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LA CRJSIDEL LIBRO 

Carlo o della lettura 
di AUGUSTO MONTI 

Milla < rollili-,» >, usi periodi t> nei 
piirsi di e -ro ,orni s tret t i » — per 

rtJ'.V^ l n , t .cr , l'?r , t l' *«»« 5 " « | t à o... lettura di l.Hri. e dot te ri
de' libro ni Italia, puìioluhiamo , . „ , „ i , . L„\i i-rr • i i i-i 
con vivo piacere questo dello w r f h e Milla t l iff iMotie di'l l ibro 
scrittore e saggista Annusto 
Monlt, C'TC affronta il problema 
dolla lettura relativamente ad d i r j H <.„, M a i . h j n v e , n _ r | s f m | 

razioni , ventennio , ecei'tcrii; e 
p r o f o n d e dNquMnnrj i stijrli ' ef
fetti do! l iber ismo BII fatto di co ì -
J«W ••.<*• tempi «<i più diff . is , , 
bai bara* <|iialì sono j tempi di 
• s e n t o HOMI <> «.ubiti •ruadasni > 
fon ie i novtri dop.i.MU'na: e su l 
la n o c e t i tì't — ma-ar i — d'infre
nare. nel c a m p o <kl l ibro, c o d e 
sto l iber ismo, e... 

V. lio bell'e dee ivo <II«J il l ibro 
non lo scriverò: p.fichò innjjrari, 
nie«.so su q u e - m vin, verrei a e o n -
r l u d e i e ohi» la «eri te perchè lo«r-
;ra bi-ocrna obbliirarlu a IOÌTCCTO; 
v al lora mi a i c n r y i r e i c h e io. su 
q u i e t o puti io. por mio c o n t o , non 
«•ouo più un < l iberale >: e la c o u -
staiit/ . ione — per il n o n n o di mio 
n ipote — sarebbe itroppo a m a i a. 

V. perc iò il libi-» Carnhts: Do 
libns lezi mia; non lo scr iverò . 

alcuni strati della nostra società. 

Laclms: De arnìcitiiì: Calo 
'Mutar: De seiiectute, i noio^is-imi 
l ibr i ilei l iceo, rico'-dato? \ ojrlio 
scr ivere un l ibro cos ì anch ' io : 
a n c h e se sarà m e n o no ioso non 
i m p o r t a . 

L'n l ibro su l la t cris i del l ibro > 
intesa non c o m e crisi ili \ o n d i t a . 
m a c o m e cr i - i di l o t t a l a , la quali* 
a me, c h e una vo l ta , nel le scuole . 
a p p u n t o i n s e g n a v o a l e c e r e , p a 
re di quel l 'ultra più irravc assai . 
E il l ibro lo int i tolerei a Carlo . 
il m ì o n ipot ino , un radazzo in 
p a m ha, en tra to or ora in l iceo 
c o n la m e d i a del l 'ot to , q u a - i : o 
di c u i la gente d ice , tanto è bra
v o : e T u t t o s u o nonno-»; «. he è 
un c o m p l i m e n t o , non per il ni
p o t e — d i a m i n e ! — ma per il 
n o n n o . 

E nel l ibro vorrei far il para-
p o n e tra il loppe re c h e fa oppi il 
n i p o t e e il l eggere c h e fate*.a il 
n o n n o a l lora , qunnd'a \e* ,u l'età • 
del n ipot ino , c i o è tredici o quat -
lord ic i anni . D a l paragone , c o m e 
m o r a l e da una f a \ n l a , \*orrei poi 
trarre a l c u n e c o n s o p u e n / e , t o l t o 
forma, non saprei , di logo le ge
neral i , o di cons ig l i per gl ' inte
ressat i a l la « crisi > 

L e g g e v a il n o n n o allora q u a n d o 
era r agaz z e t to ; l egge adesso il 
n i p o t i n o , ragazzo , com'era il 
n o n n o , cur ioso , s v e g l i o e i n v o 
g l i a t o dal l 'ar ia c h e respira in c a 
sa a leggere . e a l eggere di tutto . 
Ma . i n n e g a b i l m e n t e , il n ipo te o p 
pi l e g g e m e n o di q u a n t o leggesse 
l 'avo ieri (o ieri l 'altro, non i m 
p o r t a ) . L e g g o n o m o n o o g g i i ra
g a z z i — a par i tà di c o u d i z i o n i 
— c h e ier i : p e r c h è ? 

Primo: ogg i a quest i ragazz i , a 
m i o n i p o t e Car lo , tutti of fron dei 
l ibr i : la c a s a , che è più dov iz iosa 
d 'a l lora: la s c u o l a , c h e ha la 
« b i b l i o t e c a s c o l a s t i c a » ; i paren
ti a m i c i e c o n o s c e n t i , c h e a l l e 
s t r e n n e r e g a l a n o l ibri; le « b i b l i o 
t e c h e c i rco lant i > di rione, di s e 
z ione , di a z i e n d a , di a s s o c i a z i o n e 
e v i a d i c e n d o : l ibri , libri e libri. 
L ' un po ' c o m e per i g ioca t to l i : 
a l l ora su d'un g i o c a t t o l o il n o n 
n o p i c c i n o m o t i v a dal des ider io 
p r i m a di a v e r l o , se gl i r iusc iva 
po i di a v e r l o propr io per sé lo 
t eneva c o m e u n a rel iquia. E il 
l i b r o Io s t e s so : per noi r a p a / z i 
d'al lora il l ibro, rado e des ide
r a t o . era una gh io t toner ia , non 
o f fer ta e rega la ta , m a ch i e s ta , 
h r a m a t a e —• se v e n i v a — g u s t a 
ta. Adesso . . . E qui . nel l ibro c h e 
scr iverc i , g iù la s u a b r a v a m o 
ra le su l la < s o v r a p p r o d u z i o n e > 
del l ibro c o n tabe l l e s ta t i s t i che , 
e c c e t e r a . 

