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La roconte t r aduz ionc itn-
Hiina d d l a nolsi cnnferenza 
Mil a rea l i smo c r i l i co », to-
iiiila da ( lyorgy Ltiksios nel
le p r inc ipn l i uiiiversilsi ila-
Hani* IU'I 111,")*'), pi ibblicula 
ora da Kinaudi con sori l l i 
nggiunt ivi ed una b reve p r e -
fazionc clie Paiitore ha dct-
talo appns i t a inen tc per la 
cd iz inne i ta l iana (It sinni-
/icalo altunle del realismo 
crilico), giovern a fo rn i re 
miovi d e m e n t i per la discus-
s ionc in a l io , nel campn del-
la l e t l e r a t m a , del c inema e 
del lc a r t i figurative, stilla 
cos idde l l a « crisi del real i-
s m o ». K VII da so d i e , in 
mi fiiiiipo ('(line quel lo di 
una possiliilo de f in i / ione del 
« r ea l i smo », I ' appor to di 
uno s tud ioso come Lukacs 
r a p p r e s e n l a tin fatlo di Gran
de i m p o r t a n / a ( d i e m e d i o 
pu6 essere valuta to q u a n d o 
alio sc r i t to speci l leo e i ta lo 
si ngg iungano una reeen te 
raeeo l la di saggi publi l ieala 
da Fcl l r inel l i e. .soprallutlo, 
(piei Prolegomcni u un'esle-
tica nuirxista, or ora pulihli-
eali dagli Kdilnri I t iun i l i ) . 

Ci sc inbra .suliilo neccs-
sa r io fare a w o r t i t o il let-
lore d i e si in leress i a que
sti se r i t l i del lilosofo e c r i 
l ico i indiere.se, d i e egli do-
vra c e r c a r e d i d e m e n t i po-
sit ivi non tau lo nulla tcn-
den/.a, .seuipro pressanlo in 
J .ukaes , a d d i n i re e sche -
ina t izzare , q u a n t o nulla va-
ria e vasta eseinpli l ica/ . ione 
e .speriineii lazione d i e il Lu
kacs offre di pagina in pa
gina sul c o r p o vivo del le 
o p e r e I d l e r a r i e . I.a le l tura 
degl i ser i t l i di Lukacs e in-
falti .stimolanle sop ra t l u t t o 
la dove si l ende a e l i ia r i ro 
la posi/ . ionc storicti d e d i 
.scrittori e la loro a l tua l i ta 
r i e o r r e n l e o vivaniente ope-
r a n t e : dal la inturpruta/ . ione 
di ( ioe lhe alia Iczionc dei 
^ r a n d i real is t i dol l 'Ol locen-
to (lialzae. in p r i m o luogo ) , 
dal r i p e n s a n i e n t o dui valo-
ri del Homaut ic i sn io a l l ' in-
dng inc sui maes t r i del « de -
c a d e n l i s m o » (da I 'roust a 
KaTka); una indag iuc d i e 
nei momen t i mi gl iori p r o -
cede di par i passo con |o 
s tud io dello svolgiiiionto del 
p e n s i e r o d e m o e i a l i c o d a d i 
d e m e n t i di fondo della 
g r a n d e filosoiia borgheso li
no al p rod i i r s i e svolgersi 
della (ilo.solia marx i s ta . 

In una indag iuc s iHal ta . 
L u k a c s non ha mai fatlo 
concess ion i a soluzioni p rov -
v i sor ie , ne sop ra l t u t t o ha 
mai soguito 1'eseinpio del lo 
s t r u z / o , i g n o r a n d o — c o m e 
t r o p p e voi le , in (pieslo c a m -
l>o, c avvenu to — le difli-
col ta , le r i c o r r e n t i contrai l* 
d iz iou i , i pun l i poco d i i i i r i 
o a p p e n a e sp re s s i ; voglia-
ino d i r e d i e e d i non si e 
mai a l l acca lo a rormulc all
elic felici (Pa r t e come r i -
llesso della rea l ta — il con-
cel lo del l i p i co , e sinii l i) 
r i pc l cndo le senza approTon* 
d i r l c o sp i ega r l c ; ha cerca-
lo s e m p r e , invece , di p o n e 
e e r i e i inpos laz ioni l eo r i che 
nulla lo ro giusta posizionu 
s lo r i ca c (ii . sper imenlar le 
coi falt i , nel nos l ro caso 
cioe. coi p rodo t t i le l le rar i u 
a r l i s l i c i . Cosl. d e m e n t i di 
fondo . di fronte ai qual i la 
c r i t i ca ideal is t ica aveva for-
n i to indag in i cosp icue (si 
puo c i l a r e . ad esempio . la 
quo.stionc della l ingua e dei 
lingua.!!!*! poe l i c i ) non so-
no mai da Lukacs ignora l i . 
c o m e a voile e avvenu to a 
c r i l i c i m e n o p rovvedu l i i 
qua l i , t an lo p e r c i l a re un 
caso p iu l tos to c la inoroso . 
o i q i o n e n d o ad una inesislen-
le « le l lu ra lu ra di pu ra for
ma » una w le l t e ra lu ra di 
con tunu lo », finiwino pe r r i -
f u d a r s i in una e lomcnlar i -
ta di conce t t i tale da ingo-
n e r a r confus ionc (a una si
mile confus ionc c gonerioi-
t;'i r i s a l c , noi c r c d i a m o , in 
g ran p a r t e q u d l a .siluaziouc 
chu oggi semhra dclcr in i 
na r s i n d l e a r l i figurative. 
q u a n d n ar t i s t i che voglion 
p o r r e o n l i n e nel loro a rea
l i smo » finiscono, in nianie-
ra g ra lu i l a e a s s u r d a , p e r 
gel tars i a r m i c hasagl i al-
P a s l r a t t i s m o ; c curl i c r i t i c i 
d ' a r t c , p u r t r o p p o , s u m h r a n o 
segui r l i su quusla s l rana o 
il logica v i a ) . (*.*•?. insomnia . 
la t igura di u n Lukacs spe-
r imenlaUire , a t l ispel lo del le 
sue s tesse fo rmule ; cosi c h e . 
d o p o P i n d a g i n e , a n c h e quel-

