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S T O R I A P O L I T I C A I D E O L O G I A 

Un'opera allucinante 

di Gerald Reitlinger 

LESS: 
boja 
fino 

aW ultimo 
istante 

Come nacque e si sviluppo il corpo 
militare che, piu di ogni altro, espres-
se la ferocia della tirannia nazista Civill tedeichl ucclsl negtl ultimi giornl della guerra dai tribunal! volantl SS per la repressione 

delle dlserzloni 

Di tanto in tanto due ex generali delle SS amano ricordare al la NATO die Vattuale esercito ailanlico ebbe un predecessore: le 
SS. Certo £ ben singolare voler ricordare a tutti i costi un merito di questo genere, ma £ Vemblema di una certa Germania. Ce n'e pero 
anche un'allra ed £ quella che vuol dimenticare tulto. anche il sangue sparso del popoli non germanici. E questa si e creata un alibi: 
Valibi delle SS come uniche responsabili del terrore nazista. Sulla nascita di questo sanguinario corpo di uomini scelti, se non sulle 
sue origini e forse Hitler il miglior testimone: <t Siccome sono convinto che sempre si possono presentare situazioni in cui c'e bisogno 
di truppe scelte, creai nel 1922-'23 le " truppe d'assalto Adolf Hitler ". Erano formate da uomini die erano pronti a battersi per la 
rivoluzione e sapevano che un giomo o Valtro le cose sarebbero giunte a un punto cruciate. Quando uscii da Landsberg tutto era a 
pezzi e gli uomini erano dispersi in bande a volte rivali. Allora mi dissi che avevo bisogno di un corpo di guardia, anche molto ridotto, 
ma formato di uomini incond'izionatamente fedeli, pronto a marciare magari contro i loro siessi fratelli, anche soltanto venti uomini 
per ciltd (purchi si potesse contare su di loro in modo assoluto) piuttosto che una massa poco sicura. Furono Maurice, Schreck e Heiden 

(vecchie guardie del corpo di Hitler 

L E T T E R A T U R A 

II nuovo romanzo 

di Giorgio Saviane 

LO SCONTRO DI 
DUE MORALI 

«II passo lungo »: un libro non soltanto bello ma vitalmente polemico nel 

suo assunto realistico — II protagonista, raggiunto il successo e I'agiatezza, 

torna alia sua citta di origine per ritrovarvi il suo primo, grande amore 

II nuo\o roman/o di Savia 
ne («II passo lungo *, Riz/o-
li). ci narra la vicciuia di un 
uomo che, raggiunti nella ma
turity il successo e l'agiate/. 
7a economica, torna alia sua cit
ta di origine per ritrovarvi il 
suo primo grande amore. Ca-
rola. che non a\eva potuto spo-
sare proprio perche allora non 
aveva la possibility di creare 
una famiglia. Carola ha ormai 
marito e figli e vivo a Vene-
xia: e proprio in questa cit
ta Alberto, mentre la cerca, la 
ritrova giovane e bella come 
allora. Solo che non e Carola, 
e Giulia. una ragazza che le 
somiglia e che miracolosamen-
te annul Li la distan/a del tem
po fra il passato e il presente. 
Due amori, dunque, si trova-
no ai vertici della vicenda del 
protagonista: e tutta la narra-

zione e giocata fra la memoria 
del passato e la realta del pre
sente, in modo che la memo
ria sdipana il gomitolo dei ri-
cordi sempre su sollecitazione 