Secondo: il n o n n o allora — 
v e n t i , trenta, q u a n t i a n n i fa? — 
d a ragazzo , i n s o m m a , l e g g e v a , e 
l e g g e v a mol t i s s imo , p e r c h è ? Per 
c h è ? P e r c h è n e a v e v a t e m p o , t ò : 
quel po ' di s c u o l a — c o n tutte 
q u e l l e v a c a n z e — quel p o ' di 
c o m p i t i , e poi c h e fare de l l e p r o 
p r i e ossa in tutte que l l e in termi 
nab i l i ore c h e gl i a v a n z a v a n o nel 
E o m e r i g g i o . In sera , ne l l e foste? 

eggere , l eggere e l eggere . Adesso 
n o : per un C a r l o c h e <i rispetti 
l a s c u o l a è a n c o r a la m i n o r e d e l 
lo o c c u p a z i o n i — s t a v o per d ir 
dei p e r d i t e m p i . C a r l o , a l l ' in fuor i 
d e l l a s c u o l a , s t u d i a l ' ing lese ; s t u 
d ia m u s i c a ; f requenta la s ez ione 
o deg l i s c a u t i o de i p ion ier i o 
de l l 'orator io o del c i r c o l o ; r i ceve 
g l i a m i c i e res t i tu i sce loro le v i 
s i t e : m a g a r i — se s ta b u o n o — il 
b a b b o lo por ta c o n s é in c o l l i n a 
< a c a c c i a grossa fra l e e r b e » ; o 
c o s ì v i a . H a b e n e C a r l o quel l ibro 
a v v i a t o c h e lo t en ta e lo r i c h i a 
m a . ma.. . c o m e si fa? c o n tutti 
quegl i . . . obbl ighi . . . E qui , nel l i 
b r o c h e h o in m e n t e , la s u a b r a v a 
r i f l e s s ione s u l l a v i t a od ierna , c o 
s ì f ebbr i le , c o s ì o c c u p a l a , c o s ì 
«•motorizzata, c h e u n o corre tu t to 
il g iorno , non h a m a i u n m i n u t o 
d i requie . 

Tetto (e u l t i m o per a d e s c o ) : il 
n o n n o , d u n q u e , q u a n d o n o n era 
n o n n o m a era s o l t a n t o n ipote , 
l e g g e v a , «-traleggeva a d d i r i t t u r a : 
p e r c h e ? Perchè , d o p o la s cuo 'a , 
era s e m p r e — o q u a s i s e m p r e —-te 
n u t o in c a s a e, s o l o fra que l l e 
pare t i , a que l l ' e tà , u n i c o s v a g o 
c h e gl i r i m a n e r e era q u e l l o di 
f i ccar i l s u o n a s o su q u e ; l ibri e 
l e g g e r e . Cos 'a l t ro fare? S c e n d e r 
in c or t i l e p r o i b i t o ; a n d a r in b i 
c i c l e t ta v i e ta to , p e r c h è fra l 'altro 
la b i c i c l e t ta n o n c e l ' a v e v a : «coir 
a pc«-eff?io, s ì . «-.. m a co l b a b b o , 
e a s p e t t a r q u i n d i ch 'eg l i fo c=e 
d i sponib i le . . . : per c u i . a v a n t i ! . 
prend i un l ibro e l e g g i ; A C a r 
ro i n v e c e oggi e c o n c e s s a — e g i u 
s t a m e n t e , io non d i c o — m a g g i o r 
l i b e r t à ; il b a b b o è o c c u p a t o , la 
m a m m a è o c c u p a t i s s i m a ; e po i 
C a r l o è g ià grande , d e v e p u r s a 
pers i governare» « c o n t r o l l a r e >, 
d a s e : lu i «a c h e c o s a deoe fare 
p e r l a s c u o l a , per la casa» e c c e -

• t e r a ; s e l o fa . bene , «e n o n l o fa 
p e g g i o per Ini. « b a i l i a n d o i m p a 
rerà . C a r l o è in ca<3. la ea«.a è 
p i e n a di l ibr i : C a r l o ne sta l e g 
g e n d o u n o — b e l l i s s i m o — sul la 
f i s i c a n u c l e a r e : m a la g iornata è 
b e l l a , g l i s t radoni ogg i s o n o a s f a l 
ta t i , in c a s a ogg i c i «ono non una . 
m a d u e b i c i c l e t t e dal ba -?o sa l e 
n n f i s c h i o di r i c h / a m o e : < V e n 
g o >, fa Carro m e t t e n d o fuori il 
c a p o d a l l a f inestra c o n le pers ia 
n e a g h i g l i o t t i n a , d e p o n e il l ibro 
e * va ». Il n o n n o , quand'era n i 
p o t e . s e a v e s s e a v u t o tut ta q u e 
s ta l ibertà , « q u e s t ' a u t o g o v e r n o >, 
s i s a r e b b e a n c h ' e s s o — e c o n i m 
p e t o — < g o v e r n a t o > c o s ì . Ma... 

E qui , ne l l ibro — c h ' i o non 
scr iverò mai — t a n t e sott i l i c o n 
s ideraz ion i s u i rapport i fra l iber-

«Mons ìcur Venlnux », il cai.ol.ivoro dì Cliarlie Chaplin. viene pro
grammato nuovamente iti (.iti-sli giorni siit»lì schermi italiani 

rinnovando it successo ottenuto (lualtiic anno fa 

UNA PRIMA MONDIALE IERI A VENEZIA 

// Ubertino di Stravinski 
gioca a carte col diavolo 

La vicenda di un piccolo fannullone di provincia - Le nuo
ve tendenze estetiche del musicista - Eccellente esecuzione 

Scandalo 
I > , 

alle Belle Arti 
Il prof. Alarlo S a l m i s i d i m e t t e 
da l la carica — Un'Importante 
opera d'arte c e d u t a ad u n o 

