
ag. 3 — «L'UNITA*» Mercoledì 31 dicembre 1952 

Almanacchi vecchi e nuovi 
€#i D I V I BERTONE JOVINE 

Dell'Almanacco e della pazienza p e n a t i l o ». E s tor ico fu il p o t u t o d i v e n t a r e popo lure s e 
non potete Sanie senza 
(Dal Nipote di Vesta Verde 1850) 

D i s t e n s i v o e b o n a r i o i l Bar 

p r i m o a l m a n a c c o n s t a m p a non u\esì>e di f fuso fra il pò 
c h e u-^ci dal la b o t t e g a dol io | po lo i suoi p r i n c i p i , ne l l e 
Schoeffcr a M a g o n z a nel 14531 forme p iù a d a t t e e p iù c a r e 
- « u » ,., .-.. .-. ! • • : _ • - l „ l l _ A't l..ì l i - _.»__ t.̂  * 

189 

,_!e c h e segnò l ' inizio de l la d i f - | a l p o p o l o s tesso . F e c e r o u s o 
1 A l m a n a c c o p r i m a P ie tro 

quest i opuscol i . Alfa metà d e l j T h o u a r co l Nipote di Sesto S^it*^^^ 
iettarsi a d i f f o n d e r e fiducia a *NV"".' A ' " la popo lar i tà d e - , C a l o Baccelli^? poi C e s a r e 

Corrent i col Nipote ili Vesta 
Venie e il Borel la con YAl-
mnnacco nazionale. A l m a n a c 
ch i di c o n t e n u t o p r o g i e s s i v o j 

a n n o di età , s e m b r a , d i - ^ JPf l* 

gli a l m a n a c c h i era tale c h e , 
p i c uc m a n . . t nel la sola Parig i , se ne s tan i 

l i b u o n S i l v a n o c h e da e « « - . p a r o n o p i u d i ZUantlU L l . c u r . 
s , d u e secol i si a b b e era a | , e ^ 

S U U „ ^ U , o a
n S o l a t ó Tu « U p è - " i n a r c h i con m i n u t e d e a e r i - i d u - s i p . o p o n e w u i o d f d a r e al', 

TSttv e r ì ? ^ Niente ' " » " *"• cer imoi i ia l i ed c l e n - p o p o l o ' n u o v e i n t e r p r e t a z i o n i ' 
K a « * a " s i 1 ralfa d " c o n ^ S i d ì t - c - h i «li t-uricht. e di funz ionar i ; d e l l a , storia e deg l i a^veni -
« « « # : rl»l1n mire € u o i c h è ; " ' t>ttu li u s a v a n o per d i v u l - ' n i e n t i c o n t e m p o r a n e i e una 
fff"V J f „ „ r e n i i ? l « l P^,t* ^ e le loro glorie , (e as soc ia - 't u l lura scientif ica adat ta al 
to a t l a n t i c o non h a n n o des i - ' " " " > 1»™ Problemi . Le os i - t e m p o : di cara t t ere p iù g e n e - ' 
i o m i a m i w n „ i s t c ler- f-'ll/(' " " " ^ '»• l u c e eoli i l lu - ; r ica iuente cu l tura le il p r i m o . 

n u m i «ir . • • , ,_. ,„ . .„•„ .1 . . . . . . . .. ,. , . _ . ' ,- . ' 
rli altri . E>.si 

< Levatemi una cur ios i tà 
d o m a n d a S i l v a n o — d o \ e va] 
a prenderli lo S t a t o laut i 
quat tr in i? >. 

I" qui Barbanera u t U i u l i u e 
a b i l m e n t e la necess i tà de l la 
i i n o i a tassa c h e c o l p i s c o gli 
esercenti produtt iv i . E in 
quat t ro e c iuat tro t to c o n v i n c e 
il buon S i l v a n o , per s u a na
tura a v a r o e diff idente, ad 
a p p l a u d i r e q u e s t o o c u l a t o g o 
v e r n o < il p iù r ivo luz ionar io 
di tutti i governi passat i >. 

Messe eo«ì a posto le c o s e 
il d i scorso può terminare con 
ques ta quart ina c h e , se non 
è proprio perfet ta , è però se
rena e l impida nel s u o ot t i 
m i s m o : 
Culmo quest'anno annunziaci 
nnrie incende chiare; 
dissiperà dagli animi 
le trepid'ansie amare... 

O 
Non si può dire c h e ques iu 

disborso ireni'rale. in pios, i e 
in versi, H H S - H . per ant ica tra
d iz ione . nell'ai ma micco p o p o 
lare a c c a n t o a l l e profez ie Jt 
ai cous ig l i di a g r o n o m i a , s ì a 
c o n d o t t o c o n p e r s u a s i v o r i g o 
re. Il buon S i l v a n o v i è t ra t 
tato un p o c o c o m e un B a g 
g i a n o c h e si lascia i m b ò t t i -
re senza troppa r e s i s t e r a i di 
pensieri futti. E* v e r o I É i e a 
m a n t e n n e * , in q u e s t o ^ t o di 
pigriAJffTtlWale l a « M e t à lo 
tiejjdvia raete^j|||ai&0^>ntano 

Tc . a c c u r ? W ! lrfiri«*n». m a 

la un i s trujyoD^foValutare la 
M a t u r a z i o n e c h e gli a v v e n i -
i i en l ì , l e do lorose esper ienze , 

Ila stessa v i ta s o c i a l e p o r t a n o 
sé . a n c h e fra c o l o r o c h e 

tra cosa , c o m e chi d ices se u n a 
cos t i tuz ione , vo l l e Magis tra t i 
suoi propri e c ioè i T r i b u n i >. 
Q u e s t o a d imos trare c h e il 
popo lo , (p iando a g i s c e c o n 

ot t i ene s e m p r e c o n 
sulta via de l la g i u 

st iz ia 

Paes i c h e s o n o legati da l Pat 
to a t l a n t i c o non hai 

S a l i r " " ? H Ì i T o f c * i t t e r e » ' • ' " - » « !' <«"' '« - n o i a d n più pol i t ico „ 
altri pòpoli a l le loro d i p c n rismcratic, , det tero vita a l - . h a n n o rubi . che di s toria , g e o - , 
flpiwi»» I a l m a n a c c o del c a m p a g n o l o grafia, sc i enza , a g r o n o m i a , le-1 

" m i o d u n q u e , il 1955. tutto d , t ' , l i f r " . s c ! " ' a m e n t i del l . i '«is | t ,7Ì<me 
d e d i o a l l e opere di c o s t r u - . " « , , n , I O ! , , i a i l i i lS , I O t - / i e - J ( , , | , f r ' 1 1 1 1 " " . nell A l m a n a c c o 