la d i e ci p a r e a p r ima vista 
una formula cussa il'ussur 
(ale, se la si gua rd i nulla 
sua formazione . K' il caso 
della feliee fonnulaz ionu di 
un « avangua rd i su io » lelte-
r a r io c a r t i s t iuo in cui sono 
sfoeiate t an t e c r i s i post-ro-
m a n t i c h e : un avangua rd i 
suio d i e ( come nel caso del-
Par te n s t r a t t a ) , isolaiulo le 
nuove t e cn i che mode rne 
dalla base .scieutiiica del 
pens ie ro d i e le aveva p ro 
dotti*, f iniva, o p e r a n d o su 
un l e r r eno d i e poteva pa-
re re il non plus ultra della 
r a / ioua l i l a , pe r cade re nel-
Pi r raz ional i s ino . ()iiella del
ta line dellu avauguard iu lut 
l e ra r i e u ar l i s l ichu , duuquu, 
lion u una formula as t ra t la . 
inn la uonseguun?a di una 
a p p i o f o n d i t a iudaginu slo
r ica . 

• 

Tu t l av ia , non sempre Lu
kacs sfugge alia formula co
me tale, o alio schema , in 
un l en la l ivo t r o p p o facile 
a volte di r i ce r ca del r ap -
por lo fia s l r i i l lure e sovra-
s t r i i t lure . !•? il caso, ci pa re . 
delta fonmila/ . iouc di « rea
lismo c r i l i co » d i e sorge-
rehlie dalla c o n s i d e r a / i o n e 
d i e nulla societa attualu la 
diruzionu fondamunlalu di 
lolla della socie ta u ipiella 
della lotta pe r la pace , la 
line della gue r ra frudda, la 
cos l ruz ioue della cousislun-
za paui l ica. A questa diru
zionu, a quusto momuulo 
non co r r i s | i onduruhhe nu il 
veech io rea l i smo horghesu 
(e lan lo meno , si cap isce . 
il « decaden t i sn io » e le 
avauguard iu lulturariu u ar-
l i s l i ehe ) , ne il « rea l i smo 
socialisla »; ma pe r Papptin-
to il « r ea l i smo c r i t i co »: 
uspruss ione chu sorgo anco-
ra dal lavoro degli inlullul-
luali horghes i chu sono por-
lati dal la forza dei falti ad 
ukihoraro , in ci i l lura c in 
a r te , una vera e p r o p r i a c r i -
lica della veccliia societa 
(il l ip ico r a p p r e s e n t a n t e di 
quusto m o m e n t o saruhhe , 
per Lukacs , ' I 'homas Mann) . 

Ora , ci s e m h r a che una 
p o s i / i o n c del gene re lenda , 
sul p i ano ideologico . a so-
s l i lu i re alia lolla capi tal i -
smo-social isnio (lolla di 
classi , c ioe) il raggiungi-
mento di una sor ta di zona 
di qu ie te , che cons i s l e rehhe 
nel princi |>io della coe.si-
slenza pac i l i ca : visla, que
sta, quas i c o m e una niaui-
festazione spon t anea dei po-
poli , anz i che conic un 'azio-
nc del le fo r /c del r innova-
men to c o n t r o le s t rn l tu rc 
della veccliia socie ta , A noi 
pa re , insomnia , c h e la tco-
r izzazione di una t r o p p o 
immed ia t a re laz ionc fra 
s t rn l t u r c e s o p r a s l r u l t u r e l*i-
nisca, come nel caso c i la to , 
pe r c o n d u r r c ad una formu
la solo a p p a r e n l e i n e n t e di 
por ta la genera lc . 

L 'osservazione ci semhra 
nnco r pin t-alzante, ipian-
do si esempl i l ichi coi fatli 
di ca.sa nos t r a ; p e r i quali 
ci s o c c o r r e P impos laz ione 
g ramsc iana della d i s l inz ione 
fra « c r i t i ca d ' a r l e » c « c r i 
tica pol i t ica » c la prec isa 
dd in i z io i i e della « lotta pur 
una nuova cu l tu ra » (cioe 
pe r un nuovo u m a n e s i m o ) , 
d i e non puo mai t e n d e r e a 
confonders i col giudizio 
es le l ico , o a d d i r i t l u r a pre-
suniere di con imis s iona re le 
opure d ' a r t e . In ( i ranisc i . 
duncpie, il r i l iu lo di una 
eslel ica n o r m a l i v a va d 'ac-
c o r d o col r i l iu lo di ogni 
domina t i smo pol i t ico . 

Ma a Gramsci soccor reva 
Puscinj)io g r a n d e del I)e 
S a n d is ; il qua le , se , pe r ne-
cessila di lotta cu l tu ra le . 
c o n t r a p p o n e v a u n o Zola a un 
Manzoni, non si sognava 
nepj iure di p o r r e fra i due 
scr i t lor i un r a p p o r t o di giu
dizio e s l e l i co : se ma i . quel 
d i e veniva a c o n c l u d e r e era 
d i e sulla s t r ada dcll '« idea-
Ie di convoii7ione » mnnzo-
n iano .sarchtie s la to anche 
difficile, p e r gli sc r i l lo r i 
nuovi . p r o d u r r c o p c r c d'ar
te va l idc . 

Dalle v i cende , p e r il no
s l ro paese , di ques to deccn-
nio , ci s e m h r a di po te r af-
fe rmare che , n ien t re giusta 
era ed e Pesigenza di una 
lolla p e r una nuova cu l tu ra , 
fondala sulla r ag ionc uma-
n~. I i her a da ogni involu-
/ i o n c mist ica c i r raz iona l i -
s l ica ; e r ra l a e invece la 
confus ionc col g iud iz io cslc-

