
Situazione e prospettive di una scienza 

La biologia 
fondamentale 

Anche in questo campo fe necessario che la ricerca riceva un potente 
impulso - L'acquisizione di nuove conoscenze ft una delle condizioni 
per superare i limiti oggi frapposfi alio sviluppo delle forze produttive 

Possiamo datare dall'ultl-
mo conflitto mondiale l'ini-
zio di un pcriodo nuovo nel 
campo delle scienze natura-
li, caratterizzato da una 
espansione senza preceden-
ti e dalla nascita di nuove 
scienze, tra cui la biologia 
molecolare che progressi-
vamente ha assunto un ruo-
lo di avanguardia nel cam
po della ricerca pura. Fisi-
ci, chimici, specialisli in 
molti diversi settori della 
ricerca fondamentale hanno 
concentrato i loro interessi 
sulla biologia, concorrendo 
a determinare un primato 
intellettuale che essa non 
aveva mai conosciuto nel 
passato, neanche aU'epoca 
di Darwin e di Pasteur. 

Conviene esaminare, sia 
pure brevemente, le origini 
di questo eccezionale svilup
po della biologia, perche mi 
sembra che esso, tanto bie-
ve e rapido da comprendere 
il lavoro di una o due sole 
generazioni, ci offra una op
portunity unica di eviden-
ziare le radici intellettuali 
e materiali del progresso 
scientifico e di scorgere con 
sufficiente chiarezza il suo 
futuro. 

Le origini di questo svi
luppo della biologia sono 
inevitabilmente complesse e 
possono essere ricercate 
nella confluenza, in un ri-
stretto periodo di tempo, di 
una maturazione dottrina-
ria, di importanti scoperte 
tecniche e di eccezionali in
teressi materiali della so
cieta. 

Negli anni Irenta si era 
compiuto l'edificio teorico 
della genetica, che, sebbene 
fondato su evidenze di ca-
rattere soprattutto formale 
(analisi statistica di incroci 
di varie specie di animali e 
di piante), aveva chiaramen-
te definito il gene come 
l'« atomo » dell'eredita e lo 
aveva - indicato come l'ob-
biettivo di ricerche di nuo-
co tipo, dirette ad una sua 
individuazione fisico-chinii-
ca. Si tratta di uno svilup
po conoscitivo in qualche 
modo simile a quello che, 
neH'Ottocento, aveva carat
terizzato la nascita della chi-
mica e della fisica moderne, 
in cui l'esistenza degli ato-
mi, dedotta dalle leggi sem-
plici delle combinazioni 
chimiche, era stato il punto 
di partenza per dare una 
realta fisico-chimica alle in-
tuizioni della filosofia greca. 

Era inoltre maturata l'idea 
che, nella loro estrema sem-
plicita, i microbi, e soprat
tutto i virus, potessero for-
nire un materiale sperimen-
tale di fondamentale impor-
tanza per la identificazione 
chimica del gene e per ag-
gredire lo studio del suo 
funzionamento. Infine la 
biochimica aveva verificato 
la generate parentela degli 
esseri viventi, microbi in-
clusi, rivelando, al di sotto 
della apparente varieta dei 
fenomeni vitali, la somiglian-
za della composizione chi
mica e dei meccanismi di 
rifornimento energetico; an-
zi, in questo campo, i micro
bi si erano rivelati come il 
modello sperimentale piu 
semplice per la comprensio-
ne di fondamentali processi 
vitali e cio contribui certa-
mente a far convergere 3u 
di essi l'interesse di una 
nuova generazione di ricer-
catori. 

Lo scoppio della scconda 
guerra mondiale costitui un 
awenimento determinante 
per lo sviluppo scientifico. 
In quella guerra, come mai 
era. awenuto in passato, il 
primato delle scienze di ba
se e della tecnologia si e 
imposto a grandi nazioni im-
pegnate in una competizio-
ne mortale. Al tempo stes
so, le vicende della guerra 
determinarono la paralisi o 
il crollo di molte istituzioni 
scieptifiche tradizionali e 
spirisero molti giovani 
scienziati, rifugiati soprat
tutto negli Stati Uniti, a 
cambiare mentalita, a non 
preoccuparsi troppo della si-
stemazione accademica e a 
perseguire il successo scien
tifico nell'ambito di una ric-
ca" societa industriale che 
dava fondo alle sue risorsc 
e 6he offriva in ogni campo 
spazi inconsueti. -