• « « . , : . . . r..n- il b u o n S i l v a - » u r ' n t l i' "«-•««* b inaz ion i . Ma Idei C o r i o n t una e s p o s i z i o n e 
no si " n e % , o c c m l à i e una nonos tante gli s f o , zi . i l lumini-J p o p o l a r e del la storia' d'Ital ia 
»l ;« .1! n r n w i d e n / p i ro \ erna- *ilVÌ- ?" n lmaiuicc l i i p o p o l a - m i cu i a l c u n fatti s o n o r icon-
J / S S ™ r i P»' miras i non c o n q u i s t a - ( d o t t i a d una più esat ta v a l u -

P n n v i d e n z a col « P » i n a i l i - j 1 0 1 1 " M"",. m a , carat tere x e - , f a z i o n e II m o n o l o g o di Me-
/ l i « ri/l.ir». rpriilitA a l l e 1 , l , " " ' " , L ' w-ien tifico « f u r o n o , n e n i o A g n p p a . per e s e m p i o , 

? o , ne osci, non ' P » ' " « M o s t r u m e n t o di p r e g i , , - j c o s t a u t e i n e n t e R i s a l o ne l le 
^ S a l \ , o ìo Vre àie" er d i / i l ? o l i * ì c i * , M f « " ' " " d i t rat taz ioni s co las t i che , si c o n -

r .. , X i r a t S s . ^ «-•>'">••• »L'I I « ' a Verde così: 
„. L . « v 5 ? l S , / e n i l i i - . K r a * u i " " n t , L l n L' «""e"'* « M a la p lebe romana , o l tre 

in'L >Z 1, StVt d e v e sné - ( l i c " , l ' s t i ««m«nn«:h i c a m p a - L, fnvolett . , . vo l l e q u a l c h e a l m i n i e n t e lo S t a t o cl ivi spt n | ,. n C a s a „ | / a ocneJ - - l-
dere molti quat tr in i . G i u s t o . , ^ i n o p u B a r l > | l „ e r a di Fo_ 

\limio; l 'uno del 1762. l 'altro 
Idei I7f)4. 

I! distintiti nonos tante la 
cori ente contrar ia vol le ri- energ ia , 
prendere in p i e n o la t r a d i / i o - ; cess ioni 
ne e il carat tere degl i a l m a 
nacchi p u r a m e n t e as tro log ic i . 

A que l l 'ant ica tradiz ione 
a v e v a g ià d a t o u n fiero c o l p o 
il l ibro p u b b l i c a t o in G e r m a 
nia nel seco lo XVI co l t i to lo 
di La nonna degli almanacchi 
in cu i si der ideva l 'astrologia 
e s c l u d e n d o l a dal n u m e r o d e l 
le sc ienze . Era gli altri un n t -
t . u c o diret to propr io al C«i-j 

. samin si ebbe nel 1 8 i l con la 
usci ta di un o p u s c o l o i n t i t o 
la to b u r l e s c a m e n t e : Giro e 
rigiro astrologico di Bonomo 
Bottami di Bonomia; Casatua, 
nel q u a l e l'arte di s c e v e r a r e 
Ì * numeri s impat i c i > o d i 
prevedere n v \ e m i n e n t i lieti e 

i tristi (bilia c o n g i i i n / i o n e de-1 
gli astri er.i o g g e t t o di chiara" 
sti tira. 

S u p e r a n d o questa 
ancora nel l'Ufi, il Casutnia 
si d i f e n d e v a : < N o n mi dif
fondo in discorsi non troppo 
dicevol i ad A l m a n a c c h i s i c 
c o m e è il f a v e l l a t e ili mater ie 
s tor iche o morali o polit iche. . . 
ma bensì io \o-rl io parlarvi 
di c i ò so lo c h e r ichiede l'arte 
mia as tronomica . . . ». 

SEI SETTIMANE NELL'ALTRA META' DEL MONDO 

Visita a Wang Ya Fan 
un tempo grande proprietario 

Un'esperienza indicativa - Gli agrari espropriati si guadagnano oggi da vivere col loro 

lavoro - Il processo popolare al criminale Wang Te Scen - Successi di una cooperativa 

La Kraziosa Delhi Scala, che rivedremo prossimamente in 
un (ilm dall 'ott imistico t itolo « Evviva il ri ne ma » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

I X 
L O N D R A (d i r i torno da l la 

C i n a ) , d i c e m b r e . 
« Quando Pcy Yen venne 

l iberato da l l 'Eserc i to popola
re — mi aveva raccontato il 
capo dell' Associazione dei 
c o n t a d i n i — W a n g Te S c e n 
fu arrestato, e tutto il villag
gio sì riunì in assemblea. Più 
di sessanta persone presero 
la parola, per testimoniare 
sulle ruberie, ali imbrogli, le 
prepotenze, i delitti cìw ave
vano sofferto da Wntig, o per 
confermare 'a verità di quel
lo che ali altri dicevano. Di 
certe cose, del resto, ognuno 
nel villaggio era a conoscenca . 
Chi non sapeva clic S'uni 
Peng, un contadino povero, 
non potendo pagare a Wang 
l'interesse di un prestito, era 
stato costretto a dargli come 
serve le sue due figlie, e die 
Wang le aveva violentate, ed 
aveva venduto la più giova
ne al padrone di un bordel lo 
di Pecliino? ». 

« E chi non sapeva di LU 
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PROBLEMI E CONQUISTE DELLA SCIENZA 

La scoperta degli atomi 
Lo studioso russo Mendelejev e la sua famosa tabella - 1 vuoti progres
sivamente riempiti - Creazione artificiate - Nuovi elementi ultrauranici 

o 
Se il Cnsamid d c c l i n u \ a r i

fiutando ogni c o n t a m i n a z i o n e 
con la sc ienza e la pol i t i ca 
m o d è r n a , il Barbanera p r o 
sperava c o m e s t r u m e n t o d i 
reaz ione .b f fondendo fra g l i 
abi tant i de l le c a m p a g n e la con .. __ ,,.. . , „ 

\ i \ o n o p iù sacrif icati , ne l la (diff idenza per ogni "genere di 
so l i tud ine de l le c a m p a g n e , '.novità pol i t iche . 

Valeva la pena di dare m a g - j Q u e s t a diff idenza, c h e era 
giore cura a questa p a g i n e t - j f , . . ; | c a l i m e n t a r e in u n a c l a s -
ta di p r o p a g a n d a c h e arr iva \ t . ab i tuata da seco l i a l la s o 

praffazione, era diffusa a n c h e 
tra le c lass i c o l t e d a un a l t ro 
g e n e r e di a l m a n a c c h i . 