l ico nella 
spusso iiH'orsi, 

quale s i amo 
,\ questa eon 

fusione d o h h i a m o (piella in-
flazione di una ua r ra t iva 
nuo-verista, cui ahh i amo as
sist i to : quel p r e m i e r e gli 
aspel t i p a r / i a l i di una real-
la complcssa , queH' ignora-
re i con t ras t i u le con l r ad -
dizioni di un pc r iodo sto-
r i co r i cco di con t r add iz ion i 
e di con t ra s t i . Pe rc io ci sem
hra che la formula propos la 
da Lukacs , di un « rea l i smo 
cr i t ico «-, sia per ico losa , co
me qualcosa d i e tenda a ve-
dere a t t enua t i i cont ras t i e 
le con t r add i z ion i nulla lolla 
fra veechio e nuovo; men l re 
ci semhra s e m p r e pi 11 p ro-
dut t iva P impos la / ionu gram
sc iana , della usigun/a di una 
lotta cu l tu ra l e per un nuo
vo u m a u e s i m o . rea l i smo, ra-
z iona l i smo; alia quale , per 
q u a n l o r i gua rda il nos l ro 
paese, mol le e mollepl ici so
no le forze d i e possono con-
I r i h u i r e : pu r che non si per-
da di visla la neeossila ac-
cennala del « giudizio esle
lico ». e non si d iano t rop
po facili paleiili (I'.iite a pro
dotti c lcmcnla r i o g r i v / i . ri-
fiulandosi di r i conoseere in- ' 
voce la val idi la di ope re e; 
di scr i t lor i uati dalla vec
cliia cu l tu ra , il cui a p p o r l o , 
s lor ieamei i te , ci appa ia an-
cora pos i l ivo . o il cui lavo
ro si d imos t r i in progresso 
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Dai fantasiosi sogni dei maghi 
ai precisi calcoli della seienza 

Tentativo nuovo per presentare alpubblivo un panorama della ricerca scientifica uttravcrso i tempi 

(Nostro servizio particolare) 

MILANO, d i cembre . — 
Molte sono le ragioni , che 
ci fanno g u a r d a r e con viva 
s impat ia alia Mostra storica 
delta seienza italiana, inai i-
gura tas i in ques t i g iorni nel 
l Jalazzo Heale di Milano. 

Va innanzi tu t to n c o r d a -
to che essa cosl i tuisce il 
p r imo ten ta t ivo , in Italia. 
di p r e sen t a r e al pubbl ico 
anon imo dei non-spec ia l i 
st I una visione panoramica 
del le l abonose vicende de l 
la ricerca scientifica; di far 
sorgere cio6, in torno a tale 
r icerca. un nuovo in te res -
se. capace di toglierla da 
quelPartif icioso isolamento 
in cm essa 6 vo lu t amen te 
tenuta dai suoi avversa r i di 
iori e di og«i. II metoclo 
usato a tale scopo d a d i or-
ganizzator i della Mostra 
venue finora p reva len te -
m e n t e appl ica to alio a r t i , e 
nusc i — come 6 ben no-
to - - a s tab i l i re un con ta t -
to d i re t to c c u l t u r a l m e n t c 
a-'^ai fecondo fra la rghe 
masse di vis i ta tor i e scuole 
an t i che c mode rne . spessn 

nie-
IIIIIMII in |M nf;i I->IIIJ a n i i c n e e m o o e i n e . î 
ADIUANO STIIONI 1 poco c o n n s c i u t e per to 
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no nella loro organic i ta ; 
oggi si t r a t t a di s tabi l i re un 
analogo contnt to con la 
seienza e i suoi piu pre / ios . 
s t rumen t i di lavoro: l i bn . 
disegni , ca r t e geograficbe. 
cannocchial i , apparecchi di 
labora tor io . niodelli ana to-
mici, ecc. II valore illuiiu-
nistico ili ques to pr«e.iam-
nia di diHusioiie del sape ie 
v cosl ev idente , che non 
vale la pena so t to lmear lo 

Complesso sviluppo 
10' ben noto che il pub

blico odierno suoi mamfe -
s t a re — n d l e piu v a n e oc
casion! — il p iopr io e n t u -
siasnio per le merav ighose 
appl ica / ion i tecniche della 
seienza. chu formano il can
to dolPepoca in cui vivia-
mo Di una cosa membra 
tu t tav ia non rendersi c lua-
ro conto : d i e e>se cost i tui-
scono il corouamento di un 
coniplesso sv i luppo in cu: 
confhiironn per secoh o se-
coli i piu vari f a t t on : dal 
pa / i en t e lavoro di m i d i a i a 
di umili ar t ig iani ed oporai 
a d i ambiziosi S(ii*ni di ma

ghi, as t rologhi eel a lch imi-
sti, da l le a rd i t e teorie dei 
lilosoti ai precisi calcoli dei 
inateniat ici e degli spe r i -
rnentator i . 

La Mostra , di cui s t iamo 
par lando , cerca appuu to di 
co lmare ques ta grave la
cuna. di inset n o cioe anche 
il lavoro scientilicn nella 
i l imensiouo storica, l ibe-
randolo da ^\n cer to alone 
ill < s u p e r u u e s t i eg iu iena » 
d i e tu t tora lo c i iconda. pei 
f a m e qualcosa di schiet ta-
mcute un iano: pet ricor-
il.irci che esso e opera no
stra — non ili dei ma di 
uoniMii — e peicio frutto 
tli innumerevol i teutat ivi . 
ih snecessi e insuccessi. di 
p i cc ' l e e graudi v i l tone . 
tah 'o l ta di e r i o i i . di co-
-t.uite applica/ 'unie di-1 piii 
spie i ! iud 'cato spiri to c i i -
l l l ' O 

I n notevole n i en to ilegli 
i i^.Miiz/atiiri della Mostra 
— in par t i co la ie di l)n/o 
I'aci. flu' ne d e l ^ e o Pnn-
posi.i/ii ' iie gene ia le — e 
(piello di aver posto in lu
re la p i e sen / a vivilicatrice. 
in ttitta la stoi in d d l a cul

tura i ta l iana, di un filone 
di « umanes imo scientifico » 
(d iverso da quel lo < ttma-
nis t ico-re tor ico ») che ven
ue t rascura to con eccessiva 
leggero/za da l le cor rent i fl-
losollche ideal is t iche e cat-
toliche, ancora oggi impe-
tant i , pu r t roppo , in gran 
par te delle nostro scuole 
Si t i a t t a del glorioso filone 
che condusso alia seopertn 
c al pntenzinmento di (piel 
metoilo sper imenta le . cm 
noi comunist i s iamo o rgo-
ghosi di far n sa l i r c Pau-
tenticn origine della nostra 
concezione del nu>ndo: « E' 
indubbio — scrive Cirnmsci 
— che I 'afleimarsi del me-
todo spe i imen ta l e supara 
due mondi della storia. due 
epocho e inizia il processo 
di d issolu/ ione della teo-
logia e d d l a melafisica. e 
di >viluppo del pensiero 
modei no. il cui co iona-
niento o nulla tilosofia della 
piassi . L'e^perienza scien-
titicji o la pr ima cellula 
del nuovo metodo di p ro-
du/ ioi ie . della nuova for
ma di uuione a t t iva tra 
Punnio e la na tu ia . Lo 