La fisica e la chimica, in-
tanto, fomivano le basi di 
nuovi sviluppi tecnologici 
nel campo dcH'analisi di 
strutture complesse; la mi-
croscopia elettronica, l'ul-
tracentrifugazione analitica, 
la cromatografia ed infine 
la disponibilita di raffinate 
« potenti sorgenti radioatti-
ve e poi degli isotopi ra-
dioattivi permettevano di 
porre su basi nuove lo stu
dio delle grandi molecole 
organiche su cui si fondano 
1 piu importanti processi 
chimici degli organismi vi
venti, come la trasmissione 
ereditaria e la sintesi delle 
nacrotnolecole. Al tempo 
itesso, la scoperta, la pro-
efrzione massiva e la utiliz-
tazione clinica degli antibio

tic! dettero un nuovo volto al 
la microbiologia ed ancor 
piu altrassero alio studio dei 
microbi gli interessi dei ri-
cercatori e quelli di una 
nuova industria farmaceuti-
ca, non piu artigiana, forni-
ta di grandi capitali e di 
nuove tecnologic. 

Per concludere • questo 
pur incompleto e troppo ra
pido esame delle radici ma
teriali ed intellettuali della 
biologia fondamentale biso-
gna aggiungere che alia 
identificazione ed alio stu
dio diretto del materiale ge-
netico spingeva la nuova 
grande tecnologia fondata 
sull'energia atomica, con i 
suoi misteriosi e paurosi ef-
fetti genetici, che minaccia-
no non soltanto la vita di 
grandi masse umane, ma il 
futuro stesso della specie. 
Una frazione non trascura-
bile degli investimenti fatti 
nel campo delPenergia ato
mica furono devoluti alio 
studio della biologia di ba
se, fornendo alia ricerca pu
ra condizioni eccezionali 
per sviluppi conoscitivi, sen
za la necessita di concrete 
ed immediate applicazioni 
pratiche, salvo la possibility 
di stabilire su basi oggettive 
i livelli massimi di radioat-
tivita sopportabili dall'uo-
mo, dagli animali e dalle 
piante. 

Non vi e dunque da sor-
prendersi se da questo con-
fluire di interessi la biolo
gia ha fatto un balzo quali
tative ed ha raggiunto mete 
un tempo considerate qua
si al limite dell'utopia. II 
gene, questo atomo dell'ere
dita, e stato identificato, pu-
rificato, analizzato, studiato 
nella sua intima struttura, 
sintetizzato artificialmente, 
manipolato chimicamente, 
decifrato nel suo funziona
mento e da queste conoscen
ze e emerso un quadro chia-
ro delle sintesi macromole-
colari che determinano il 
funzionamento di ogni or-
ganismo vivente. 

Possiamo datare i l ' com-
pletamento di questo Impo-
nente edificio teorico e spe
rimentale a quattro o cin
que anni fa; da altera si e 
concluso l'arco di uno svi
luppo marcato dai riconosci-
menti pubblici, dai premi 
Nobel e dalla conquista del
le piii alte posizioni acca-
demiche della generazione 
che ne e stata protagonista. 

La conclusione di questo 
periodo coincide con una 
crisi generate della cultura 
scientifica, provocata dai 
cambiamenti politici ed eco-
nomici che hanno accompa-
gnato l'impetuoso sviluppo 
delle forze produttive e dal
la profonda patologia socia-
le che deriva dalla natura 
capitalistica ed antiumana 
della struttura produttiva 
di tanta parte della nostra 
civilta. Sarebbe errato tut-
tavia attribuire l'attuale si
tuazione di stallo, per non 
dire di paralisi, a cui la. 
biologia fondamentale e 
pervenuta soltanto a questi 
motivi di ordine sociale. In 
realta la ricerca biologica 
ha esplorato quasi tutto il 
mondo dei fenomeni che so
no entrati nell'ambito di os-
servazione delle sue elabo-
razioni teoriche e dei suoi 
metodi sperimentali; un ul-
teriore progresso puo awe-
nire solo con un grande 
cambiamento qualitative 
con Paggressione, per cosi 
dire, di un nuovo livello 
dialettico di complessita 
strutturale e fisiologica. 