Nel 1794, per e s e m p i o , 
l'.-l/riianacco istorico-politico-

uei più remoti caso lar i e c h e 
«• l 'unico e s e m p l a r e di car ta 
s t a m p a t a per u n ' a l t i percen
tua le di famig l i e c a m p a g n o l e . 
II Barbanera a r r i \ a a n c h e do-J 
\ e non arr iva la rad io : e ren
d e famil iar i , s u l l e f i e r e di T e r 

F i n o al la s c o p e r t a d e l l e 
neri a, [ s o s t a n z e r a d i o a t t i v e s i e b b e 

la c e r t e z z a c h e l e p i ù p i c c o l e 
p a r t i c e l l e f o r m a n t i la m a t e 
r ia f o s s e r o g l i a t o m i . G l i a t o 
m i c a r a t t e r i z z a n o i d i v e r s i 
e l e m e n t i c h i m i c i , c i o è q u e l 
le s o s t a n z e f o r m a t e da a t o m i 
tut t i u g u a l i . A l p e s o di u n 
a t o m o si dà il n o m e d i p e s o 
a t o m i c o ; q u e s t o si m i s u r a 
p r e n d e n d o q u a l e u n i t à di m i 
s u r a la s e d i c e s i m a p a r t e d e l 
p e s o a t o m i c o d e l l ' o s s i g e n o c h e 
ha q u i n d i peso a t o m i c o 16 ( i l 
p e s o a t o m i c o d e l l ' i d r o g e n o è 
1.008) . 

C o n m e t o d i , n a t u r a l m e n t e , 
ind ire t t i , s i t r o v a r o n o i pes i 
a t o m i c i de i d i v e r s i e l e m e n t i 
e si p e n s ò a l lora d i o r d i n a r e 
g l i e l e m e n t i s t e s s i co l c r e 
s c e r e d e l l o r o p e s o a t o m i c o . 
E' s ta to m e r i t o d e l g r a n d e 
s c i e n z i a t o r u s s o M e n d e l e j e v 
di a v e r e c o m p r e s o l ' i m p o r 
t a n z a d e l l a s i s t e m a z i o n e d i 
tut t i g l i e l e m e n t i , a l lora c o 
n o s c i u t i . in f o r m a o r d i n a t a e 
c o m e si p o t e s s e r o , a l c r e s c e r e 
de l p e s o a t o m i c o , f o r m a r e de i 
g r u p p i di e l e m e n t i c o n c a 
ratter i c h i m i c i e risici s imi l i . 

P r i m e ri«*€»r€*lie 
Il M e n d e l e j e v s t e s s o n e l 

scientifico di tutti gli aoDeni 
menti ed i to in Cesena , d à 

ra di Lavoro , di Ca labr ia e d i ' t a n t o s p a z i o al la po l emica a n -
Bas i l i ca ta . i nomi di Schi i innn | t ir ivoluzionaria c h e si trasfor-
r di T r u m a n e le s ig le d e l - I m a in un vero e propr io trat-
l 'O N U. e del la N-A-T.O. I j t a t o re legando in un c a n i n e - 1 t e n t a t i v o di f o r m a r e l 'ormai 
pastori dì A b r u z z o e i g i o r - j c i o i dat i a s t ronomic i . Il s u o [ f a m o s a « T a b e l l a de l s i s t e m a 
natant i di Pugl ia vi c e r c a n o ! i n t e n t o a i i t i l lumin i s t i co è e - , p e r i o d i c o deg l i e l e m e n t i chi-
not iz ie dei mercat i , de l l e In- spresso con es t rema v i o l e n 
ti i7inni e le profez ie su c u i ! 7 a fin dall'ii.* eduz ione nel la 
a l m a n a c c a r e ne l l e l u n g h e o r e ' q u a l e *i met te in luce il p e 
di so l i tudine . U n a fr«i«e di r icolo g r a v e di una n u o v a 
Barbanera p n ò d i v e n t a r e p ò - barbarie in cui « l a r a g i o n e 
po lare c o m e un proverb io , d a - u m a n a , invani ta di se mede-
re l 'or ientamento p o l i t i c o a , s ima. sfa per prec ip i tare l 'Fu- ' 
mi l ioni di p e r s o n e : m a d e v e ' r o p . i intera >. 
essere una frase i n c i s h a e « Per fortuna — prosegue — 
d e n s a proprio c o m e un pr«>- c o n t r o ques to per ico lo a b b i a -
verbio . .un» dal la nostra la buona c a u -

Ui'sogna r iconoscere c h e <=a. i Sottratti quasi tutti ar-
Barbanera, da q u a l c h e tem- mali dell'Kumpa. le preghiere 
pò . di q u e - t e frasi non ne a / - dei buoni , irli enormi del itt i 
z ecca p iù . N e s s u n c o n t a d i n o ' d e i f r a n c e s i . -. 
di Ital ia p u ò riconoscers i or 
m a ' in quel p o v e r o S i l v a n o 
c h e parla c o m e un dot tore e 

1 patriot i 
mol t i sforzi 

i ta l iani fecero 
tras formare • i „-~ -„^^,v.„o-i;-,r^ *-nmi> n i o i u s iorz i per tras formare s , lancia i n g a r b u g l i a r e c o m e ^ ^ 5 t r i i m c i ; f i d j a r r e i r a t e z . 

za in mezzi di p r o p a g a n d a 
c u l t u r a l e e soc ia l e . La r i v o l u 
z i o n e i ta l iana non a v r e b b e 

IL CONGRESSO DELLA CULTURA POPOLARE 

^lifile delegati 
saranno a Bologna 

n o m i c h e con ì fatti u m a n i 
S c i e n z a v e n u l a da Or ien te , co i 
m u s s u l m a n i . C a r l o Marte l lo 

uno zotico. 

o 
N o n s o se s ia s ta ta fatta 

mai la storia degl i A l m a n a c 
chi in re laz ione ag l i a v v e n i 
ment i pol i t ic i . C e r t o è c l u 
lutt i gli A l m a n a c c h i , t ranne 
p o c h e eccez ion i , h a n n o a c c e n 
t u a t o il loro cara t t ere po l i t i co 
non a p p e n a «i s o n o diffusi tr.i 
il p o p o l o . 