Stato s t ran iero? ' 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA. 11. — Il protagonista 

di questa * Carriera del Ubertino » 
d; Stravinski. presentata ORSI in 
p u m a assoluta a! Festival mus:-
e.-i'e. è un piccolo fannullone di 
piovincia. che diventa un t iastul-
!o passivo nelle mani de) diavolo; 
erede supinamente all'annuncio d: 
una favo'osa ei edita, abbandona la 
{.danzata, Anna, per tecais i a Lon-
dia . a godere la sua favolosa tov-
tiria, con la pacchianeria ingemw 
dei nuovj ricchi: sposa la donna 
barbuta di un circo equestre, pei 
piovare a se stesso la p i o p n a li-
b e i t i con un atto oompletam-'nte 
statuito , si illude di aver loven-
•.'to la macchina per ti «sformai e 
le pietre m pam e ioti essa si ro
vina Quando finalmente i| suo fido 
s f t , i e tano . Nick, lo chiama alla resa 
dei conti <* ti rivela per ovicllo che 
e. il diavolo, eRh .si dispera e s: 

salva la vita e l'anima con la ca
sua le risorsa degli oziosi: una par-
t.ta a catte. 

Il diavolo, inviperito, si sfoga in 
una vendetta appioppata , privan
do questo es.sere meschino del più 
mobile patrimonio umano: la ra
gione. e facendo{,!i finire i «suoi 
<;iorni fra ì mentecatti di un m a 
nicomio. 

Nulla, dunque, in Tom Rakewell , 
della fosca grandezza d'animo. 
della potenza di iniziativa, che 

ontraddistinguono. nel male. Don 
Giovanni. Questi, ha il diavolo in 
;e e perciò è natura di grandezza 
demoniaca: il poveto Tom, il dia
volo ee l'ha fuori di eè, che gli fa 
i a burattinaio; lui non è che uno 
icolaretto disubbidiente, esempio 
ed.flcante dei guai che succedono 
ai contravventori de'le norme di 
una morale accuratamente codifl-

ata APa chiusola di questo mo
ralismo puntiglioso e formale. Stra

li i m m i l l i l i MI i n i n mi u n i l u m i n i i l l u m i n i m i tu I I I I I I I I I I I I I I I I I U H I M I I I M I I I IMI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I m i m i n n m i m m i l l i m i i l l u m i n i m i I vinsi; i ha dato la veste musicale 

IL LAVORO DEGLI ITTIOLOGI MI CANTIERI DEL COMUNISMO :f ^..r'SSIi JK,r.Si: 
ohe si vale largamente di ricorsi 
a vocaboli musicali precostituiti, 
a fo ime e costi otti melodici e giri 
di fia«o e spunti i ì tmui e impasti 
timbrici che hanno una loro col-
Uvazione ben precisa nella s tona 
della musica: il Settecento: ed in 
particolare il Mozart operista ed 
il Bach delle « Passioni ». 

In quest'opera di grande impe
gni», clip cotona la sua carriera 
artistica. Stravinski, non dà cer
tamente meno di quanto era lecito 
attendersi da quell'artista che egli 
è. Direi, però, che non dà di più. 
Quasi nulla più di quanto ci si 
poteva immaginare agevolmente 
.•he avrebbe fatto ,su questo argo
mento settecentesco, data l 'evolu
zione della sua produzione più re
cente. da « Apollo Musagete » in 
poi. Soltanto chi tovava in cuore 
'a segieta n o c a n / a che egli su -

ri dell9 

si animano di milioni di pesci 
i l lungo cammino degli storioni del Caspio - Vivai galleggianti 
ed eccellenti incroci - La riproduzione artificiale della v obi a 

NOSTRO SERVIZIO .PARTICOLARE 

MGSf A., settembre 
Sul Vo'jjrt. s"? Dr.'. sul Dmcpcr, 

suf/'.4mu-Dfli-:ii. 7,«n T.nticrt delle 
grandiose idroccntrc li e «.'u cana
li d'irrigazione le xu;t. t:i'o;u d\.l 
comunismo pongono i problemi più 
ardui agli scienziati, dell? diverge 
specializzazioni: gli ittiuloai, ad 
esempio, lavoralo cUtitalmente ulta 
soluzione di problemi d'importan
za vitale per l'ceoTwmia sovietica. 

Il Mar Caspio, il lapo d'Arni e 
il Mar d'Azor. sono alimentati dal 
Volga, dal Don. dalì'iAmu-Dur a ecc. 
e il .oro regime HI livello, hi sal
sedine, la flora e h tai'niii dipen
de in qran parte ck?l'acqua dolce 
cf.e essi ricevono. d,a cast ritzione 
dei giganteschi complessi idrocner 
qeuci e la trasfoi mar Jone fella 
rete dei fiumi, rwn vindificlier..ti
no soltanto il regime dei corsi di 
acqua, ma tras>}orn (ranno i<i na
tura dei man meridionali della 
URSS, influiranno .mila vita dei 
pesci e. per conseguenza, sulle con
dizioni della pesco maritt ima e 
fluviale. Gli scienziati devono tro
vare »! modo di ass curare la con
servazione delle ri&i-Tve di pesci 

scienziati sovietici hanno creato 
dispositivi ingegnosi clip permetto
no ci ì'i'.sei d; raogiungerc i luo
ghi ad CÌÒI « bit in:1, a monte dei 
cumpfcf.M idroeneif/ff/C». 

Ma nelln stesso tempo occorre 
f/ssiciir^rt- la riproduzione dei pe
sci migratori a valle dei punti dove 
le nitore opere saronno co.stnute. 
E gli ittiologi lavorano a creare 
in questi luoghi le condizioni più 
favorevoli, non solo proteggendo e 
migliorando con ogni cura i luo
ghi di npiodnzione f.sisfe»tfi. ma 
anche allestendo e.irti di riprodu
zione artificiati. L'iflio'or;r Lidia 
Aliavdina. ihc ha studiato per lun
ghi olmi lu riproduzione degli sto
rtoli.. Iiu fissato i priiicipi foiidn-
mtnifiii per {'ridestimento dei t i 
m i artificiali per questi pesci che. 
come lo atorioiip stellato (acipen-
ser etellatus) .sono irr; i piti p*-t-
giftti. - -

Xei laghi artificiali 
/ TtHOL'i « ni'.T! •> di cut" si arric

chirà la geografia dell'URSS, co
me i bucini" ri. Tsim''ansk sitl Don 
e di Kfilcor'v-p sul Dnicper. riuen-
terranno < entri di riiiopolamento 

S-\"~7V 

rifizjotu di livello. Questi lavori 
hanno assiuiro un i-a«.fo sull'unno 
industriale. 