In fondo lo sviluppo del
la biologia molecolare puo 
essere interpretato come 
Pac-vuisita capacita di esplo-
rare un superiore livello di 
complessita fisica, rispetto a 
quello delle semplici mole-
cole della chimica organica 
e della biochimica classica. 
La * comprensione della 
struttura, delle funzioni e 
delle modalita di biosintesi 
delle proteine e degli acidi 
nucleici ha richiesto, come 
abbiamo visto, una eccezio
nale confluenza di progrcs-
si intellettuali e di situazio-
ni materiali. 

Ora che dai sistcmi biolo-
gici elementari, virus e bat-
teri, dobbiamo passare a 
comprendere e a dominare 
la struttura c le funzioni de 
gli organismi superiori e 
dell'uomo, dobbiamo proba-
bilmentc attendere altre 
occasioni storiche, altre con-
flucnze, la cui preparazione 
richiede un tempo impreve-
dibile. Bisogna aggiungere, 
tuttavia, che oggi i tempi 
sono assai piu brevi che nel 
passato e che, nel suo in-
sieme, la societa umana ri
chiede come non mai l'ac
quisizione di nuove cono
scenze necessarie, insieme a 
grandi cambiamenti politici 
ed economici, a superare le 
strozzature che frenano lo 
sviluppo delle forze produt
tive. Liberia nazionale ed 
individuate, nutrimento ade-
guato, progresso civile, svi
luppo della personality uma
na presso tutti 1 popoli del 

mondo esigono in realta co
noscenze che ci consentano 
di accrescere enormemente 
la produzione di energia e 
la produzione agricola, che 
sempre piu ci appaiono co
me il limite materiale piu 
importante • alio sviluppo 
delle forze produttive. Pos
siamo ormai scorgere con 
chiarezza che questo limite 
non puo essere superato 
senza, al tempo stesso, una 
modificazione rivoluziona-
ria dei rapporti tra le classi 
e tra i popoli e senza un 
sostanziale progresso delle 
conoscenze scientifiche, so
prattutto nel campo della 
biologia. 

Se vorremo davvero utiliz-
zare nuove fonti di energia, 
quella atomica in primo luo
go; se vorremo che davvero 
Pagricoltura raggiunga lo 
stesso grado di .perfezione 
tecnologica e di economici-
ta dell'industria; se vorre
mo risolvere la piu gran
de contraddizione della no
stra civilta, che vede Patti-
vita agricola come una com-
ponente lenta.e conservatri-
ce a cui la «terra» im-
pone le sue regole ed i suoi 
limiti; se vorremo ' abolire 
ogni deformita ed infelicita 
umane provocate da paras-
siti e da majattie, ancora 
incomprensibili; Jse vorre
mo salvaguardare - le nostre 
generazioni e una biosfera 
accettabile per i nostri pros-
simi discendenti, abbiamo 
bisogno di impnmere alia 
biologia fondamentale un 
nuovo potente ritmo di svi
luppo. 

Si puo ritenere"che fin da 
oggi vi siano le condizioni 
di nuovi impetuosi progres-
si; gia valenti ricercatori 
hanno lasciato i materiali 
classici della biologia mole
colare per aggredire orga-
nismi piu complessi; gia sia-
mo in possesso di una suffi
ciente maturazione teorica 
per scegliere gli organismi 
piu adatti a nuovi tipi di 
sperimentazione; gia siamo 
mo in grado di concepire 
grandi progetti. Forse non 
e tanto lontano il - giorno 
che dalla scienza in genere, 
e dalla biologia in' modo par-
ticolare, la societa richieda 
una committenza miova, che 
non sara certo quella del 
piccolo cabotaggio ecologico 
e della conservazione di un 
mondo in cui e'e poco da 
conservare, ma quella che 
miliardi di uomini, in buona 
parte ammalati ed affamati, 
richiedono per andare avan-
ti, per poter vivere in una 
societa piu giusta e piu 
umana. * 

Che di queste profonde 
esigenze siL accorgano * an
che gli amministratori di ca-
sa nostra e forse troppo 
pretendere; per fortuna non 
ci sono solo la borghesia e 
la burocrazia italiane. Se fos
se dipeso da loro in Italia 
non saremmo mai arrivati 
neanche alle conquiste di 
Pasteur. 