L a nasc i ta deg l i A l m a n a c 
c h i è s t re t tamente l egata a l 
l 'arte d e l l o s t ro losare , del l a l -
rnanaccare . de l a t t e r e c i o è , m r e m l l I e QcltgttU £ a n a i R O 
n re laz ione le v i c e n d e a s t r o - p r t s t t l l i a a , , , ^ 8 , , , n^or» 

f.». jirosr-jmo Congresso nezior *-
'o celia cultura poi*o'.are. che 
Com"è noto. &vr& luogo dal °-

c h e v ide negli A l m a n a c c h i a J i u gennaio Ad essi si ag
lina e spress ione t ipica d e l l a giungeranno numerosi compiessi 
c i v i l t à nemica , ne f e c e fare folcloristici, musicali e teatrali 
u n fa lò d o p o a v e r sconf i t to Giungono intanto al Comitato 
d i arabi a Po i t i er 5 , promotore notizie di manifesta-

M a la C h i e s a c o m p r e s e , p «ons preparatone. 
i „ _ J : ^ „ I _ , « : - . „ Ai nudila i A Milano U loca.e Centro pò-

j a l o r e d i v u l g a t i v o di ^quella u b r o u £ l 
forma di p u b b l i c a z i o n e e ne j l a a I m c n t e , a s u a . ^ ^ C w 

v o l l e fare un s u o s t r u m e n t o u n a ^amieAX&ZAOJ.ie che ^ a v u . 
d e d i c a n d o o g n i g i o r n o d e l l a n - TQ c o m e z^a centrala la prepa
n o ai suoi «santi e ai suoi ^ 7 , 0 ^ d e j congres.*© Lo stesso 
martìr i . « Le l i tanie fecero un centro ha promosso il corso 
p a s s a p o r t o a l la sc i enza > - ia « Leggiamo m-aeme ». consistente 
pure c h e sì trattasse di una m "recensioni parlate sui libri 
s c i enza cos i s t r a n a m e n t e m e - ! prò recenti, che. a cura di note 
«colata di ere t i che fantas ie . ! personalità culturali milanesi. 

I Ca lendar i c o s ì c r i s t i a n i z - . « r r a n n o tenute nei:e principali 

»H * «***%»£ «x-sn&ss srssszr " * 
b n c h e a vo l t e religiose, a v o i - . <-„„„—«^ „ 
, e pol i t iche , a vof ie scientif i- „ - * ^ ™ £ $ H V 
c n c ; . lano avrà luogo u n grande 

U n a l m a n a c c o di s r a m l e c o t o g n o ^ei Gruppi dei colen-
va lorc s tor ico fu q u e l l o chp r<3r,r. del popolo. Ad esso si ac 
N i c c o l ò Pisani d o n ò a C a r - compagner» u n convegno delle 
l o V di Francia < un vero a l - filodrammatiche e dei rappre-
roanacco con nn t r a t t a t a l o di sentami di t u t u i maggiori 
as tro log ia e n n c a l e n d a r i o compiessi teatrali e spettacolari, 

e o n l ' idrogeno ( N . 1, peso 
a t o m i c o 1 .008); l 'el io ( N . 2, 
p. a. 4 ,003 ) ; i l l i t i o ( N . a t o m i c o 
3 , p . a. 6 ,940) e cosi di s e g u i 
to f ino agl i c l e m e n t i r a d i o a t 
t i v i di p e s o a t o m i c o e l e v a t o : 
la tabe l la f in iva c o n il T o 
rio ( N . a t o m i c o 90, D. a 
2 3 2 , 1 0 ) , i l P r o t a i t i n i o ( N . 9 1 , 
p . a. 231) e l U r n n i o (NT «J2. 
p. a. 2 3 8 . 0 7 ) . 

R e s t a v a n o pero ancora v u o 
t i i pos t i d e i n u m e r i a t o 
m i c i 43 fra i l M o l i b d e n o e d 
il R u t e n i o , 61 fra i l N e o d i m i o 
e d i l S a m a r i o , 85 fra i l P o l o 
n i o etì i l ì l a d o n . e 87 fra i l 
R a d o n e d il R a d i o . P o i c h é 
n o n si r i u s c i v a a r i s contrare 
l ' e s i s tenza , n o n s o l o c h i m i 
c a m e n t e . m a n e a n c h e c o n la 
a n a l i s i s p e t t r a l e , di q u e s t i 
e l e m e n t i , si p e n s ò c h e i loro 
a t o m i fos sero e n o r m e m e n t e 
ins tab i l i , n e l s e n s o c h e a p 
p e n a format i si d i s i n t e g r a n o 
d a n d o l u o g o a d al tr i a t o m i e 
ad e m a n a z i o n i r a d i o a t t i v e . 

Col p r o g r e d i r e de l la f is ica 
a t o m i c a si p e n s ò di creare 
a r t i f i c i a l m e n t e ques t i e l e 
m e n t i . I p r i m i a scoprire l o 
e l e m e n t o di n u m e r o a t o m i c o 
43 furono g l i sc ienz ia t i i t a 
l ian i P e r r i e r e S e g r è . Ersi si 
f e c e r o i n v i a r e dag l i S ta t i 
U n i t i u n c a m p i o n e d i M o l i b 
d e n o b o m b a r d a t o c o n n e u t r o 
ni a c c e l e r a t i per m e z z o de l 
c i c l o t r o n e e p o t e r o n o così s e 
p a r a r e i l n u o v o e l e m e n t o c h e 
fu c h i a m a t o T e c n e t o ( 1 9 3 7 ) . 
C o n p r o c e d i m e n t i a n a l o g h i si 
t e n t ò tli p r o d u r r e l ' e l e m e n t o 
di n u m e r o a t o m i c o 6 1 , m a 
pur a v e n d o o t t e n u t o da a l cun i 
f is ici a m e r i c a n i e da l S e g r è 
deg l i e l e m e n t i rad ioat t iv i d e 
r i v a n t i da q u e s t o e l e m e n t o 
n o n si a r r i v ò a separar lo f ino 
al 1945. A q u e s t o =i d i e d e il 
n o m e dì P r c r r e z i " T V ì r n - o n -
to di n u m e r o a t o m i c o 85 fu o t 
t e n u t o b o m b a r d a n d o 1' b i -

I s m u t o c o n ioni di c i to a c c e 
lerat i e lo si c h i a m ò A s t a t o . 

L ' e l e m e n t o d i n u m e r o a t o 
m i c o 87, il F r a n c i o , fu c h i a 
m a t o cosi p e r c h è s c o p e r t o 
d a l l a s i s .na P e r r y in Franc ia 
c h e riuscì ne l 193r< n e b a n t » 
s eparaz ion i r a d i o c h i m i c h e a d 
o t t e n e r e que<-t> e l e m e n t o 1 
cui a t o m i h a n n o un.i v i ta 
b r e v i s s i m a . 