CHE DELL'AVANSPJiTTACOLO A N T E G U E R R A 

Ui seenu Mtascet-beb& 
e Fubrizi in "Crigino ?•> 

Dcclhio della gente dcll'Arenula - Folia di ricordi all'ostcria c al callc degli artisti 
I brutti tiri def>li speltatori - Si parla di Hrunelli, Riento, Catoni, Balzani, Cacini ed altri 

[insect, C'IC qucst'annn tin 
incax.salo, cor re roce , i r i i -
foroiifitrc milionl nella sola 
Milano. clii era vent'anni fa. 
quando deltutto (iN'Aiouula 
di linma, per scttantacinqur 
lire a sera? II nuiccliicttista 
clic lia data vita at dettn po -
polare: « E r ' i i sci. Cacini? r , 
clie fine avra fat to? 

Awfinmo a caeeia di questi 
divi (ietl'acanspcttacnlo an-
tequerra: taluni oqqi ccle-
bri; gli altri. la massa. in 
ombra o anclie in gruvi strct-
tczzc. Abbiamo, per cptida. 
questa rubrica dove ['impre
sario di quel cinc-tcatro. 
Pini, antioto alt artist} serit-
turati dat 1934 al '38. Ab
biamo pure Ira le in ant un 
ccntinnio di f<>to di quetti 
astri del varieta. c numero^e 
Icttcre e (jualeltc enntratto 
d'inaagnio. 

Pint a fin dofo la rub r i ca : 
Motlica. sno pa r tne r , le foto 
e le seritlttre. E' quanto ri-
manc di quel fuaca d'artificio 

tcuijo ancora j funutici dcllo 
Aienu la , i qua/ i purluno dealt 
artisti. 

litzzoni, da cinqtiantotto 
anrj < reclamista unico > di 
oroh'f7cric scizzcre (•- Lo di-
ca: I'ultimo rimusto sulla 
piazza c unico! *. ripcte co
me una macettinetta), ricorda 
Fabrizi, quando. net Gigino, 
difo in bocca. restito di un 
lunpltissimo grembiutc litn. 
collctto ittamidato, intioccato 
da un vastro azznrro, an-
cltegqinndo sui ritmi delta 
musica di liomolo lialzani. 
cantaca: 

lo -o fare "I chl 
coll atc.i . . . 

con quel che senue. Oppure 
liasccl nella Vespa t u b e r 
culosa. d i e miapolava: 

D.il qtl'rlf) 
ii'.' lui'terri 
f i l tl rui-'im 
nv «[v-ifcl'<'i6 

P ' J T I O 

Ecco Fabrizi. vettnrino ro-
mano, in Lampo : c it nome 
<let ronzino. tutto pclle e os-

•:••<(, <Ci/*' 

IERI MATTINA IX VALLE GIULIA 

tap», da c lacchet t is ta ipml 
era. 

Scorriamo insieinc la ru
brica. Sfilze ili nomi csotici. 
eppoi q tudchc s p r a " o nel 
buio delta dittienttcanza. 
qnalchc nomc itoto. Son pas-
sati tanti nniii.' < ( 'no Jirn-
nclli. 8-17 aqosto 1938. died 
giorni. 500 lire ». Ctnipiunta 
l ire a sera! * Accra una co
detta da zaiizara. ricorda 
Bizzoni; ora sp ignc Pago, fa 
il sarfo do donna , a piarca 
San Cosimatu *. E Dante 
Maggio? E' ancora in gnniba. 
Questo cantante macctiictti-
sta intcrpretura Auata . 

Da « Alcffiani » 
E i fratclli lionns? I'no c 

inorto. Souo rtmasti gli altri 
due. € Girano it mondo ». fa 
litzzoni. l.ui e gli altri hab i 
tues del rcccltio ctne-tcutm 
ricpneano. coi nomi. quei 
personaggi delta pusscrclla 
di via Sant'Anna. c ci danno 
qtialchc indicazioue per rin-
tracciarli a Roma. 

Cosl s i amo anda t i al caf/c 
* Alegiani >. Largo Arcnula. 
frequentatn neWantcguerra. 
dagli arttsti d c It ' Arenu la ; 
cenfro. oggi. dei vccclti spet-
tntori di <pirl varieta. * Fa
brizi p r e n d c r a cappucein i . 
Rased ga<ose. Dapporto te.. ». 
rammenta il proprietario 
* Che fine 1m fattn Misrel? >. 
chiediamo. \'essuno ricorda 
quest'artista. Eppurc. sulla 
rul>rica di Pini sta 5criffo: 
< Buono. Molto successo >. 
Cose del '35. 

Cacini. rncconta un uomo 
di mczza eta. una sera entra 
in scena, c da quella bolgia 

tli trecento spctlatori si leva 
an roce : « ,-\ C«ci/ii..., altcntn 
alia g a t t a t a ' >. / V r d i e . qtial
chc sera prima, at Cen t ia le . 
gli arccano qettato un gatto 
inorto. < Lascuitcme laron). 
so' 'n'arlista! >. pregara lui 
Una sera st misero, tutti in 
prima fila, a mungiar Innoni: 
it violino, il elariuo. la from-
ha, non potcrano suonarc; e 
lui. Cacini. si scntica stroz-
zare alia gola. 