Franco Graziosi 

V OPERA DEL CAPO DELLA RIVQLUZIONE CINESE 

GLI 80 ANNI DI MAO TSE-TUNG 
Un'originaie ed epica esperienza slorica, nel solco aperto dall'Ottobre: slrategia della guerra contadina,«lunga marcia», lolta anti-
giapponese, edificazione di una societa socialista in un paese oppresso da una terribile arretralezza - II protagonista di aspre lotte 
all'inlemo del partito e dello stato, fino alle tempestose vicende che hanno accompagnato e seguito la «rivoluzione culturale» 

A suo modo, Pottantesimo 
compleanno di Mao Tse-tung 
(nato il 26 dicembre ' 1893) 
non 6 solo una ricorrenza, 
ma un avvenimento. La sta-
tura della personality, la sua 
immensa autorita in Cina, le 
battaglie che nel suo nome 
sono state . combaltute anco 
ra negli anni piu vicini, il 
culto che attorno a lui e al 
suo pensiero e stato stimola-
to, il peso che ogni sua de-
cisione assume hanno fatto 
di lui, * oltre che il simbolo 
e ' il capo della nuova Cina, 
anche la bussola della sua 
difficile navigazione. E' lui il 
« grande timoniere >, che gui-
da il paese attraverso acque 
inevitabilmente tempestose. 

Non e sorprendente allo'ra 
che tanti si siano cluesti, ma-
gari in modo non esplicito, 
che cosa accadrebbe il giorno 
in cui egh non fosse piu al 
suo posto. Le voci sul suo sta
to di salute bastano ad ali-
mentaie i titoli dei giomali. 
I comunisti cinesi, discreta-
mente, hanno trovato il mo
do di rispondere a quelle spe-
culazioni, quando lo hanno 
ritenuto necessario. Nel loro 
ultimo congresso hanno • poi 
fatto qualcosa di piu, lancian-
do slogan dei - « milioni di 
successori », che riceveranno 
un giorno la staffetta da Map 
c dagli altri massimi dirigen 
ti del • paese, giunti essi pu 
re a un'eta veneranda. 

A ottant'anni, comunque,' 
Mao tiene ancora il suo in-
carico. Riceve rigolarmente i 
numerosi capi di Stato e altri 
ospiti di rango. che si reca 
no in visita a Pechino. Ep-
pure l'anno prossimo sara tra-
scorso un quarto di secolo 
da quando la rivoluzione, che 
egli ha guidato. vinse in Ci
na: da allora egli e sempre 
stato al timone e lo e tutto-
ra. Nella sua figura storia e 
cronaca si combinano e si 
confondono. 

Uintuizione 
leniniana 

Cinquant'anni fa Lenin, gia 
malato ma ancora lucido. por-
tato quindi nella forzata 'ina-

"zione a riflettere sulla rivo
luzione. di cui era stato pro-

' tagonista. e sui suoi difficili 
destini. rispondeva a un criti-

, co menscevico, incapace di 
comprendere il carattere sin-
golare e « imprevisto » di quel
la svolta storica, con un in
vito a riflettere sull'originali 
ta. < ancor piu imprevedibile. 
che gli ul tenon sviluppi ri-
voluzionari dei c paesi dello 
Oriente > avrebbero certamen-
te avuto. E' toccato a noi es
sere testimoni della conferma 
che la realta avrebbe porta-
to a quella intuizione. cosi 
tipica del modo di" pensare 
len;nista e della stessa collo-
cazione di Lenin nell'evoluzio-
ne del marxismo. L'intreccio 
di rivoluzione nazionale e di 
rivoluzione sociale, che e in 
tutto il cammino storico a-

Pechino, 1. ottobre 1949: Mao Tse-tung proclama la fondazione delia Repubblica Popolare Cinese. 

perto dall'Ottobre russo, do-
veva trovare nelPesperienza 
cinese e nel pensiero. come 
nell'azione, di Mao Tse-tung 
una delle sue manifestazio-
ni piu originali e importanti. 
II prestigio e ('influenza di 
Mao, alimentati dai successi 
della sua lunga lotta. oltre 
che dai fascino della Cina, 
ne risultavano ingigantiti non 
solo nel suo paese, ma an 
che fuori di esso. nei conti-
nenti oppressi, che nella ri
voluzione cinese avevano tro 
vato nuovo stimolo per la lo
ro lotta emancipatnee, poi in 
paesi piu potenti, piu ricchi 
o evoluti. 