La produzione di littore specie 
di pesci pregiati presenta « iuet l i 
(il grendp interesse. Ad esempio. 
sul Volga, il professor Nikoltnkm 
ù nnsc i lo a ottenete, grazie «//'in
crocio dello storione e di pesci nf-
f.m. Jiuoi'e specie di «.(orioni, de-
stiwti a popolar^ i futuri bacini 
e high'. Il professor Skadovski e 
il dirigente dcl'e ricerche. Stro-
gunov. si sforzano invece di tra
sformare lo stortoti'- per accli
matai lo nei (>» e ni. CJii seri re r 
l'ittuìlono Birzn.ek hanno effit-
• iinf'i ricerche scienti)icl<c ne! la-
hoìrtorio di piscicu'tiirn dell'Isti
tuto per /e rie» rclu* M-'i»?i(./icJie 
per la pesca marittima e riusciti 
•sperimemi pi r / 'a/'ernmeiito del
la murena Ulenodus leucirhthyt.l 
nei bacini 

Oggi, dopo lo stutuppo «ssunfo 
«i7 nostro Paese dalle eo.«tri!2iont 
idrnit/iche, /« riprodurione artifi
ciale dei pesci migratori e il po
polamento dei bacini con avannot
ti robusti assumono arando impor
tanza. hi qutslo campo gli scien
ziati. a prezzo di lunnhi anni di la
voro. hanno ottenuto tntervssenti 
risultati. Lf ii'iiircsr d, pisrirultura 
depor.aono ora na bue ni von più 
{uree di pi*sci, liin rjfi 'jranfiotti 
già cresciuti, meglio adatti alla 
vita. E questo mnsente di prati
care 1" ripioduzione art iii'ir.-'e de. 
pesci con piu larghe speranze di 
successo. 

Il professor Guerlulski c i suoi 
collaboratori hanno mtiodotlo |ie'-
la piscicultura sovietica il metodo 
delle iniezioni ncl>'ivofisi. che per. 
mettono di proteici e p.u sicura
mente e nello spazio di tempo vo
luto alla fecondazione artificiale 
delle uova dei pi-sci dello itnrtdne 
e di altre specie Qwsto metodo 
permette dt ottenere noi a per lo 
al teramente « i atte dei fiumi, nef-
le regioni della vesca industriale. 
senza attendere che i pesci abbia
no risalito la corrente fino ai loro 
luoghi prediletti. Grazie a questo 
sistema, ah scienziati sovietici 
hanno potuto procedere per pr int 
alla fecondazione artificiale d"lle 
nova de' grande storione a valle 
del Don Per l'i prima volta :n 
tutto il monde sono stati elaborati 
metodi per l'allevamento degli 

storioni neonati negli stabilimenti 
dt incubazione. 

Oggi sul Volga si allevano gli 
nrr'mtott! del glande stonane e 
della marcila e sul Kura gli avan
notti del srlmow del Caspio (ste-
nodus l eucuhthv» . 

Ora si procederà su scala molto 
più grande che tu passato «da n -
prndiirioiK' artificiale della vobla, 
della rema comune, della carpa e 
della sandra negli sfobi/imenti che 
l'URSS per prima ha creato e che 
funzionimi) ria rìii'ersi «nrii nel del
ta del Volga. Grazie ad una d'.ge 
vengono formati sii/ fiume crandi 
compartimenti st'igni che sorto po-
polati successivamente con reset" 
rtpro'Jutfori. E' qui eh? ali avan
notti miti dulie l'ora crescono, e 
°oi7an'o ('«nudo si M>»!O iiretiii.stit! 
essi passano nel fiume. Queste ri
serve sono ogaetto di cure parti
colari e grandi sbarramenti impe
discono l'accesso ai pesci rapaci. 

KicerT.t ..|Hmssioi.aiite 
Per ot'enere un arande numero 

di nvanno'.t viaorosi. è stato ne
cessario intensificare il rendimen
to degli stabilimenti d> incubazio
ne. Si è giunti a qui sto risultato 
orarie a diversi metodi di miglio
ramento, all'utilizzazione dei con
cimi. alla opera di diserbatura dei 
bacini. 

Le questioni relative alla ripro
duzione delle riserve di pesci ven
gono prese in esame dall'Accade
mia dellc Scienze dell'URSS, dal
le accademie dg'.le .«"ii'/o/e repiib-
5/ichc. dal'c Università di Mosca 
e di Leningrado. dall'Istituto di ri
cerche scientifiche per la pesca 
marittima e l'oceanografia e da 
numerosi altri stabilimenti scienti
fici e industriali. Alla commissio
ne ittiologica dell'Accademia del
le Scienze detl'URSS, che è pre
sieduta dall'accademico PavlovsU. 
premio Stalin, spetta il compito di 
coordinare tutti i lavori. 

Questo, m breve, il resto e ap
passionante campo di ricerca e d> 
lavoro che si schutd» davanti agli 
itttotooi soviet ci e ci fnroraton 
dell'industria del pesce, intenti 
anch'essi alla realizzazione del pia
no staliniano di trasformazione 
della natura. 