E Ciachi? l.eggiamo nella 
rubrica: * Ciachi, trc de
menti maschili. 22-20 dicem
bre 1935, quuttro giorni. 560 
lire. Bene». / (liaehi dun-
zavuno sulla botte: antipodi-
sti brari.ssirni. t 'enicono dal 
circo. E il < Trio Olimpia »? 
S'c sfasciato. E tptdlo Gol
den? (hiuttno e audato per 
sii'i conto E il Duo Cusavec-
chia? * Pensi. ci diennn, il 
padre faccra il salfo tnorfafe 
sopra una carrozzella dal 
soffietto tirato su: rolara! >. 

It s ionor Somiiiio era un 
ussidii-; r / d / 'A renu la (il ci
nema sta quasi di fronte at 
caffe). Qui lo inconfr iamo. 
il car. Souniiio. Ricorda mol
te cose, di (picl varieta Rien-
to, il comico (uilesso attore 
di cinema}, era un gran mac-
chicttista. Eccoht </d com-
mhs-nrii) tli P.S.. vestito da 
cinciara. < Ma lei. non >.e n'c 
accorta. in tram, die le ru-
liarano it borteltinn'' >. cliie-
dc la guanlia. « Sentiro mm 

[clie MiniciiKiVii. ma peiisaro 
ccreussc un'nttru cosa' >. ri-
spniide, ingenua. la cinciara 
R'tcnto. Un giorno. la muta 
nli mordc una mnno. Vienc 

J a Roma. Cerca un dnttorc 
' Sbnqlia ed entra da tin m a 

nicure : catena esilarantc di 
qui pro quo (< E I'altra ma-
no? ». € Ah. c fcrita. Cur-
mela e statu >. < Ho capito. 
la fidunzatu >. *Xo. la inula*. 
* Bene, vediamo... > I; inline. 
traeanna t'acqua delta va-
sclietta. dove lut hugnulo le 
dita. dicendo: < L ho pu-
gatu' >. 

Un bravo comico 
« Riconla. Sonnino. Cuto-

ni' ». domandiamo ancora. 
Catoni ha rccitam n/PArcntila 
durante it Kntnlc del '36: 
< Quuttro giorni, 950 lire* 
sta seritto nella rubrica. E' 
inorto cinque anni fa, ci di 
cono, povero e dimenticato 
ila tuttt. tpiesto comico che 
con le sue parodie ha esila-
rato le platee d\ tutta Italia. 
Si presentara impeccabil-
inciite elegante: cilindro. 
- pipistrello > (il mantcllo 
foderato <H seta), frac a pen 
ncllo. per intitarc Zaccoui. 
Fregoli, Pctrolini. Attitio 
Walter (maestro del grande 
Ettore). Facendo la pamdia 
di Walter, appunto. Catoni 
parlava alia Fabrizi. c il pio-
vane comico andara in bc-
stia. scntendosi bcrsngliato 

Sonnino quanta le foto di 
Catoni e d'attri artisti. c pot. 
come jireso da un'iinpronvisa 
folia di rimrdi ci Insciri in 
tutta frctta. Arcca prcso a 
parlarc di Romolo Balzani. 

Ora. non ci rcsta che an-
dare in cerca di questo can
tante c di altri personaggi 
del tempo del varieta. 

R U T A R D O MARIAN! 

sc ienz ia to -sper imenta tore 6 
anclie un operaio , non un 
puro pensatoro e il suo 
pensare c con t inuamen te 
control lato dalla prat ica e 
vicoversa, Ilnche si ofTra 
Punita perfetta di tcoria e 
pratica >. 

Ciiii accennai al ca ra t t e r e 
panoramico della Mostra; 
basti ora aggiungoro che 
essa si propone, non solo 
di i l lns t rare secolo per se-
colo lo svi luppo in terdi -
pemlente del le var ie scien-
ze, ma di porre inol t re in 
rilicvo -— sia pure sol tanto 
di scorcio — il loro s t re t to 
legarne con le a l t e rne vi
cende d d l a s tor ia politica 
oil economica della societa 
i tal iana. No sca tur isce una 
visione a b h a s t a n / a chiara 
del costanto p a r a l l d i s m e 
l ia il p rogred i re e il re-
g red ire di questa societa e 
P impor tan /a maggiore o 
n imore n t t r ibui ta alia ri
cerca scientifica. S e n / a dub-
bio noi a v r e m m o des idera to 
che si desse a ques to para l 
lel isms un r i l ievo ancora 
maggiore . o sopra t tu t to clie 
si sottolinoassoro piu co-
raggiosamente le tcnaci. 
aspre lotto clie gli scien-
7inti dovet te ro non di rado 
sostenere contro lo for/c 
della conserva / ione rebgio-
sa o polit ica; ma compren -
diaino che, nelle presonti 
c i rcos tan/c . la cosa non era 
forso possibile. 

Ragionc c natura 
Altri difctti si po t rebbero 

ev iden tumente r i lovare sen
za diMicolta. dovut i in par te 
al fatto che t ra t tas i di un 
pr imo ten ta t ivo (per neces-
sit.i di cose a lquan to al l re t-
tato e lacunoso) di una mo
stra del genere . in par te 
al fatlo che essa si Iimita 
alia storia della seienza in 
Italia, men t ro la ricerca 
scientifica 6 un fenomeno 
essun/.ialmente in ternazio-
nale e pe r t an to non circo-
scnv ib i lo a un solo Paese 
(questo difet to 6 sop ra t tu t 
to pcrcct t ib i le per cio che 
r iguarda gli ul t imi secoli 
dal l ' i l lnminisnio in po i ) . Ma 
si t ra t ta , coniunque . di s e m -
plici s funia ture . d i e nul la 
tolgono al n i e n t o degli or-
ganiz /a tor i o a l l ' impor t an -
za cu l tu ra le i lcIPavveni-
inento. 

Non rcsta se non augu -
rarci che Piniziativa o t t en-
ga il piu completo successo. 
e che il consonso del pub 
blico serva a r avv iva re in 
Italia Pinteresso per un 
campo di indagini finora 
presMichc in t e ramen te t ra 
scura to (si pensi che nolle 
nostro univers i ta non es i -
s!e ancoia a lcuna ca t t cd ra 
di storia d d l a se ienza!) . 
Una soria conosconza d e 
gli sforzi. che costo al le 
gonerazioni pas^atc il p ro 
gresso scientifico. ci fara 
meglio comprondoro il suo 
valore p ro fondamente u m a -
no : ci sara di sp ronc a de -
dicargli le nos t ro migliori 
enorgie : si r icordera che lo 
piii gloriose v i t to r ie del 
Pumnni ta non sono quel le 
di un popolo con t ro Paltro. 
ma quel le del la ractone 
sul le forze della n a t u r a . 