n d r ) a costituire a Monaco la prima 
squadra e cosi nacquero le SS; ma fu 
con Himmler che le SS d'wentarono 
uno straordinario corpo di uomini vo-
tato a un ideate e fedele sino alia morte > 
Himmler si affaccia sulla scena della storia 
con le SS dopo aver fatto, come si e scritto 
di lui, il collivatore di cavoli; anzi. si c 
detto. senza Hitler e senza il nazismo, avreb-
be continuato per tutta la vita a fare il col-
tivatore di cavoli. La storia delle SS non pud 
essere disgiunta dalla storia della vita di 
quest'uomo che non si rese conto mai di 
essere soltanto un potente aguzzino e un 
carnefice senza coscienza calato appieno nel 
mondo nazista. dopo essere stato educato 
da piccolo borghese nel culto cattolico. Chi, 
forse meglio di tutti fino ad ora, ci ha dato 
una biografia di questo mefistofelico indi-
viduo, legato fino alia morte alia sua crea-
zione, e Gerald Reitlinger che scrisse un 
libro apparso in edizione inglese nel 1956 e 
soltanto ora In italiano (Storia delle SS. 
Sugar Kditore, pp. 578. L. 3500) per rico-
struire la storia della guardia armata del 
nazismo. E Reitlinger narra le vicende della 
vita di Himmler inscrite. passo passo. nella 
pin vasta narrazione dei crimini commessi 
dalle SS. 

c 7n abito borghese — scrive Reitlinger — 
Himmler sembrava un modesto impiegato di 
banco, un uomo insignificante che non atti-
rava ccrto Vattenzionc, ma quando marciava 
in corteo inciampando nell'orlo del suo cap-
potto da generate ddle SS, aveva Veleganza 
e la dignita di tin papero impacciato >. Ep-
pure questo « papero impacciato > alia fine 
della guerra, o verso la fine delta guerra. 
comunque dopo I'altentato a Hitler del 20 
luglio, si trovb a ricoprire la carica di mi-
nistro dcll'interno, di capo della polizia. di 
comandante delle Waffen-SS. di capo supre
mo dell'esercito della riserva e al comando 
di un gruppo di armate al fronte. 

Le SS e Himmler stesso arrivarono per 
gradi a possedere quel potere enorme che 
si ritrovarono ad un dato momenlo della 
vicenda tragica che coinvolse VEuropa. Ar-
rivarono a tappe fino al punto di soppiantare 
il comando supremo dell'esercito. 

Kppvre le SS, come appare dalla narra
zione del Rcitlinaer, non ebbero vita molto 
facile, il loro rafforzamento f« ostacolato da 
cause esterne al partito nazista: lo stato 
maggiorc dell'esercito tentd sempre e in 
ogni modo di bloccame lo sviluppo. Nel 1934 
i generali delta Wermacht si opponevano a 
che le SS avessero un organico di tre batta-
glioni, forza gia di molto superiore a quella 
del momenta della presa del potere, quando 
le SS erano in tutto formate da duecento 
uomini o gitt di li. Hello stesso 1934 Hitler 
ordinava che le SS dovessero essere sot-
tratte al controllo delle SA e il comando 
affidato esclusivamente a Himmler che ne 
avrebbe risposlo diretiamentc al Fuehrer. 

Statura 1 m. e settanta 
Eppure Himmler nel 1937 spiegava in un 

modo dwerso la lenta crescita del suo corpo: 
« Hon transigo sulla statura minima di un 
metro c settanta. Scelgo personalmente cento 
o duecento uomini all'anno e controllo dalle 
fotografic che non abbiano lineamenti slavi 
o mongolici... Per assicurarmi che siano 
animati da un stneero spirito di sacrifiao 
esigo che si paghino i calzoni e gli stivali 
neri, che costano quaranta marchi... Fra il 
1933 e il 1935, mentre nelle altrc orqanhza-
zioni del partito cresceva il nnmero degh 
iscrilti, io sospesi il reclutanento delle SS. 
Respinsi circa 60 000 uomini, anche se i 
nostri effettivi attuali sono di 210 000 unita. 
Ancor oggi su cento aspiranti ne accelttamo 
al massimo quindici >. 