N. KOOIN 

perasse se stesso come ai tempi 
della sua splendida giovinezza, 
quando ogni «uo lavoro quasi sop
primeva il lavoro precedente ed 
e ia la scoperta di un mondo nuo
vo, notrebbe ricevere una specie 
di inconfessabile delusione. Qui 
St iavinski non rivela mondi nuo
vi. ma del mondo musicale, che è 
venuto e'aborando da quindici an
ni a questa parte, dà una ricapi-
tolaziotip organica, armoniosa, de 
finitiva 

L'ultimo Don Giovanni 

La lava che biuciava e fumava 
luandesccnte, nei cataclismi della 
• Sagra della Primavera », si è ri-
••> e<i: non c'è più luogo a sor-
pi ese. Tutto è previsto. Tutto e 
.n.surato su una scala precisa che 
esclude i colpi di testa e gli scarti 
improvvisi della genialità giova
nile. Tutto e piegato alla discipli
na di una diligenza laboriosa, che 
sempre meno si permette di e-.e-
d e : e alle virtù insindacabili tìe| 
genio e dell'ispirazione. La mÌ6U-
r.-t'i energia ritmica delle onere 
giovanil i , che faceva pensare allo 
scatenamento di colossali n n c h i -
ne da grande industria pesi- i te . è 
diventata un costante ticchettìo 
domestico di macchine da cucire. 
Con la « Carriera de! liberti.io >. 
"stravinski piacerà ftnB'mente aMe 
persone serie , agli sp int i timorati. 
>-he ancora non ci vedono i hiaro 
nelle spaventose conflagrazioni co
smiche della « Sagra della Prima
vera ». 

Nella scena del cimitero, quan
do il diavolo si rivela pd esige i! 
•••io compenso, e poi toncede cii 
giocarlo in una paitita a carie, il 
timbro crudo e beffardo di j n m o 
dernissimo pianoforte sorregge da 
solo il libero arioso dei personag
gi. e qui. veramente, si , ancora una 
vo'ta, Stravinski supera s e stesso. 
sopprime tutte le elaborate strut
ture di questo suo ultimo sti le de
corativo ed inventa tutto e x nouo. 
come ai bei tempi 

Quast tutta la parte di Anna, la 
fidanzata dolce e fedele, riesce a 
rompere il guscio del divert imento 
stilistica ed a farsi voce diretta di 
una reale emozione: Anna è. a p -
oun*o. !a cari t i . !a morale concreta 
di chi agisca "secondo i dettami del 
cuore e della coscienza, e non s e 
condo un regolamento. 

li suo calore si comunica alla 
musica, che raggiunge una intimità 
ed una soavità impensate nella 
terza scena de l primo atto, nel 
duetto finale del manicomio. Invece, 
Tom Rakewel l da *olo è sospiroso, 
fatuo: la sua malinconia, la sua m -
soldisfazione della fortuna non 
raggiungono la sinceriti* di vibra
zioni che il personaggio di Anna 
diffonde intorro a sé. Del resto, 
non cj riusciva nemmeno Mozart 
a ravvivare del tutto la soavità un 
po' melensa de l i e arie dei suoi te
nori: ma. per questo, molto accor
tamente, Moza-t relegava il tenore 
in posizione piuttosto marginale. 
Qui, invece, è il protagonista. Il 
diavolo, come M è detto, e grande 
nell'unica scena in cui si dà per 
quel lo che è. Ma prima, camuffato 
da Nick Shadow. dissimula cosi be
ne la propria natura, che finisce 
per mancare d'incisività. 

Naturalmente il compositore è 
perfettamente a suo agio negli 
epis .ili più ìpicamente « stravin-
skm.ni>: l'ironica lascivia de l coro 
di cortigiane e giovanotti nel po
stribolo; la parte grottesca della 
donna barbuta; la tensione fisica e 
p u r caricatuiMc della- vendita al
l'asta. 

La messinscena 

Questo giudizio f rammentano e 
discriminativo di singoli brani del
l'opera e giustitleato dalla compo
sizione secondo gli schemi del me
lodramma seUecìotesco . Stravinski 
continua a ripudiare, come una as
surda estetica, l'oi ganismo unitario 
del dramma musicale; stilo nella 
vecchia opera a forme chiuse, in 
brani staccati e distinti l'uno dal
l'altro. ravvisa la salvezza del tea
tro musicale. 

Stravinski spinge la sua ammi
razione per il <. Don Giovanni » li
no ad imitare ciò che è, general
mente, considerato come il punto 
debole del capolavoio mozartiano: 
l'aggiunta di un epilogo a dramma 
terminato, dove ì personaggi (com
preso il protagonista morto poc'an
zi in scenai vengono a canta le la 
morale del la avola. Veto è che la 
morale cade quanto mai a proposi
to, in questa Venezia settembrina 
che sta al p i s t o d'onore nei setti 
manali a rotocalco, per l'eco di 
certe feste da nababbi, elargite da 
miliardari siid-americani ad una 
« é l i t e » di illustri scioperati: «per 
mani e cuori ed intelletti oziosi, 
il diavolo trova sempre qualche im
piego: per voi signora; per voi, ca
ro signore; e per voi, e per voi ». 

Cantante insigne, E l i s a b e t t a 
Schwarzkopf, nella part e di Anna. 
che si confa alle sue attitudini as 
sai meglio che non, l'altra sera, la 
parte di coprano n«l Requiem ver
diano; gli altri principali inter
preti — il tenore Rouns'eville, pro
tagonista. Otakar Kraus nella par
te d i Nick, e Jennie Tourel. 
spassosa « Buba la turca » — non 
rono magari quel lo che si intende 
comunemente in ItaLa per belle 
voci, ma sono artisti scaltri, e col
ti. capaci dt padroneggiare le in
sidie di una musica che sembra 
facile e invece è piena di t iaboc-
chetti nell' intonazione e nel ritmo: 
sono atteri intell igenti che stanno 
in scena con disinvoltura e .'raseg-
g'nno con comprensione i versi 
e legantemente concettosi del li
bretto di Auden: e cosi buoni m u 
sicisti da potersi destreggiare fra 
gli scogli del la partitura anche ab
bandonati a se stessi, dalla dire
zione orchestrale dell'autore, cosi 
sobria nei riguardi del palcosceni
co. NOn minor bravura d imost ia -
rono il basso italiano Rafael Arie, 
nella parte de l padre di Anna, lo 
asprigno e caricaturale tenore Hu-
gues Cuenod, nella parte de! ban
ditore dell'asta e il soprano Nei l 
Tangemann nella parte di mamma 
Goose. 