S e il c o m p l e t a m e n t o de l la 
tabe l la d i M e n d e l e j e v m e 
d i a n t e la c r e a z i o n e di e l e 
m e n t i p r e s e n t a g ià q u a l c h e 
cosa di m e r a v i g l i o s o , è p e r ò 
a n c o r a p i ù i n t e r e s s a n t e i l 
fa t to di a v e r p o t u t o a d d i r i t 
tura a u m e n t a r e il n u m e r o 
ripulì e l e m e n t i o l t re • n ^ v a n -

ds.i « , „ „. »,„,,<,„, o ~ _ I tadue n u m e r i g ià ord ina t i , 
""* c o n ai balletti. Semore nei . j , . - J - * 
nrtrr,. ^ „ ^ , . ^ „~ , | t r o v a n d o n e a l tr i di peso a t o -
prtmt giorni di gennaio è pre-' 
vista l'apertura ufficiale della 

mic i ». d iv i sa in grupp i d i 
e l e m e n t i s i m i l i , c o n c l u s e c h e 
d o v e v a n o c e r t a m e n t e e s i s t e r e 
n e l l a tabe l la s t e s sa de i pos t i 
vuot i , c i o è d o v e v a n o e s s e r c i 
in natura deg l i e l e m e n t i c h e 
i c h i m i c i n o n e r a n o r iusc i t i 
a s e p a r a r e dai c o m p o s t i . Q u e 
sta o s s e r v a z i o n e d i e d e g r a n 
de i n c r e m e n t o al la r .cerca d 

i n n o v i e l e m e n t i c h e v e n n e r o 
g r a d a m e n t e scopert i c o n lo 
=vi l ipp( ne l la c m i n i c a . de l la 
fisica e de l la t e c n i c a . Così il 
f i s t e m a p e - ' d i co deg l i o l e -
m e n t i di M e n d e l e j e v p r e n 
d e v a u n a forma memore p iù 
c o m p l e t a , s i d i e d e agi i e l e 
m e n t i u n n u m e r o d 'ordine e 
q u e s t o v e n n e c h i a m a t o n u 
m e r o a t o m i c o . N o n è il c a s o 
q u i di r iportare la tabe l la 
c o m p l e t a , m a a c c e n n e r e m o 
=ol tanto c h e essa si in iz ia 

di n e u t r o n i l en t i e d esso p u ò 
e s s e i c qu ind i i m p i e g a t o n e l l a 
p r o d u z i o n e di e n e r g i a a t o 
m i c a . N e l 1945 s i o t t e n n e l o 
A m e r i c i u m ( N . a t o m i c o 9 5 ) 
b o m b a r d a n d o g l i a t o m i d i 
U r a n i o d i p e s o a t o m i c o 238 
c o n ioni d i e l io a v e n t i g r a n 
d i s s i m a e n e r g i a . I n f i n e i l C u -
r i u m ( N . a t o m i c o 96) e p i ù 
r e c e n t e m e n t e a n c o r a i l B e r -
k e l i u m ( N . a t o m i c o 97) s c o 
p e r t o n e i grandi i m p i a n t i p e r 
l o s t u d i o de i f e n o m e n i a t o 
m i c i e B e r k e l e y . 

Altre difficoltà 
E' q u i n d i o r m a i cer to c h e 

si p o t r a n n o t rovare dei n u o v i 
e l e m e n t i u l trauranic i , a n c h e 
s e la loro scoperta è resa dif
fìcile da l fat to c h e e s s i s i 
p r e s e n t a n o q i i i s i - o m p r e in 
q u a n t i t à p i cco l i s s ime . 

Di fronte a q u e s t e m e r a v i 

g l iose scoperte de l la sc ienza 
c h e f a r e b b e r o sba lord ire g l i 
s c i e n z i a t i d i a n c h e so l tan to 
m e z z o s e c o l o fa . d i fronte a l 
l a p o t e n z a de i m e z z i t ecn ic i 
e s c i ent i f i c i c h e s o n o o g g i 
n e l l e m a n i deg l i u o m i n i v i e n 
n a t u r a l e d i porc i la d o m a n 
da: c o m e è poss ib i l e c h e t u t t e 
q u e s t e s c o p e r t e n o n a p p o r t i 
n o u n a v i t a m i g l i o r e a t u t t i 
g l i u o m i n i i n v e c e d i m i n a c 
c iar l i d i n u o v e s trag i e n u o 
v e terr ìb i l i d i s t r u z i o n i ? A 
q u e s t a d o m a n d a s i p u ò r i 
s p o n d e r e s o l t a n t o a f f e r m a n 
d o c h e , p e r c h è t u t t e q u e s t e 
s c o p e r t e p o s s a n o d i v e n t a r e 
fonte d i g i o i a e d i b e n e s s e r e , 
b i sogna t r a s f o r m a r e la s o c i e 
tà a t tua l e in u n a soc ie tà c o m 
p l e t a m e n t e n u o v a . 

MASSIMO MONTAGNANA 

Fu Cimi, dei due grandi sa l i 
ci clic yl i erano costata la vi
ta? Wang aveva, oltre ni suoi 
NO <( imi >, una piccola fab
brica di carri, di portantine 
e di bare, e molto del l egnante 
per Ut fabbrica se lo procura
va obbligando i contadini a 
vendere, per una miseria, gli 
alberi elle erano sulla loro 
terra. Lu F u Cian p o s s e d e v a 
ti» c a m p o di tre « m u » in co
mune con il fratello; ma il 
fratello era un mezzo defi
ciente, che appena sapeva 
parlare. Sul c a m p o c'erano 
due bei salici, dai quali Lu 
ricavava un po' di legna per 
l'inverno. Un giorno che Lti 
era andato al villaggio vici
no, Wang c h i a m ò il fratello, 
lo spaventò e gli fece mette
re la impronta del pollice 
sotto una carta con la quale, 
per poche libbre di granotur-i 
co , i salici e r a n o venduti a 
lui. Quando Lu tornò a casal 
e seppe che cosa era successo, 
corse da Wang a protestare 
c/ic. In vendita non era vali
da, perchè era stata fatta 
senza il suo consenso. Wang 
era in una cattiva giornata e 
71071 s o p p o r t a v a fastidi. Fece 
prendere Lu, lo fece frusta
re per ore con delle catene, 
poi lo fece buttar fuori lun
go il viottolo che conduceva 
alla sua casa, e lì la moglie 
Io ritrovò moribondo. Quel 
giorno della resa dei conti, 
davanti alla vedova di Lu Fu 
Cian e al vecchio Siun Peng 
che lo accusavano, Wang era 
bianco come uno straccio e 
i l s u d o r e g l i c o l a v a da l la 
fronte, nonostante che fosse 
febbraio. L'assemblea chiese 
per lui la pena di morte, e 
a P e c h i n o , dove venne con
dotto per i l p r o c e s s o , su l la 
base d e l l e f c s / i n i o n i a n z e del 
villaggio, il tribunale lo con
dannò alla .fucilazione » 