Fu la rivoluzione russa a 
portare il marxismo in Cina. 
Mao non era gia piu un ado 
lescente a quell'epoca. ma un 
giovane maturo. Da allora egh 
si e mosso nel solco di quel 
pensiero e di quell'esperien-
za. Ma vi si e mosso per una 
via tutta sua. Sebbene egli 
fosse fra i dodici • fondatori 
del partito comunista cinese. 
ne divenne il capo in prati-
ca solo nel 1935, al di fuori 
di ogni influenza del Comin
tern (contrariamente a quan-
to era di uso allora). Que-
sta sua posizione ebbe il for

male riconoscimento di un 
congresso (il settimo del 
PCC) addirittura dieci anni 
dopo, quando essa era tutta
via da tempo incontestabile. 
Lo ebbe sulla base di una 
grande ' esperienza politica. 
che e divenuta da allora ce-
lebre: la strategia della guer-
rfi; contadinaK-organizzata con 
le* sue basi e con un suo eser-
cito; il leggendano npiega-
mento tattico della «iunga 
marcia >. che salvo e raggrup-
po le forze armate rivolu-
zionarie; infine Pimpegno na
zionale e popolare della lot
ta antigiapponese. 

La vittoria 
del W49 

Ma quel riconoscimento fu 
dato a Mao anche con un'espli 
cita affermazione di signlfi-
cato piu generale: egli veni-
va esaltato al settimo con
gresso del 1945 come Parte-
fice e I'alfiere di una € sini-
ficazione » del marxismo (va 
solo tenuto presente come 
motivo di ulteriore " rifIessio-
ne che a farlo fu proprio Liu 

Sciao-ci, vent'anni dopo suo 
avversario nella « rivoluzione 
culturale»). II maoismo o 
« pensiero di Mao Tse-tung », 
come dottnna destmata • a 
« guidare Pintero lavoro » del 
partito, nacque allora. Nella 
vittoria del 1949 (ottenuta con 
le brillanti campagne milita-
ri, che avrebbero, trqyplto la 
tarlata dittatura di Ciang Kai-
scek e con essa sconfitto i 
suoi nuovi protettori ameri-
cani) quell'ideologia trovo la 
sua grande affermazione. 

E' occorso tuttavia in Cina 
un secondo sconvolgimento. 
definito anch'esso « rivoluzio 
ne » dai suoi artefici (la «gran 
de rivoluzione culturale pro 
letaria ») perche quella stes 
sa proposizione del maoismo, 
come dottrina ispiratrice del 
cammino della Cina, trovasse 
una sua seconda e piu msi 
stente proclamazione. Alia 
luce di quella stessa «rivo
luzione culturale ». delle sue 
lacerazioni e delle sue lotte, 
delle polemiche riesumazioni 
del passato. cui essa ha dato 
luogo. e delle riflessioni sto
riche che, su questa base, es
sa ha suggerito. possiamo cer
to chiederci oggi quanto con-
trastata fosse stata quella pri

ma vittoria del maoismo e 
quindi anche quali fossero 
stati allora l suoi limiti e le 
sue cause e quale la reale na
tura dei successivi conflitti 
che essa ha provocate. 

L'esperienza storica, da cui 
e emersa la seconda efferma-
zione. e stata comunque di 
natura assai diversa dalla pre-
cedente. Si e trattato di ri-
cercare una via al socialismo 
in un paese contadino, alle 
prese con un'arretratezza tec-
nico cconomica, ancora piu ac-
centuata di quella di ogni al-
tro paese. che avesse affron-
tato un impegno analogo, men-
tre si partiva da una socie
ta. che doveva fare i conti 
con una rigida tradizione cul
turale, espressa da una seco-
lare ideologia burocratica 
(ancora in questi giorni il 
confucianesimo e oggetto in 
Cina di una ricorrente cam-
pagna di critica ideale). La 
ricerca e avvenuta nella tra-
vagliata esistenza di un gran
de partito, mediante un lun-
go esercizio del potere e del
la direzione della societa, in 
condizioni di estrema diffi-
colta, cui si sono aggiunte la 
rottura e Pirriducibile polemi-
ca con PUnione Sovietica, cioe 
con Paltro grande paese emer
so da una esperienza rivolu-
zionaria di indirlzzo socia
lista. 

Vi sono limiti e contrad-
dizioni anche in questa se
conda vittoria del maoismo? 
E' essa duratura o sin d'ora 
contrastata, come abbiamo ap-
preso che fu la prima e co
me accenni insistenti della 
stessa stampa cinese indur-
rebbero a credere? A questo 
punto. in cui la cronaca ri-
prende il sopravvento sulla 
storia, rispondere non puo es
sere facile. Lo e tanto meno 
in quanto non ci e dato co-
noscere con sufficiente esat-
tezza quali siano i lineamen-
ti sicuri del pensiero di Mao 
di fronte ai grandi problemi 
dell'edificazione socialista e a 
quelle che egli stesso ha de-
finitovl le ^contraddizioni in
terne" al 'pdpolo ». da affrbn-
tare quindi in modo diverso 
dai contrasti con i suoi ne-
mici (e difficilmente ricon-
ducibili al 'semplice scontro 
fra « due linee » metastoriche, 
una buona e una cattiva). 