L'orchestra del la Scala, concet 
tata. oltre che dall'autore, anche 
dal maestro Ferdinand Leitner, fu 
pari alla sua fama. Oneste e senza 
pretese le scene di Gianni Ratto. 
del resto intonate al conformismo 
tradizionale che l'ultima opera di 
Stravinski si compiace di ostentare 
con polemica civetteria. 

MASSIMO MILA 

Il prof. Mario Salmi, ordinario . 
dt Storta del. Arte all'Università di 
Roma a Vicepresidente del Conti' 
alio Supcriore per t? Antichità e 
Belle Arti (Presidente è il Ministro 
della Pubblica Istruzione) ha in 
viato in da:a 6 settembre al suo 
ministro, e contemporaneamente ne 
ha diramato copia alla stampa, una. 
lettera che converrà riprodurre per , 
intero: 

« Sìg. Ministro, 
ho appreso con molto ritardo, 

essendo stato a lungo assente de l ia 
Toscana, che ì giornali fiorentini • . 
pubblicarono il 4 agosto scorso u n 
comun.ca'o ufficiale del Sindaco d i , -
F iren/e dal quale risultava che, m ' 
seguito al le intese intervenute fra 
il Mmist io della Pubblica Istruzio
ne e il Ministro dei Lavori P u b 
blici, questi aveva nominato una 
Commissione per il Ponte a S. Tri 
nità, di cui, insieme coi Sindaco e 
col Presidente del Consiglio supe-
i iore dei LL.PP., facevo parte a n 
che io. 

Successivamente i giornali hanno 
pubblicato che nella predetta Com
missione il mio nome era stato so
stituito da quello di altra persona. 
Mi astergo da ogni apprezzamento; 
ma. dopo qui nto è avvenuto, r i 
tengo incompatibile la mia presen
za nel Consiglio Superiore de l l e 
Antichità e Belle Arti e Le presen
to le mie dimissioni dai Consiglio 
stesso, col proposito di riprendere 
la mia piena libertà di studioso e 
di cittadino, sia sul grave argo- ' 
mento del Ponte a S. Trinità sta 
su aUri che interessano in modo 
essenziale la tutela dell'arte e de l 
paesaggio italiano. 

Mi abbia, Sig. Ministro, con la 
dovuta deferenza Mario sa lmi ». 

Che il Consiglio Superiore della 
Belle Arti messo m piedi dal l 'ex .' 
Afimstro Goiiedri m funzione cle
ricale funzionasse malamente, già 
si era visto allorché molti mesi / a 
l'intera sezione per l'arte contem
porane i si ( ique/ece, in legutto al
le dimissioni della maggior parte 
dei suoi componenti, senza che 
nessuno si preoccupasse più di ri
costituirla. Oggi il membro più au
torevole dpi Consiglto Superiore 
medesimo abbandona le cupe aule 
del Ministero :li Vtale di Trasteve
re con una lettera gravissima, che 
lascia intendere chiaramente l'cs>-
stenza di nuove e grosse * por
cherie » 

Voylt'anio accennare a qualcuna 
di queste •' parertene », quali ven
gono descritte da voci non prive 
ài attendibilità negli ambienti i n 
teressati; e non faremo come il 
Tempo che, pur pubblicando la let
tera del Salmi, minimizza pudica
mente la questione, {imitandola. Al
meno nel titolo, al Ponte di S. Tri
nità. Si dice dunque che la mani
polazione della commissione per 
quel ponte sia dovuta al fodcuole . 
intento cti lasciare ricostruire il 
ponte medesimo a un noto archi
tetto fiorentino molto in vista ne
gli «mbiet'ti di Viale di Trastevere. 

Dopo lo sconcio del tronfio, e 
antieconomico Ponte Flaminio a, 
Roma (cogliamo l'occasione per se
gnalarlo come tale ai nostri let
tori) non è azzardato temere che 
ne sorga uno simile anche a Fi
renze, con grave danno sia per il . 
senso estetico, »ia per l e tasche dei 
poveri contribuenti. 

Ma la voce più grai'e che va 
circolando è che una insigne opera _ 
d'arte di proprietà dello Stato ita
liano dorrebbe esser donata a uno 
Stato .straniero. Questo ni 'rerrebb* " 
non per motivi più o meno cultu
rali, né tanto meno per tes t imo
niare o rinsaldare amicizia e fra* 
ferii'tri fra i popoli, ma per con
traccambiare una partita di canno* 
ni che da quello Stato estero sa
rebbe stat-t donata al governo ita
liano. Ogni commento è superfluo. 

Diremo soltanto che per il buon 
nome dell'Italia, desideriamo viva
mente (p*'r ben sapendo che dal 
governo clericale oggi ci ti può 
aspettare questo e altro) che quan
to sonra abbiamo scritto ci venga 
prontamente ed esplicitamente 
smentito dal Ministero responsabi
le, oppure che ti prof. Salmi, i l 
quale ha compiuto eu idenlement* 
il suo gesto dopo una lunga ma
turazione, lo porti sino in fondo 
illuminandoci sugli - altri argo
menti » che * interessano m modo 
essenziale la tutela dell'arte e del 
paesaggio italiano ». * 
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NOTIZIE BEL TEATRO 

Due itt iolo*, in tro iacono n n preparato speciale nell'ipofisi di una 
f e m m i n a de l l» «tnrinti-

dcll'URSS e il loro- rnimtmro co
stante. 

Sui fiumi e sul r .cre n procede 
a ricerche ed espetrem^ ài oran
do importanza. Spetti rioni «e: enfi-
f iche speciali studiamo le eventua
li modificazioni dal regime dei 
fiumi e dei mari, la .flora e la fau
na dei corsi à"acqx>a. la riprodu
zione e la vita dei pesci. 