Una casa signorile 
Wang fu, a Pey Yen, l'uni

co grosso proprietario che 
avesse da pagare per dei de
litti. Ala i suoi familiari, a 
carico diretto dei quali non 
risultò nulla, non ebbero mo
lestie, e se i 140 « tnw », il 
b e s t i a m e e gli attrezzi venne
ro tutti confiscati, la famiglia 
conservò la c a s a con q u e l l o 
c7»r c'era dentro, e la falegna
meria che poteva darle più 
che abbastanza per vivere. 
Gli altri otto grossi proprie
tari d e l v i l l a g g i o , d o p o la 
confisca delle loro terre — 
c h e per ognuno si aggirava
no intorno ai cento « mu » —• 
ne riebbero, nella d i s t r i b u 
z i o n e , u n a porz ione par i a 
quel la posseduta dai contadi
ni medi; tra i cinque e i ven
ti « m u ». Questo, infatti, è 

che la nno\a lesse difende l.it sai 
nrtipendcnza Italiana?.. 
— Ma vallo a raccontare al portiere'.... 

Secondo i vecchi codici 
t il classico diritto, 
associarti a delinquere 
aggravava il delitto. 
Oggi però il decrepito 
concetto è superato: 
chi per rotore emaciasi 
dicesi apparentato 
e m pia, secondo la 

oltitnr il pr»mio della 

moderna 
[usanza, 
maggio
ranza. 

« A L O M O M 

campagna del Centro del unro. 
con u n discorso del sen Arman
do Sapori. 

A Cremona, in preparazjone 
dei Congresso bolognese, si e 
svolto li primo Incontro del 
cooperatori per ia cultura, con 
la partecipazione di duecento 
delegati di venti province. L'In
contro ba latto 11 bilancio delle 
iniziative realizzate dal movi
mento mutualist ico nei campo 
della cuKura popolare. Basterà 
citare, dalla relazione del prof. 
Grifone e dalle conclusioni dei 
prof. Banchieri, alcuni dar» 
esemplificativi: a Cremona. Bo
logna. Reggio Emilia. Mantova, 
Milano. Modena. Ravenna, Tori
no . Livorno esistono oltre tre
cento biblioteche di cooperative; 
a Grosseto. Cremona, Rovigo. 
Firenze, Forlì. Savona e i n altra 
province si svolgono ogni a n n o 
a cura delle cooperative corsi & 
qualificazione professionale, do
p o - s c u o l a . corsi di lingue, di 
agrobiologia, ecc.; al contano già 
numerosi premi artistici e lette
rari patrocinati dalia cooperaW-
*•, nonché bora* di studio. 

m i c o m a g g i o r e . I d e e al r i 
g u a r d o e r a n o e ia s t a t e e s p o s t e 
p r i m a d e l l ' u l t i m a guerra 
m o n d i a l e e c i o è o r i m a d e l l a 
c o s t r u z i o n e de l la b o m b a a t o 
m i c a . m a n o n e s i s t e n d o q u e 
st i e l e m e n t i a l lo s ta to n a t u 
r a l e in q u a n t i t à apprezzab i l e 
d i v e n t a v a i m p o s s i b i l e s c o 
pr i r l i . S i p o t e v a p e r ò g ià 
p e n s a r e c h e es s i e r a n o p r o 
b a b i l m e n t e e l e m e n t i rad io t t i -
v i a v i ta b r e v i s s i m a . F u s o l 
t a n t o c o n l o s t u d i o de l la 
s c i s s i o n e a t o m i c a c h e si potè 
a c c e r t a r e l ' e s i s tenza deg l i 
e l e m e n t i t r a n s u r a n i c i ( d i N . 
a t o m i c o s u p e r i o r e a q u e l l o 
d e l l ' U r a n i o e c i o è m a g g i o r e 
d i 9 2 ) . C o s i a l l ' in iz io de l 
1940 s i p o t è o t t e n e r e i l N e t 
t u n i o ( N u m e r o a t o m i c o 9 3 ) ; 
s u c c e s s i v a m e n t e s i o t t e n n e i l 
P l u t o n i o ( N . a t o m i c o 9 4 ) c h e 
h a a v u t o p i ù i m p o r t a n z a p e r 
c h è c o n e s s o s i p u ò o t t e n e r e 
i l f e n o m e n o d e l l a s c i s s i o n e 
a t o m i c a c o n yt~n:hm+**rmi\Q 

s tabi l i to ne l la legge de l la ri-^ 
forma agraria, perchè gli ex 
proprietari « possano gua
dagnarsi da vivere con il pro
prio lavoro e così, attraverso 
il lavoro , pos sano riformare 
se stessi .•>. 

Wang Ya Fan, alla cui 
casa ora eravamo g i u n t i , ave
va posseduto, prima della ri
forma, la più grande pro
prietà del v i l l agg io dopo 
quel la di Wang Te Scen. Si 
vedeva s u b i t o che la casa era 
stata, « » a volta, quella di si
gnori. ll muro che c ircondai-a 
il cortile era di pietra isto
riata, invece che di ciottoli 
impastati con argilla •omo 
nelle altre case che avevo vi
sitato prima. II con , tu. 
mol'o più spaziosi r l'abita
zione, sollevata di due o tre 
gradini dal piano del c o r t r e 
e pavimentata, aveva vetri 
alle f i n e s t r e , n o n carta di ri
so, ed era formata da parec
chie stanze. I soffitti di legno 
erano dipinti ed intagliati, 
c'era profusione di mobilio, 
e una tovaglia di seta rica
mata copriva il grande tavo
lo rotondo nella stanza d'in
gresso. Rammentai la perspi
cacia con cui Liu Sino Ci, 
presentando la legge di rifor
ma alla Conferenza c o n s u l 
t i va , s p i e g ò le ragioni per le 
quali i beni dei grossi pro
prietari, all'infuori della ter
ra, del bestiame e degli at
trezzi, non sarebbero stati 
confiscati: « La esper ienza ci 
ha insegnato che, se anche 
quei beni fossero soggetti a 
confisca e a distribuzione, i 
proprietari li nasconderebbe
ro e li disperderebbero, men
tre i contadini si darebbero 
da fare a cercarli. Ciò pò 
trebbe Jacilmente creare con
dizioni di caos e portare allo 
sperpero e alla distruzione di 
grandi quantità di ricchezza 
sociale ». 