Tutte le testimonianze, da 
qualsiasi parte provengano, 
concordano nel dirci che Mao 
non e solo il capo riconosciu-
to della nuova Cina; lungi dal-
Passegnarsi un esclusivo ruo-
lo di arbitro supremo nelle 
controversie politiche, egli si 
e impegnato in prima perso
na. nonostante Peta avanzata. 
nelle aspre lotte dell'ultimo 
decennio. Sono state lotte che 
hanno portato a tragiche rot-
ture con molti dei suoi piu 
vicini compagni d'arme e di 
partito: nei loro confronti so
no stati impiegati metodi 
contro cui piu volte ci sia
mo pronunciati. Attraverso 

I queste vicende anche la figu

ra del presidente ha acqui-
stato agli occhi di tutto 0 
mondo un piu drammatico e 
impressionante rilievo. Eppu-
re sono almeno qmndici an 
ni die Pespressione delle sue 
idee non giunge a noi per 
via diretta, ma solo attraver
so mediatori, spesso stranieri. 
Le raccolte dei suoi scritti 
piii recenti, che sono state 
messe in circolazione all'este 
ro, provengono addirittura da 
Formosa. Nella stessa Cina 
sono altri dirigenti che han 
no parlato a suo nome — 
almeno per quanto riguarda 
i testi pubblicati — perfino 
nelle sedi piu autorevoh, 
quali i due ultimi congres-, 
del partito. 

V ultimo 
congresso 

Vi e tuttavia una palest 
continuita nell'opera rivolu 
zionaria di Mao e nei suoi 
scopi: rinnovare profondamen 
te la societa cinese, facendo 
leva sulle grandi masse della 
sua popolazlone — dei suoi 
contadini in primo luogo — e 
sull'enorme capitale di lavoro 
e di ingegno, che esse rap 
presentano; rifare su questa 
base la grandezza della Cina 
Eppure una lotta resta aper-
ta attorno ai metodi che pos 
sono consentire di raggiunge 
re tali obiettivi. Lo si e det 
to implicitamenle all'ultimo 
congresso dei comunisti cine-
si: altre rotture. altri scontri. 
altre «rivoluzioni J> sono 
preannunciati come inevitabi 
li. Non solo fuori della Cina, 
ma probabilmente nella stes
sa Cina, i dubbi cominciano 
di qui e dallo spesso velo di 
riserbo che viene mantenuto 
circa la vera natura di quelle 
lotte. 

Attorno alia figura di Mao. 
anche sulla sogha degli ot 
tant'anni, non si placano le 
tempeste e le discussioni. Ne 
egli puo esserne sorpreso, poi 
che si e- sempre visto,in,mez 
zo alle burrasche. In conte-
stazione tuttavia non. e.la ma 
statura di rivoluzionario o di 
statista. La sua ottantenne e-
sistenza e comunque una di 
quelle che piu hanno lascia 
to il segno nel nostro seco 
lo, epoca sconvolgente di tran 
sizione a una nuova societa 
e a un nuovo modo di vive
re per tutta Pumanita. II ruo 
lo che la Cina popolare ha 
conquistato fra gli Stati, le 
passioni di cui essa e al cen 
tro, Paiuto che le sue vicen 
de hanno dato alia crescita 
della lotta emancipatrice dei 
popoli sono legate al suo no 
me. La riflessione storica do 
mani, come quella politica 
oggi, avra il diritto di eaerci 
tarsi in questo quadro di 
drammatica tensione, non di 
contestarne la realta. 

Giuseppe Boffa 
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Una mostra del grande pittore reatista a Roma, 

LA «GUERRA» DI OTTO DIX 
Una serie di disegni e di incisioni che illustrano la decomposizione di un mondo sconvoifo dalla violenza - Un punfo d'arrivo dell'arte conlemporanea 
e una «lezione di analomia» sulla societa fedesca degli anni venti - L'artista disfrugge con il segno I'illusione ded'arte esfranea alia vita degli uomini 

Otto DIx • c Omrvator* in trincM t, 1924 (partlcoiart). 