Himmler nei primi anni di guerra 
riusci a infilare i suoi corjn SS nelle hnee 
del fronte, non tanto per combattere con 
i soldati dell'esercito quanlo per spargere 
il terrore e lo stcrmimo e controllare Vope 
rato dei mililari, ma non riusci ad avere in 
mano grosse forze da scagliare nella balta-
glia quasi in concorrenza con la Wermacht, 
per giungcre a creare un esercito parallclo 
tutto di SS. In vista della guerra furono 
invece aumenlati da 3500 a 25.000 uomini 
gli appartenenti aUe < teste di morto >, le 

dei campi di concentramento. Non 

£ forse qui il caso di ricordare che furono 
le SS a creare i campi di sterminio, a man-
tenerli, ad estenderli, che furono ufficiali 
dtpendenti dalle SS i medici che usavano 
i prigiomeri come cavie da uccidere per i 
piu pazzesclii esperimenti. Non e il co.so di 
ricordare lo sterminio operato dai comman
dos delle SS nelle relrovie del fronte russo 
contro la popolazione sovielica. Solo nel 
1943 le SS possono finalmente assumersi 
grosse responsabilita militari, ma vi era 
gia statu Stalingrado e iniziava la parabola 
discendente delle fortune naziste. 

Ma la grande potenza, la potenza da eser
cito parallelo. le SS la raggiunsero dopo 
I'attentato del 20 luglio. Come primo atto, 
Himmler dwenv.e comandante in capo del
l'esercito della riserva e da li procuro le 
nuove leve che andassero a rinsanguare le 
perdite e a formare nuove divisioni. E fu 
solo allora che gli ufficiali delle SS pote-
rono avere comandi di importanti settori 
del fronte, senza moslrare tuitavia doti o 
meriti militari di alcun genere. It 23 aprile 
del 1945 Hitler dtceva: c Non so che farme-
ne di questi ottusi e incerti comandanti 
delle SS ». 

Quando fu chiaro che la guerra era ormai 
pcrsa le SS inferocirono ancor piu. Mentre 
Berhno stava per cadere squadre di SS si 
trasformarono in plotoni di giustizia volan-
te che strappava dai rifugi i fenti e i mino-
renni e li uccideva per le strode come tra-
dttori e diserlori del Reich. Fino all'ultimo 
giomo. fino a quando Hitler si uccise e 
Himmler si consegno agli alleati per poi 
subito ingoiare la sua fialetta di cianuro 
nascosta tra i denti e finire cosi la sua 
csistenza di boia della Germania hitleriana. 
le SS incrudelirono. 

Una storia spietata 
Una storia spietata narrata da un libro 

spietato che ncll'edizionc inglese ha per ti-
tolo: Le SS. alibi di una nazione e che 
Veditore tedesco ha invece cambiato in: Le 
SS. La tragedia di un popolo. 

Le conclusioni di un tale lavoro non sono 
piaciute alia Germania di Bonn dove il libro 
apparve un anno dopo I'edizione inglese con 
una scrie di passi mutilati. Uno studioso ita
liano, Enzo Collntti. voile raffrontare questi 
passi cd ecco quello che ne viene fuori: 

EDIZIONE INGLESE 

1/ dolt. Hoegener. prc*idente del consiglto 
bavarese, protestd vivamente contro un 
verdetto ceriamente pericoloso, ma se non 
altro fa piacere costalare che nel 1955 fosse 
ancora possibile portare in giudizio un gene-
rale delle SS. e in particolare uno che era 
gia stato condannatn a morte una tolta dagli 
inglesi per I'uccisionc dt partiaiani itahani e 
che areva guadagnato I'aureola del marti-
rio per arcr passato dieci anni nella pri-
gione di Werl. In una Germania decisa a 
dimenticare la storia, questo episodio sea-
tend poche passioni. 

Hon ci si rendc conto pero quanto poco la 
Gestapo fu un'istituzione autonoma e in qua
le misura i suoi potcri dipesero dalla coo-
perazione di tutta I'ammimstrazione pub-
blica tedesca. 

