo offrirsi come 
metodo di una rottura rivela-
trice e che pub consentire 
un'altra presa sulla realta e 
un altro ordine oggettivo. 

La sintesi di un conflitto 
Ncn a caso, ovunque gli ar-

tisti moderoi hanno provato 
insofferenze del mondo e di 
tante fossilizzate slstemazioni 
tanto dell'oggettivita quanto 
del punto di vista sugli og
getti, allora si e presentata 
la necessita di essere cubisti. 
La rivoluzione cubista, nel 
suo momento creativo, nei 
suoi artist!, nelle sue opere 
essenziali, col suo riscatto 
della forma e della tecnica, 
e di quelle rivoluzioni arti
stiche che agiscono nel pro-
fondo e per piu generazioni; 
anche se i facili imitatori e 
volgarizzatori pasticciano e 
confondono' daccapo cose e 
punto di vista. 

L'i s t e r i s m o consumistico 
estetico farebbe • dire che il 
cubismo e una magnifica co-
sa da museo superata da co
se nuove, nuovissime. C'e un 
cubismo da museo, un cubi
smo di gusto da buon salotto; 
ma c'e un cubismo selvaggio. 
scardinatore e liberatore di 
nuovi punti di vista sul mon
do che e una componente vi
vente dell'intelligenza rivolu
zionaria contemporanea; che 
usa mezzi poveri ma esalta 
rimmaginazione, la scoperta, 
la ricchezza del mondo dello 
uomo, la qualita Iiberatrice 
della violenza storica di certi 
urti, di certi incontri dell'oc-
chio rinnovato dal pensiero 
con gli oggetti nello spazio 
dell'esperienza. 

I quadri che contano, in 
questa mostra di Roma, sono 
commoventi. hanno ancora 
grande forza di provocazione 
sui sensi e sui pensieri. Con
tro i molti teoTici della sfidu-
cia e della morte, rirmovaoo 
e rinsaldano la coscienza e la 

volonta del cambiamento: 
mettcoo in chiaro, altresl, che 
1'immaginazione artistica e 
storicamente giovane e il suo 
potere sulla realta ancora 
sterminato. 

Guardate bene questi qua
dri, assolutamente poveri e 
grand iosi di Picasso, Braque e 
Leger: la costruzione e la sin
tesi di un conflitto, di un at-
trito e 1'immagine non e mai 
pacifica; rimmaginazione, sen
si e pensieri, si esalta men
tre dispiega visivamente la 
ricchezza del piu semplice og-
getto e, alio stesso tempo, dl-
chiara, con una sorta di sel-
vaggia gioia laica, che si pu6 
e si deve camblare rassetto 
degli oggetti e che il pro
cesso del cambiamento svela 
un'altra realta del mondo. 

In questo senso i piccoH 
quadri di Picasso e Braque, 
quelli in ocra, grigio, bianco, 
terra, verde e nero sono stu-
pefacenti: sembrano immensl 
cantieri, officine dell'immagi
nazione: i colori sono quelll 
della terra mediterranea, del
la citta mediterranea che h* 
subito uno scavo. un ribaltA-
mento di strati, un nuovo as-
sestamento, una rimessa In 
gioco delle cose che contano. 
Tutto ci6. nel Leger dei «D1-
schi», dell'a Uomo - con ]» 
pipa » e del a Candeliere i>. si 
combina con il potere delle 
macchine ma senza cedent 
sul potere dell'immaginazio
ne pittorica; attualizzando, ml 
sembra. quel qualcosa di an
tico mediterraneo che e nel 
cubismo dei moderni, di Pi
casso, Gris e Braque. 
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