A un anno da una mostra 
eccezionale, la galleria Giu-
iia (via Giulia 148) ripropone 
a Roma mcisiom e disegni, 
sempre piu ran, del sommo 
pittore realista Otto Dix 
(1891-1969). Sono circa set-
tanta opere: la gran parte, 
cubiste f uturiste, espressio-
niste, dadaiste e realiste so-
ciah. prodotte tra il 1912 e 
il 1933 che sono gli anni di 
tragica, vulcanica e tembile 
creativita dell'artista tedesco 
irriduciblle accusatore. con 
George Grosz e John Hear-
tfield, della guerra impenali-
sta e della ripresa capitali
stica postbellica in Germa-
nia fino al nazismo; altre po 
che opere sono datate dopo tl 
1946: Dix e ancora un pene 
trante ritrattista psicologico. 
ma e stato profondamente 
provato. nei sensi, nei pensie 
ri, nell'energia analitica, dal-
Pannichilimento nazlsta. 

E' possibile anche vedere 
su richiesta, tutte le 50 ra-
rissime incisioni della Guerra 
fatte da Dix, nel 1923-24, e 
pubblicate. in 70 copie e in 
5 volumi, da Karl Nieren 
dorf. La Guerra per forme, 
idee, lucidita, violenza, tan 
to orrida quando giusta e con 
sapevole, e un punto d'arrivo 
dell'arte contemporanea e, 
oggi, la si vede o rivede me-
glio non soltanto per una piu 
larga e diffusa coscienza cui 
turale e politica ma, direi, 
per la violenza stessa della 
attuale lotta di classe. 
- La forza delPocchio e della 

immaginazione generalizzatri-
ce e sintetica di Otto Dix, 
la sua tipicita Ineguagliata 
per eaperlenta e forme del 
terribile • dell'orrido al con-

fermano. fino all'emoz'one, at 
tuali per la freddezza calma 
e immota con la quale vicne 
data la decomposizione dei 
mondo prodotta dalia guerra. 
• Disegni e incisioni di que
sta mostra si compongono &<. 
tomo al trauma umano e cul
turale della Guerra che inva
de e possiede sensi e pensieri 
di Dix dopo l'esperienza di 
soldato nelle trincee delle 
Fiandre, di Francia, Poloma. 
e Russia. Anzi, la guerra im 
perialista, crescendo nell'mv 
maginazione anno dopo anno, 
diventa Pimmagine emblems-
tica di una terra in putrefa 
zione, del dissolvimento della 
forma dell'uomo. dei suoi og 
getti sociali umani. 

Ne!le incis:oni della Guerra 
sono profuse tutte le nsorse 
della tradizione del realismo 
crudele e riformato tedesco 
(Durer. Grunewalc, Cranach, 
Altdorfer, Baldung Grien). 
del realismo del Goya del 
Capricci e dei Disastn delli 
guerra, nonche 1'energla del 
nuovo punto di vista sugli og 
getti stabilito da cublsti e fu 
turisti. e la forza del no an-
tiborghese dadaista. 

Nei disegni dopo la Guerra 
domina la figura umana, so-
prawissuti. uomini e donne: 
soldati prostitute e protetto
ri, invalidi di guerra. borghe 
si, proletari, intellettuali. Pre 
vale il primo piano e il di-
segno, eccitato dallanatomia. 
a figura finita, risulta una 
• lezione di anatomia* sul 
corpo di una societa •?der<<» 
profondamente malata nono
stante il bordello e i travesti-
menti kitsch. 

Gli operai, dopo le barrica-
U ipartachlste, dopo l'i 

sinio fascista di Rosa Luxem 
burg e Karl L:ebknecht, &i 
affacciano su una ^ccn.i urba 
na immobile, metafisica, dispe-
rata (Dix ha politicizzato la 
metafisica di Giorgio De Chi-
rico, perche sa che i segni 
nuovi, che entreranno nella 
«profondita abitata». saran-
no quelli borghesi, nazisti). 
Mutilati e mostn di guerra 
addirittura si trascinano sui 
marciapiedi di Berlino con 
croci uncinate sul petto, op-
pure giocano a carte allegra-
mente usando le loro schifose 
protest. 