Le specie più pregiate 
La maggior parte dV« pesci che 

popolano il Caspio, il lago d'Arci 
e il Mar d'Azov rii:<ilao,no i fiumi 
per In riproduzione; gli storioni. 
le aringhe, i solvutili del Caspio 
si spingono molto a monte, men
tre la vobla (rvtilus caspiens) la 
carpa, la rema comune, la sandra 
si riproducono a velile e nel delta 
dei fiumi. La dotlr na miciurinia-
na ha permesso dì -.tiabilire nuovi 
metodi per conserrtr*» e accresce
re le riserve di peso, dei mari me
ridionali, nelle m-or-p condizioni. 
allorché la riprodisione naturale 
dei pesci tara, m i n a certa misu
ra. turbata dalla rvorn- diifriftu-
n o n e del le acque t: dalla costru
zione dei complessi idroenergetici. 

Nell'intento di tutelare la ripro
duzione naturale Hex pesci, ali 

dei pesci, prozie airufifirrazionc 
dei dirersi sistemi idrografici e di 
irrigazione, nonché dei laghetti e 
dei bacini artificiali costruiti dai 
lavoratori dei colcos. 

Il popolamento dei ni /ori laqhi 
artificiali arrerrà anche in ma
niera spontanea, ma m questo ca
so i nuovi abitanti saranno la per
ca e cltri pesci minuti. Si tratta 
tuttavia di popolare i nuoci ba
cini con pesci commestibil i meg-
giormente pregiati, e il compito 
non è facile, dal momento che il 
regime dei bacini sarà del tutto 
particolare e sens-,bilmente diverso 
da auello dei laghi naturali. Ad 
e.tempto. una delle particolarità 
dei laghi artificiali è il loro li
vello variabile: quando il livello 
si abbassa, le uova deposte sulle 
alghe si disseccano e periscono. 
Un'altra particolarità risiede net 
fatto che la vegetazione della zo-
Ta presso la riva dei laghi arti-
sciali non facihta la deposizione 
delle uova. 

Gli scienziati sovietici lavorano 
da anni a costituire la popolazio
ne ittica dei bacini ed hanno adot
tato metodi appropriati. Sono stati 
disposti vivai galleggienti per la 
deposizione delle uova, che per
mettono alle uova di numerosi pe
sci di svilupparsi normalmente nei 
bacini artificiali, nonottante le «-'«•-

U n a l e g g e p e r II t e a t r o I 
L'in F^idio Ariosto prfsrfrnfc 

dell'istituto del dramma italiano, 
nell'ultimo numero tirila rn ista 
Scenario, ffa lui diretta afferma 
forse ron ecressirn ottimismo, che 
e ii rampo dello spettacolo di pro
sa. oarji regolato da norre fram
mentarie. sarà n'I prossimo anno 
regolato da un i^sto di l'"qTr uni
rò ». . vedano sottovaluta uitural-
mente, l'importanza di q>irsta ini-
rtafira. che f o n Anello s< auqura 
(come noi ci augunan.o/ «incaga 
un elemento posi'.iro per la solu
zione dei problemi che attualmente 
si pongano nella nta teatrale ita
liana. .Voi torremmo pero doman
darci innanzi tutto come e ria cht 
qutsta legge verrà preparata, come, 
quando e da chi verrà dssrutsa e 
approvata: giacché tutta l'attività 
governctua riguardante il teatro 
ha la depioTCzole tendenza a chiu
dersi nella clandestini'*, nella ia-
ghezza. nell'off unta, quasi che si 
trattasse del famoso indovinello del
la sfinge rhe ogni attore, o capo
comico. o muco dere risolvere vol
ta per tolta con l'ausilio delle più 
m i steriose 'allea nze. 

Ora noi abbuimo molti dubbi sul
la chiarezza della nuova legge e 
qnintfi sidla possibilità che essa sta 
veramente un € elemento poj . t i to» , 
proprio perchè l'esperienza ci dice 
che la Direzione del Teatro ha tut
to Tinteresse a mantenere norme 
* elastiche*, e quindi adattabili in 
direr«o modo a diverse situazioni. 
ri male fondamentale, on. Ariosto. 
non t soltanto nell imprecisione 
i 
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delle norme, ma nel fatto che la 
loro tmprects,nnc è il mezzo indi
spensabile alla politica di corridoio. 
al traffico fra industnalt e gover
no. fra proprietari di teatri e go
verno. Che cosa c'è di più impre
ciso e di più utile del cosidctto 
tondo RAI per far passare milioni 
sottomano? Chi ne e o n o v e finr»-
saunbile profondità? 

Il fondo RAI è una specie di 
< Sèsamo. apntil *. serie a tutto. 
è sempre pronto e non dà luorro 

' a nessuna pubblicità. Quando una 
iniziativa presenta ti tornaconto 
propagandtstiro o assicura un cer. 
to appannagg'o a persone che è ne
cessario o utile far guadagnare, al
lora si manda una letterina al fon
do RAI. E tutto va a meraviglia. 

On. Ariosto, torremmo farle una 
proposta. Lei ha più d'una volta. 
sulla sua rivista, criticato l'azione 
goternaltca. Faccia di più e di mc-
gho. Apra la discussione su questa 
benedetta legge che si sta prepa
rando. e se è necessario eoniochi 
una piccola riunione* nn conregno 
p*r ascoltare l'opinione di tutti co
loro. attori, reg-.sti, impresari, cri
tici. tcrittori, che hanno interesse 
ad una vita democraticamente ed 
economicamente sana del teatro 
italiano. Tutte queste persone po
tranno fornire indicazioni utilissi
me a coloro che stanno preparan
do la legge, ed eviteranno oltre tut
to a se stessi l'amara costatazio
ne del m già fatto » quando^non ti 
è pi?l in lempo. S'intende, a meno 
che questa materia non sta tabù 
e non sia riservata ai soliti e com 
petenti organi ministeriali ». A ci 

qual caso, l'azione da svolgere ta-
rCibe di tutfaltra indole. 