Ya Fan era sulla cinquan
tina, vestito secondo il vec
chio stile, in un lungo cami
ce scuro, con una faccia 
grassoccia dai lineamenti f r e 
schi e più giovane della sua' 
età. Pensavo che non sareb
be stato facile far conver
sare Ya Fan sul suo presente 
in confronto col suo passato: 
ma quando gli ch ie s i q u a n t i 
« m u » avesse avuto prima 
della riforma e quanti ve 
avesse ora, si dilungò invece 
a rispondermi con molta « a 
turalezza: « n e avevo 110 — 
disse — c ora ne ho 1S. Con
tro la decisione dell'assem
blea del villaggio, che mi ave
va classificato proprietario, 
la legge mi dava la facoltà 
di ricorrere al tribunale. Ma 
non ne ho fatto uso, perchè 
non c'era nulla a cui potesil 
appigliare il ricorso: né io, né 
nessuno della mia famiglia 
avevamo mai lavorato sulla 
terra, tutti i nostri campi 
erano stati sempre coltivatii 
dal lavoro salariato. I 18\ 
«mu» che mi sono stati la
sciati ho p o t u t o s ceg l i e r l i io 
stesso, ed ho scelto, beninte
so, la terra migliore e la più 
vicina a casa . A n c h e un carro 
e un mulo mi sono stati la
sciati, c h e m i Tendono i n no
leggio il valore di circa torni
la libbre di riso all'anno, ll 
campo lo lavoro da me. con 
i m i e i c i n q u e figlia. 

Principi di saggezza 
J\Ton c'era entusiasmo, cer

to, nelle sue parole; ma non 
c'era neanche acrimonia, e la 
mancanza di acredine n o n 
sembrava il risultato di dis
simulazione, era piuttosto, 
quel modo di Ya Fan di 
esporre i fatti come erano, tm 
atteggiamento d ì buon senso, 
la accettazione appunto di 
fatti che non potevano esse
re cambiati, e che dopo tutte 
erano stati molto meno brut
ti di quel c h e g l i uomini co
me lui avevano temuto. E 
ciò che egli aggiunse, senza j 
c h e nessuno glielo avesse \ 
chiesto, esprimeva a d d i r i t t u 
ra uno sforzo di r i c o n o s c e r e 

la giustificazione m o r a l e e 
s o c i a l e di quanto gli era aC' 
caduto, secondo quel bisogno 
che è nel carattere cinese d i 
rispecchiare le proprie espe
rienze personali in p r i n c i p i 
genera l i di saggezza . « La 
nostra vita, prima, era molto 
comoda — disse — ma la vi
ta dei salariati che venivano 
a coltivarci la terra, e d e i 
contadini nostri vicini, era 
molto, molto misera. Era 
qualcosa che non poteva du
rare t. « De l resto — fece an
cora, in tono faceto — forse 
perchè non ho più come pri
ma debitori che mi mandi
li» maledizioni, da quando ho 
cominciato a lavorare m» sen
to molto mrgli" in salute ». 
Mentre Wang Ya Fan parla-
va, avevo notati) al muro la 
fotografia di una ragazza, in 
blusa e pantaloni, sullo sfon-
fo del lago del Nord, a Pe
chino. E domandai a W a n g 
chi fosse: « é la mia figlia 
maggiore — disse — studia 
nella scuola tecnica del m i n i -
stcro delle Ferrovie. Tra due 
unni avrà finito e le dovreb
bero dare u n buon posto ». 

Discernimento e rigore 
La storia d i W a n g Te Scen 

e di Wang Ya Fan, dell'uno 
a cu i la nuova Cina ha fatto 
pagare per le sue colpe, e del
l'altro che è stato portato ad 
adattarsi, senza rancore, ai 
tempi n u o v i , è t m e s e m p i o 
dt?l rigore e d e l d i s c e r n i m e n 
to di cui i n s i e m e u n a r i v o l u 
z i o n e p u ò essere capace, e i 
due Wang continuarono ad 
occuparmi la mente, mentre 
i miei accompagnatori mi ri-
conducevano verso i l c e n t r o 
del v i l l a g g i o . L à , in un gran
de cor t i l e , trovai raccolti la 
coopera t iva di consumo, la 
sede del Consiglio popolare e 
la scuola. Entrammo nella 
cooperativa, e Tsu Yu Yang, 
il suo direttore — prima d^l-
la riforma agraria, un sala
riato — passato dietro il ban
co, mi descrisse con prontezza 
di cifre e di statistiche, senza 
l 'aiuto di un appunto, i pro
gressi c o m p i u t i da l lo s p a c c i a 
in tre anni. Nel 1950, i l p r i m o 
anno della c o o p e r a t i v a , le 
v e n d i t e a m m o n t a r o n o a 205 
m i l i o n i d i « y e n » (s i tenga 
p r e s e n t e c h e i l g o u e m o p o p o 
lare ered i tò d a C i a n g K a i 
Scek una v a l u t a enormemente 
inflazionata); nel 1951 (quando 
già l'inflazione si andava sta
bilizzando) il valore delle ven
dite era salito a 410 m i l i o n i ; 
ne i soli primi sei mesi di que
st'anno (a stabilizzazione or
mai saldamente raggiunta), le 
v e n d i t e della cooperativa han
no ammontato a 320 milioni, 
e nel secondo semestre — mi 
disse Tsu — la media mensile 
ha toccato gli 80 milioni. Dal
le trenta specie di merci che 
aveva nel 1950, la cooperativa 
è arrivata ora a 200 specie, 
e accanto al riso della miglior 
qualità, al fior di farina, figu
rano largamente nelle vendite 
i generi di vestiario. 

« Prima l'endevamo solo 
«campol i — d i s s e T s u — ma 
dall'inizio di quest'anno, con 
l'aumento delle richieste, ab
biamo cominciato a far ve
nire le pezze in tere . Soltanto 
nelle ultime due settimane d i 
se t t embre , quando tanti si son 
eo lut i cucire qualcosa di nuo
vo per la festa nazionale del 
1. ottobre, abbiamo venduto 
900 metri di stoffa ». « Con 
l'aumento del potere d'acqui
sto — aggiunse ridendo — 
s u c c e d e a n c h e c h e i gus t i del
le donne si fanno più diffi
cili. Un anno fa si acconten
tavano di stoffe a colori uniti. 
Ora tutte vogliono gli stam
pati di Sciangai ». 

Uscimmo dalla c o o p e r a t i v a 
3, traversato il cortile, en
trammo nella sede d?l Con
siglio popolare. 1 tavo l i de l la 
s tanca del C o n s i g l i o e r a n o 
stati messi in fila, coperti di 
tovaglie bianche, e su di esse 
ci aspettava imbandito il 
pranzo. 