Dix e un disegnatore com 
pleto. assoluto: e il disegno 
che condiziona la pittura co 
me segno che separa la co 
scienza dei sensi e dei pen 
sieri daU'informale della de 
composizione della sccleta te 
desca. Dix fu v.olento. orn 
do, anatomista perche la for
ma artistica non perde&e !a 
sua credibiiita. Fu freddo co
me pietrificato per non per 
dere nessun particolare di cid 
che accadeva e per nusci-
re a dare qualche immaoine 
sintetica, collettiva. 

Moltissimi di questi disegni 
rinviano ad alcune grandi pit-
ture: La tnncca del 1923. 
rifiutata dalla cultura tedesca 
e distrutta dai nazisti (eppure 
e lo sviluppo storico del cor
po di Cristo traflUo da mi-
gliaia di spine dipinto dai 
Grunewald!): il Trittico della 
grande dita del 1927-28; La 
guerra del 1929̂ 32 che ripro
pone le incisioni della Guerra 
in un'immagine immobile di 
strato geologico fatto di uo
mini, armi, melma, feci, ver-
mi; / sette peccati capitali 
del 193S. 

| Stilisticamente nel reali-
I smo di Dix distinguiamo tre 
' momenti: quello cubo futun-
| sta (vicino a Franz Marc) 

che ancora produce imma-
gin] dinamiche, anche se le 
figure sono della guerra, per
che Dix vede energie in con
flitto, perche le lotte della 
classe operaia lasciano apertc 
aitemativa e speranza; quel
lo dadaista del grande no al 
mondo borghese e che sogna 
la ripresa delPocchio di Dix 
ma con punto di vista oppo-
sto: si separa egli. infatti. 
si fa immobile rispetto al mo-
vimento borghese della socie
ta tedesca e cosi accumula 
«anatomie» su «anatomies; 
infine il terzo momento di un 
realismo analitico freddo: ne-
mico dei falsi ideali, dei gesti 
sentimentali (come espressio-
nista Dix fu personality m.-
nore). deH'umanesimo sdegna-
to e piagnone, della debolez-
za morale. Dix distrugge, con 
i suoi disegni piu classica-
mente tedeschi, I'illusione di 
un'arte che possa essere sa-
na. non toccata dalla violenza 
e daH'orrore della vita. 

Sono molte le figure di don
na e, nel- corpo, cosi ossess,-
vamente variate, crudelmen-
te guardate, che esse sole po 
trebbero. a distanza di mez 
zo secolo, testimoniare che, 
in quel tempo, un certo uomo, 
in un certo mondo, fu spinto 
all'annichilimento materiale e 
spirituale. Non dico soltanto 
dei disegni di donna dove la 
figura porta piaghe sia del 
corpo sia della forma artisti
ca; ma anche dei disegni che 
nacquero da una luce umana 
di intelligent, dl resistenza, 
di amore: e'e sempre una 

t paura che fa affacciare la f. 
gura come per esporsi ai ma 
cello; lo stesso atto d'amor^-
e un assassimo. Un disegno ti. 
figura per tutti: quello della 
gravida spaurita e macerata. 
seduta in una attesa fatalt 
della tragedia. 

Un Dix mosso da serena 
forza qui lo troviamo soltap 
to nei disegni fatti in Sarde 
gna, nel 1924: gli studi di ro, 
ce deirOrtobene fanno spec-
chio alia sua durezza e a< 
suoi pensieri tragici; fu qur 
sto, forse, un raro momento 
positivo del pittore il quale. 
anche quando guardava. In 
quegli anni, la terra, la we 
deva arata dalla violenza 
dalla bestialita della guerra 
come mostrano i tanti dise
gni delle campagne. tra le 
trincee, con le buche lunan 
delle granate. 

Otto Dix disegnatore e inci-
sore, a partire dai fogh di 
guerra, e veramente sublime 
nel suo tentativo di salvare la 
forma nel disfacimento. Usa 
1'ombra come Caravaggio, e 
Rembrandt, e Goya; usa il 
disegno come se Raffaello. 
Durer e Ingres fossero stati 
invasi dalla cancrena. Nella 
pittura europea, di li a poco 
sarebbe nata la pittura infor-
male: Dix tiene insieme, in 
una immagine unitaria, infor-
male e formale. Qui, forse. 
sta la sua grandezza attuale 
e che fa riflettere sostanzla-
ta come e di uno spirito di 
necessita e dl verita che an
cora oggi intimidisce; perch* 
a dire la verita vera, si ha 
paura, poi. di non poterla do
mina ip. A Otto Dix riusd. 

Dario Micacchi 
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