I.UDOVICO GKYMONAT 

ario Puccini 
Si 6 spen to iori sera alio 

21.45 a Itoma lo scr i t tore 
Mar io Puccini . La mnr te lo 
ha colpi to, In segui to a c o m -
plicazione b ronco-po lmonare , 
nel la sua ab i taz ione al ia Ca -
nul luccia . Gli e r a n o a t to rno 
i figli Giann i , Mass imo, Da-
rio. la sorel la L inda e a l t r i 
famil iari . Era na to a S e n i -
ga lha il 29 luglio 1887. 

Ai figli, nostr i car i c o m -
nagni e co l l abo ra to r^ e s p r i -
miamo in ques t ' o ra do lorosa 
il f ra te ino , commosso c o r d o -
glio doll '* Unit.i » o del 
Par t i to . 

M O N D O E C O N O M I C O 

Aperla a Roma la Mostra 
della cnllezione Guggenheim 

Sabato s'inaugura al Palazzo delle Esposizioni 
la rassegna dell'arte tedesca dal 1905 ad oggi 

II rnacchiettUta I-ni-J Calonl in una Colo ran drdica del 19J1 

Iori mattina a Koms. in Vallf 
Giuha. Si e inau^ursTa la Mo
stra dei capolavori del Must-a 
So.omon R. Gusccr.heim. Era-
r.a prescr.ti Ton Maria Jervo-
lir.o. -of.05c5rcta*io alia P I . lo 
smbasciatore degli Sta:i Ur.:ti 
Zellerbach. Palrr.a Bucarelli di-
re'.tore d^l Musco ed altre per
sonality del mondo rolit-oo * 
della cultura. 

Sabv.o prosssnio allc 11. all i 
prefenza delPambasoiaMre to 
desco Kiaiber e di auMrita it.*-
bar.e. si inausurera r.el Palaz
zo delle Esposizioni di Roma 
una - Mostra d"artc tedesca dal 
1?05 sd oggi - . che include i 
msggiori esponcnti delle graa-

d; scuole tedesche di questo se
colo 

I.a Mostra e organizzata dalla 
Hans D»r Kuns: di Monaco ir. 
col.aborazione con la Quadrien-
nale di Roma, e ai primi di 
febbraio del 1958 verra trasfe* 
rita al Palazzo Reale di Milano 

Chiusi a Parigi 
<0pera» e «0oera comique» 

PARIGI. 5 - II teatro del-
1'- Opera - e quello deil '- Ope
ra comique- hanno dovuto *io-
spendere ch spettacob a causa 
dello sciopero deciso dai musi-
cisti dei diir teatri lirici, c al 
quale si e associoto jl perso-
nalc tecmco. 

di attrazioni. L'clettrizzante 
Maestro di qucll'orchestrina. 
Gheggi, oggi archivista alia 
RAI, metic i dischi per le 
audizioni minori. II clarino. 
•I r i o h n o . la irnmba. tutti 
€ professori >. non hanno la-
- 'Cifo tracce: pire c.'ic tl vio
lino ?i angirt per t biCiili cd 
tl clarino ancora swat in 
tpiatche ang-dn di Roma 
Ddla bntteria. la * ennca » 
csplosiva d d / ' A r e n u I a . piu 
nulla. II pianoforte di Gheg
gi, che accompagno le trc-
molanti stelle del cinema 
muto cd i primi dt'ri del 
c trestcm >. pare sia finito at 
- m a r e h e dos pouces ». La 
t ecchia maschcra c morta. 
II vcnditore d: cinnlrusaghe. 
alia porta del ctne~teatro. c 
pure mitrto. L'n.<te di vm 
Sant'Anna. dove andaenno a 
mangiare la < finocchiona » 
Fabrizi, Rased. Dapporto e 
compagni, fra una rccita c 
I'altra, non e piii, c ta mo-
glic e vecchia c smemorata. 
Pcro, da « Vinccnzo *, si rc-

sa, che non gliela fa a cam-', 
minare, e pertanto lui lo< 
aiuta, mettendoglisi cache 

\sotto la pancia. Ecco Fabrizi. 
portiere nel Fuba l l e ro (poi 
Pal lonaroJ . i suoi undid ave-

' rano i nomi di tanti for-
maggt e gli uomint delta 
tquadra arrersaria qucUi di 

ji altrettanti tipi di pastasciut-
I ta (vermicelli, spaghetti c 
i simili'). € Goal! ». urla la fol-
'• la dei tifosi. « Ma che goal! 
\ll pallnnc ce Vho in mano' 
\io! >, grida Aldo. Aveva pre-\ 
j so, invece che la sfera <bom-'. 
bardata > da Rigatoni, un co-\ 
comero tirato dalla folia! i 

Provetto batterista 
i 

Bizzoni ricorda Rascel. sec-' 
co come un chiodo, il lungo. 
grembiule bin col taschinn 
sulle spalle. il quale, tra gli', 
<:gambetti delle sorelle Fio-i 
renza, passa di < couplel > 
in « coupler », o suona la bal-
teria (<• Ha fatto, dice, prima 
di tutto it bat ter is ta»> o p p u r e 
delizia gli a r e n u l a n j col <tip-

Vila agitata clelParticolo 17 
11.1 conrliuo nri giorni senrsi i Mini laiorl In sot-

Inrommiiuone drl Scnntn mrnricutn di disrutcrr hi 
firopotfo (,ii?lirlmoni- t/i « riformi „ dfldirt. 17 Hrlla 
lexer f/| ftrrrqunzinnf tnhitlnriri. I.'art. 17. romr «i rnor-
drth, h dirt Un n contrttllnrr t> coluirr fi*folmrntf If opr-
rononi 1/1 ttor^Q u irrmiiir r n r;ji«»r/«i; In fnitfinstn (,ti-
clflmnrf ro/ f>rrtr\tn fit trm/ilit" utr hi fnoi idiini tl-
chit\tn d'lll'nrlifol't. trndrtu in millii r. Iiqiml'irnc In *o-
.if'in-»< r n rmdfr" inrlfxi ?«Mr 1/ jiiim ifio #/r//»j nonnivifi-
I itn dr, tilnli. 