(1. 1) 
Un mmoto premio teatrale 

La città dt Montecatini ha t»vtl-
Unto un Premio teatrale che sarà 
attribuito ogni ai .no. alle migliori 
novità italiane e straniere rapprie-
sentate durante le stagione. Alia na
scita del Premio hanno collaborato. 
insieme al Sindaco di Montecatini 
e al conte Bonacca<iSe. Massimo Bori
temprili. Silvio D'Amico. Sergio Pu-
gi:e«>e. Carlo Sa^a ed Alfonso D'A-
lessnndro in rappr«*sentanza dei:a 
I D I 

J. L Barramit mWAtkimée 

. IMII Louis Barrault ha preso 11 
po<o di Louis Jouvet nella direzio
no del Théatre de l'Athénée. alla 
quale sembrata destinato invece In 
un pruno tempo Jean Vilar. Sem
bra che Barrault conservi tuttavia 
1:» sua attività alla SaUe MarlgTiy. 
accanto a Madeletne Renaud 

Lm « f i n i — sf«fràtv m URSS 
La nuova stagione teatrale di pro

sa avrà inizio tra bre.e a Mosca, a 
Leningrado e nelle altre principali 
città sovietiche. Fra le prime noti
zie segnaliamo: A Mosca, nel Teatro 
del Dramma, verrà rappresentato / 
padroni del deserto di Pare. U n . 
sul la costruzione degli impianti 
Idroelettrici. Al Teatro Gorxl verrà 
dato Qui è mattina, riduzione dei 
romanzo di Aleksandr Ct&lkovalrL 

Un'opera sugli Intellettuali e 1 di
rigenti del partito è Ai nostri giorni. 
di Aliatoli Sofronov (l'autor* de 

Il carattere moscovita) che «ara 
data al Piccolo Teatro Ottobre di 
Ciaureh e Bolsclnzev. sugli avve
nimenti della Rivoluzione sociali
sta. sarà rappresentato al Teatro 
d'Arte di Mosca. Fra le altre novità 
s i menzionano Re Atomo, di Kur-
ganov. sulla guerra atorr.-.ca e Tren
ta danari, ài Howard Fast. De.!o 
stesso Fast ti regista Oklopkov. u r o 
fra 1 maggiori deli'Urss sta rc«-t.-
tendo In *cena ia riduzione del ro
manzo La via della libertà. La fan
ciulla dai capelli bianchi di Ko Cin 
ci o Tin J. sarà data al Teatro Va-
crttangov. Fra i classici saranno rap
presentati Lo Ho Vania, di Cecov 
Jegor Buhciov CI Gorkt e Tartufo «li 
Molière. 

Teatro stampato 
Neì.a biblioteca « a m e n a » dello 

Editore Garzanti e uscirò il dram
ma di Arthur Miller Aforfe d'un 
commesso viaggiatore, nella tradu
zione italiana e con una prefazio
ne di Gerardo Guerrieri II dramma 
sarà rappresentato a Venezia, tn oc
casione del Festival internazionale 
del teatro. 

Ci! atomi dì • w a n i m i 
otTAttoitmio forte irammsmica 

11 25 settembre scadono t termini 
per 11s<Ti2ione agli esami d'ammis
sione al corsi di regia e di recita
zione per ti nuovo anno accademi
co 1951-52 nell'Accademia naziona
le d'arte drammatica in Roma, e ai 
relativi concorsi per le borse di 
studio. Per informazioni rivolgersi 
alla Segreteria dell'Accademia: Ro
ma. ptar/a della Croce Rossa n. 3. 
dalie 10 alle 12 antimeridiane. 

Si è chiuso a Berlino 
Il T Congresso del giuristi 

BFRLIXO. 11. — SI e chiuso a 
Berlino il V Congresso deli'Assocla-
rione Internazionale del giuristi de
mocratici. 

Il Congresso ha adottato una riso
luzione di condanna del trattato Im
posto dagli imperialisti americani al 
popolo giapponese, perchè contrarto 
agii Interessi di quel popolo e costi
tuente una minaccia per gli altri 
nopo'l dell'Estremo Oriente e del
l'Asia. 

La risoluzione, approva decisamen
te la piusta r.chte'sta dei popoli per 
'a c w n z l o n e dell'Intervento "militare 
In Corea, per una sistemazione pa
cifica della questione coreana e per 
la punizione dei cr.rr.ina'.l dì zuerra: 
chiede, inoltre, la proibizione d^'ùa 
bomba atomica, delle armi batterio
logiche radioattive e chimiche e di 
*uttt eh altri strumenti di massacro 
colle* tivo. e* che \ engano d;chiarati 
c m u n a l l di guerra i governi che 
per primi r e facciano uso; Infine. 
t"oo-gia anche la proposta per 1» 
riduzione di un terzo "di tu*tl gli 
armamenti da parte de.ie grandi Po-

jtenze chiede che \\ tr-STra di a»j-
jressione ?:a considerata :. più srra-e 
del crimini internazionali e approva 
il conretto di i ae?res-*ione » f o m u -
"jitn da; Con£re=èo mondiale della 
pace. 

Il Congresso invita tutti 1 giurf-
-.tl der-rocTatic: del mondo a denun
ciare la natura fascista delle» misero 
amministrative >2lslattve e cludijt*-
rie prese ne«;i stati Uniti e negli al
tri Stst! caD!t*lt»-tl contro Vi torse 
rteija m»ee e della deiTiocrazia. mi
sure che mirano a preparare un'al
tra guerra. 

Il Co-szresso ha anche approvalo 
una risoluzione in cui eeprtme la 
».ua solidarietà con le vittime delia 
oppressione nel Paesi coloniali. s#-
micoloniall e dipendenti. 

E' stato, infine, rieletto Presiden
te deir.Msociazione Prltt (Gran Bre
tagna) e Segretario generale Nor
man (Francia). 
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