FRANCO CALAMANDREI 
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NOTIZIE DELLE ARTI 
I l movimento di Corrente 

Per le edizioni del Milton*. 
nella sene delle « pfcole mo
nografie di artisti italiani con-
tempcranei » Raffaele De Gra
da ha pubblicato un volumet
to dal titolo II movimento di 
e Corrente >, costituito da un 
tetto d i una quarantina di pa-
g.ne e da 39 tavole m Manco 
e nero. 

Il movimento d- e Corrente ». 
che diede i tuoi frutti special
mente m pittura, trovò il suo 
centro a Milano negli anni dal 
193S al 1943. ed ebbe a sua di' 
sposisione una bottega d'arte 
e una rivista che. dapprima 
pubblicata sotto U nome di 
Vita giovanile, adottò poi U 
nome di Corrente. Soppressa, la 
rirista nel 1940 a causa deaJi 
spunti polemici troppo Divi che 
ormai il fascismo, impegnato 
in guerra, non poteva più tol
lerare. il movimento continuò 
per qualche anno a sviluppar
si attraverso le edizioni, ta 
galleria d'arte e e l'opero dell» 
ormai larga schiera che aderiva 
alle nostre idee* fpag. 22). 
Moltissimi furono gii attuti 
ehm parteciparono al movimen

to in modo pnì o rr.(no diretto: 
BìTollt. Badorti. Vaienti, ili-
gneco. Cìicrchi. ljanr.ro. Casi
nari. Mantu-a. Cosso, Man^ù j 
Gentil. Tallone. Pane era M'ir \ 
chi. Cantatore. Tornea, e in fi 
ne Guttu*o, Mafai, Franrh.na 
Broggini. Prampolini. Hi>m 
Filippini. Reggiani. Santorr.cr* ! 
Ptzzinato. Salvadori. Tamburi. ] 
Fazzini. Mirco. Afro. Montana-\ 
nni . Caputi e Pirandello Fu 
dunque un movimento la>qo e 
complesso, di cui la cosa, più si
cura che si può dire e che od es
so parteciparono le generazioni 
più giovani, che si *>raro renute 
opponendo al rcrvhio e .vore-
renfo » e all'accademismo uffi
ciale e che in questa opposizio
ne portavano un lirismo inde
terminato. un impeto ancora 
indefinito nei suoi obiettir». 
uno spirito di polemica, di 
ribellione e di « denuncia ». 
fondamentalmente espressioni
stico. non era dunque facili 
darne un giudizio in tutto Si
curo perchè non Ce dn mera-
vigltarsi se nel testo permane 
qualche oscurità e se non 
emerge interamente chiara una 
risposta a chi m domanda qua
li fossero e l i antecedenti, in 

tutta Italia del movimento dt 
OorTtntc dn the misura cioè 
r%*o ,%i colleganze agii altri mo-
1 -menti di opposizione al « \ o -
1 cccnt' s. come ad cs la 
e vttola romana ». o ti mori-i 
rr.<-nfo dei • se t di Tonno », che] 
n^l volumetto non vengono ri-
c-ìT3ali se. non attraverso qual-
itic personalità isolata) o a chi 
si domandi entro quali limiti 
07.".' e riuscisse fin da allora 
a s-ilupporsi in seno a Corren
te il nucleo realista che pur 
1 era 

Ad ogm modo è un grande 
mento di De Grada arer offer
to questa prima documentazio
ne e questa prima indagine di 
un movimento che ebbe certa
mente ed ha tuttora un gran-
rfis^imo peso nella formazione 
di una nuora cultura arrWtl-
ra in itaha. e la lettura di que
sto volumetto non potrà che 
essere di grande utilità a chi 
ti voglia render conto di come 
e con quale traraglio di idee 
e**a *Hi arremifa. 

C. M. 

I / M Mostra sai Smi 
Si inausrurerà In Roma. n«l 

Palazzo delle Esposizioni, nel 

febbraio 1953, la mostra a L'ar
te nella vita del Mezzogiorno 
d'Italia ». sotto l'alto patrona
to del Presidente della Repub
blica. Tale mostra, che resterà 
aperta s ino al maggio, compren
derà due sezioni, una per 1» 
arU figurative (pittura, scultu
ra e bianco-nero), l'altra per 
le arti applicate (artigianato 
artistico) delle seguenti regio
n i : Lazio meridionale, Abruz
zo e Molise. Campania, Puglie. 
Basilicata. Calabria. Sicilia. 
Sardegna. Le opere di pittura. 
«cultura e bianco-nero saranno 
ammesse alla mostra attraverso 
Invito delia Commissione Ese
cutiva e per accettazione attra
verso una apposita giuria. Le 
opere di artigianato artistico 
saranno ( ammesse eaclcalva
mente per designazione della 
apposita Commissione Esecu
tiva. 

Esp*ÙTÌ»m m M'imm « 
A Milano, alla galleria La Co

lonna, ha esposto Francesco 
Del Drago, presentato da Mar. 
cello Gallian; alla Galleria d'ar
te Cairota, ha esposto la gio
vanissima pittrice ligure, rasi-
dente ora a Roma, AlMMmdx* 

Cavo, presentata da Raffaele Da 
Grada e da Sandro DinL 

A Roma, alla Vetrina di Chiù-
razzi (via del Babuino 97) . ha 
esporto Fabio Faina. 

Al e Camino » (via dei Babui
no 45) . ha esposto H pittora 
leccese Fernando Troso; alla 
« Barcaccia » (piazza Ot Spa
gna) Antonio Asturi; ai:a «Cas-
sapanoa » Gemma D'Amico, 
Laura Bellini e Mimi Quinci 

Alla Galleria d'Arte l'Aureila-
na (via Sardegna 77-39) ha 
esposto Sante Monache*. 

fi 4*arf • mmtr* ii < Kemliamm > 
Ecco il sommario dei quarto 

numero di e Realismo ». usc i to 
recentemente: Editoriale; Let
tera dt Gustavo Courbart; 
Mario De Micheli: Un m — U o 
del realismo; Idee « battaglia 
di Courbet; Renato Guttuao: 
Ragioni e torti di Giorgio Da 
Chirico- Fissativo; Paolo R i e - , 
c i : a Avangu*rdlsmo » natia-i. 
ne dell'arte moderna ( a prop*- W. 
sito di u n libro di Pietro CO»> [ 
«agra) ; Raffaele De Grada: O * I 
rinnovatore della pttHM* * * * - i 
l i * » lombardo: n « • * © : No-C 
tizia d'Italia; A n t a * * » » * <?•«*<- ) 
c iò : KKoatiaBss A duo fnosted. l 
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