Il dili'iit-tn *t iluppntfui hi *rmt nlln <ottorommn*!ont* 
trnnlorndr hu ronlrrmoto r/i«-. v.rlln MIL tormtilnzioni' ori-
pinnrm, Ii propositi (inglirlnnmr >n rrhhr aiuln rfldti tri-
liutfiri drl miln nrpnliii, in quanto nirebbe nrlla prnlirrt 
contrntito l'fia*ionc fi'rr.Io *ueli nidi eonsepuiti in bono. 
Lo strsu> minixtro Andrrotti — il quite pure non perdtr 
occniione prr dichiarar%i tutl'nltro rhf fntmiaUa dell'nrt. 17 
— hi dmtito contenir* uilla nrcr**ita che ccenltiiti mo-
difirhe iHn lesen non nc mlacchmo It *o-/inrin/e effi-
tacia. 

I.a divimiane <i *• pemo itrtnlrntn sulle modifirhe di 
inlrodnrrr per rrndere menn erntoto d rompitn dffli 
ncenn di rnmbio e dreli operntori fermo rrxlnndo rob-
Mien drlTannotnzione quotidmna %ul Ithro-siomilr di tutte 
le oprrnzwni n terminr r a nporlo rompmle. plt ecenti 
di camhio dot rebbero comtmitnrr alio *thrdirio dei tiloli 
ozioniri *olo Te\itn ronrlu*iio delle opernzioni. Gli agenli. 
noe, non doirebbero romumrare tutte Ic fn*i delle ope-
riziom di hor*a. ma tollaniit il riuiltato aleebriro (per* 
dife o projillil delle opernzioni .-fn-r. >/ discute nncom. 
ptro^ sul Mitemi pmtico da idotinre. 

Lit propo*ti Gutlielmone e le opernzioni della sotto-
commi\*ione sono slate ieri soltopoue nlTesnme delta Com-
missione Finanze e Tesoro del Sennto e surce\%iramente 
andranno in aula. Poirhe il sen. d c. Trnbucrhi (the eia 
stntn dengnnto quale relatore dj mneeiornnzal ha mnnte-
nuto una posizione rontraria a qual\ii%i modiiicnzione del-
tart 17. fnnte dr, relatore lo ste*\o president? dell,- Com-
missione. sen. ltertoncm La riunionc proie/wira eioietFi 
prostimo. 

E' stata prospettata da piii parti la possibilita che Ii 
discussione. ten fa rinctala a gennnio. o addiritlura alii 
succession legislr.tura, in caso di scioplimento anticipato del 
Senato. Va a questo proposito ossertato che la doccia 

scozzrse di notizie c di smentitc che accompagnn I'aeilnto 
iter pnrlamrntarc delta propo*ta Gugliclmone non dispmce 
a liiiti: vi c mfatti chi gioca proficuamente in borsa. alter-
ttntnnmente al ribasso o al rialzo. a scconda df liar in che 
lira, \aturnlmente, sono gli slessi che poi non toelionn 
paeare le I»/<»c. 

I. pa. 

I.-K>0|)0 m i . l . A TERKA. - Trj il 1'iV, r. il l*i>7. n. I 
-••tlorr il'-H'jsrirtilliif.i iljlijn.i. i I.nor.nori diprnilrnli 
•••no |..i--..li .Ii I TIHIM'O j I hlH l*<>l*. ihminiirnilo d- | 1.8'J-. 
I roloni. nir//.nlri e roadimjnl i <nno jii-«.ili ila 2.2S7 01HI 
a 2172."OO. diiiiiniirnilo del J.ft'f. I n pirrofo atjmrrrto «i e 
.unto n- | numTo oVj roltiv.uori i l i f l l i . In totals, rirrj 
IMi.OOIl uniti l*-oralivc ad<l«"llc all'a^rirollura hanno ab-
lianrlonato la Icrra nr| cor«o ili un anno. 

RINCARA LA VITA I.N INCHILTERRA. - . \on sol-
tanio in Franria, ma anrhe in Inthiltcrra »i rcii' lra an 
forte rinraro del roHo drlla vila. In ronfronto alia «itoa-
rione fleirinizio d"rl Wzk, i filli jono jalili ad esempio 
•l«*l I V'c Sempre nello *te«Jo perioilo. il prezto del pane. 
dr l | 3 farina, del latte, delle uova e aumenlalo del | 0 - I 5 c c . 
I c tariMe dei ireni e de-l i anloliu- sono aumentatc del 
I.>% e qcielle f>o-«jli drl W~c. 

PRO Rl EM I E«.0 \OMir.I DEI. M-TEMA 50CIAI.I-
>TA. • S c ronrl««a a Mn-ra \i rontrrrnza »rjenlitira de-
;li e«perli rr«>nomiri dei |ia»--i •orj.ili-li. I.j di-co-^ione 
•i e •*. iluppjla tnllr rela/ioni ileirarrademiro Orlro\ilia-
nov <<• Protilrmi eronomiri roniemporanei detl'imperiali-
™ o e del -oriali'mo »i e del prof Gato\-ki (« l.e le«*:i 
eomuni ehe f-o-ernano IVdifirazione del «neiaIi*mo nei 
%ari pae-i e le loro raratieri-tiche *pecifichc •>>. E* *ialo 
appro\ato un dornmenlo collepiale. 

FALI.IMENTI E PROTEST!. - Nei primi seite me*i del 
'->7 <ono <iati dirhiarati i n lialia I .Ml fallimenli <nello 
Me««o penodo dell'anno *ror*o forono I .118). I prole*ti 
rjmbi-ri «ono itali 5.012 ° ln (5.523.2»i| nei primi setle me»i 
del "5ot per nn importo di lire 231 miliardi e 7.V> mi-
lioni '21.1 milurdi e 278 mil ioni ' . ("o-l infornu fA-rnx i j 
t.<on«imirj I inantiaria. 

I . \ BREDA IN ATTINO • II hilanrio della Breda -
•••rondo PAgen*ia Eeonomioa Pinanziaria — si c chiujo 
con on ntile neito di olire 300 milioni. al nello de-l i am-
mortamenii. Probibilmenle tale otile sara tOTiafo a ri-
serva, senza distribuzionc di dividendi. 

Hisogna risalirc al lonla-
no 1912 per dare a w i o a 
un prolilo di Mario Puccini, 
con Piipparizionc di Viottola; 
o almeuo a quelle faville 
che, apparse duo anni dopo, 
proponcvano una mater ia 
autouiogralica e narrat iva, 
alia quale lo scrittoro piii 
maturo tornera nel corso 
della sua c a m e r a . Un ini-
7io, questo cilato, che pu6 
yia spioKaro come in Puccini 
Pattituduio narrativa antlas-
.se I'm dalle sue prime prove 
con^iunta alia prosa di nic-
nioria. Ma certo per il letto-
re odierno varra meglio il 
ncordo di un folto grtippo 
di opere di narrativa, viag* 
gi, ricordi, tutte elaborate 
o coudottc a termine tra 
guerra e dopoguerra: dal ri
cordi piu immediati della 
vita del fronte (Dal Carso 
al Ptave) alia riflessione c 
alia polemica sulla situazione 
del dopoguerra: e bastera ci-
tare quel Viva Vanarchia, 
del 1921. libro quanto si 
vuole provvisorio e irrisolto, 
ma co.si calato in un am-
bionte o in un tempo, da de-
sidorarno una ristampa per 
il lottorc d'oggi. E' dunquc 
in questo sccondo momento 
che la personality di Mario 
Puccini si vicne determi-
nando. 

Nato nel 1887, a Senigal-
lia, airront6 la cultura del 
nuovo secolo in un clima 
che pote essor tipizzato nelle 
vicende della Voce; il suo 
rihcllismo richiatua, infatti, 
a quel clima e a quel tono. 
Portava pero con notevole 
chiaroz/a nella sua opera, 
pure in quegli anni difficili, 
Pimmagine di una morale 
lctteraria che lo vedra let-
tore o ammiratore di scritlo
ri come De March! e Verga, 
la cui lezione. in particolare 
Pinflusso vcrghiano, lo con-
durranno a superare certo 
suo giovanile amore per un 
Panzini. Di qui nacque, da 
un tentativo di fusione t ra 
la sua multiforme esperien-
za di annotatorc di giornali-
sta c Pintenzione narrativa, 
la parte piii nota della sua 
opera: i romanzi e i racconti. 
dall 'ancor giovanile Dove c. 
il peccato c Dio e dai Rac
conti cupi (Puno c gli altri 
del 1922). fino a Cola o il ri-
tratto dcll'italiano (forse il 
suo capolavoro, pubblicato 
noi 1927) e alle novclle rac-
colte ,nel 1940, nel volume 
Una donna sul Ccngio. 

Volendo fare il punto del
la sua opera, cost varia c 
vasta, il lettorc d'oggi ha 
a disposiziono tutto un al-
tro aspetto della produzione 
di Puccini, dagli articoli su 
scrittori c opere del passato 
c del suo tempo (raccolti 
in Scrittori di ieri e di aqai), 
ai suoi stcssi studi di Iet-
toratura spa'^nola ' r ieordi;v 
mo. oltro alio traduzioni, i 
profili dedieati a Unamuno 
o a Ihaiiez). alia stcssa sua 
unica commedia (Ultima cri
si. del 1911). cho rivcla con 
chiarozza gli a t tesuiament i 
dollo scrit tore o dolPuomo 
di fronte a un mondo in tra-
sformaziono. Veda il le t tore . 
nel complosso di questa ope
ra. soprattut to il contrasto 
fra Panalgia di una carat tc-
ristica provincia italiana e la 
continua. costan'o innuiotu-
dme dHPunmo. 1'n contrasto 
che. alia fine, r i t rovate an-
rt)f» ne ' |p rninl'ori ppftirip Hnl 
Puccini narraforo. noi suoi 
piu riu«citi prota?or>i-ti 

A. SE. 

Aulomolrice « pendolare » 
collaudafa a Parigi 

PARIGI. 5. — Grazie all 'au-
tomotrice - p e n d o l a r e - , i v iag . 
c;;.*on delle ferrovie non n -
jt-ntiranno piii. in un prossimo 
avveniro. gh spiacevoli effelti 
d< ll.i forza centr:fii4a cui sono 
•«'tu-«Imento so^ietti allorche il 
•ft'ii-i abb^rd « una curva a ve-
locita e l c a t a I n prototipo di 
(lu^sta atitorr.otnce. che per la 
:-u,i stessa conformazione con-
re'.te il niantenimento di velo-
c:'u elevatiss'.n.e quas: annul-
lando le occas.oni :n cus anche 
: treni piii rr.oderni debbono 
raller.tare. e stato presentato 
utncialmente sulla hnea P a n g . -
Montereau. 

L"automotnce - pendolare -
si compone di due paxti. una 
delle quati e nssa e I'altra co-
stituita da un - cassone - che. 
monti to su una putrella cen-
trale. oscilla lino ad un":ncl'* 
naz;one n*.ass:nia di 13 gradi. 

II Duca di Windsor 
a un te di Elisabctta II 

LO.VDRA. 5. — II Duca di 
Windsor ha pre so oggi :1 le 
con la n.pote. regma Elisabct
ta II. ed il suo consone prin
ciple Fil.ppo. 

La visit a del duca a Buckin
gham Palace e stata fatta ap-
parire come di semplice cor-
tesia. scz\z3 alcun s:gn:ncato 
-jff.ciale. Ma e certo che r a w i -
\e ra te \oci di una - nconc:-
..az.one* tra il duca e ia fa-
m i i t u reale 

La vis.ta del duca non e sta
ta. in realta. effatto •-Dconsu*-
ta Come a ab.tudme ha «vu-
to un carattere privato ed e 
av\-enuta nella imminenza del 
n t o m o del Duca a Parigi per 
raggiungere U Ducbetm di 
Windsor. 
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