In Germania non vi fu alcuna rivoluzione. 
11 potere capitalistico c monopolistic del 
capitalismn tedesco rimase esattamentc nel
le stes<;e mani di prima. 11 grosso dei pub-
blict funzionari nma^ero al proprio posto. 
senza r.cppure I'obblion di iscrircrti al par-
tilo Hitler si servi delle SS non per conso-
lidare la sua rnnluzione. ma per soffocarla 
sul nasccre. 

EDIZIONE TEDESCA 

11 presidente del consigho bavarese prote
std rivanente contro questo verdetto, ri-
guardante un generate delle SS, che gli 
wglcsi avevano condannato a morte per 
Vuccisione di parttgiani italiam e che aveva 
passato dieci anni nella prigione di Werl 
Ma anche questo episodio eccitd gli animi 
soltanto momentancamente. 

I ptii non si accorgono che neppure la Gc 
stapo pole agire in picna ivdipendenza e 
che anch'essa fecc affidamento sulla colla 
borazione di talum circoli della buro^razia 
tedesca. 

II passo d stato totalmcnte soppresso. 

S C I E N Z A E TECNJCA 

PADOVA: laurea « honoris causa » 

al francese Lallemand 

II telescopio elettronico 

scrutera le galassie 
Qualche settimana fa e stata f in grado di farci vedere stclle 

consegnata. presso l'Unuersita di 
Padova, la laurea in scienze li-
siche < honoris causa > a uno 
scienziato francese: Andre Lalle
mand. direttore dell'Istituto di 
astrofisiea di Farigi. 

Andre Lallemand si e dedicato 
quasi esclusivamente ai problcma 
della costruzione di strumenti 
elettronici applicati alia ncerca 
in genere e a quella astronomica 
in particolare. Dal suo laborato
r y di elettronica sono state pro-
dottc due apparecchiature di pri
mi ssi mo ordine: un tipo di cellula 
fotoelcttrica particolarmente sen-
sibile e un tipo di telescopio elet
tronico di straordmaria quahta. 

Lo strumento ideato dai Lalle
mand si applica a qualsiasi tele
scopio normale grande o piccolo 
che sia. Come si sa. un tale tele
scopio forma, sul piano focale. 
una immaginc della repione del 
cielo su cui e puntato che risulta 
tanto piu luminosa quanlo piu po
tente e il cannocchialc. Finora si 
metteva su questo piano focale 

, una lastra fotografica la quale. 
impresvsionandosi piu o meno a 
seconda del tempo di esposizione 
delta propria sensibihta c della 
luminosita rieU'imm<igme. da\a la 
fotografta di quest'ultima. 

E' impossibile elencarc tulte le 
benemerenze scicntifiche che un 
tale metodo telescopico-fotografi-
co ha portato alia ricerca: dalla 
povsibilita di ottenere i.na docu 
mcntazionc riRoro«a dcllc zone 
os.*cr\ate. importantissima per se 
^tci^a e per poter essere con 
frontata con !e altre della stessa 
redone pre«e in tempi succes-
M\I . a quella di \edere oggelti 
imi*ibili all'occhio mumto dello 
stesso telescopio ottico. all'altra 
di fotografare lo spettro di stclla 
o galassia quando la lastra foto-
graftca si sposti su una posizione 
opportuna e fra il piano lmma-
Rine cd essa si intcrponga uro 
spettrografo. 

Con tale mezzo si 6 potuto Vu-
diare. ad c«empto. la compo^i-
zione ehimica di molte stellc e 
Cala^sie. tanto che ades^o M par-
la di compoMzione ehimica del 
1'unnerso. e la \docita con cui 
i \ar i oggetti celesti si spo^tano 
nspetto a not: tanto che oggi si 
narla addinttura dell espansione 
deU'wincrM). 

II metodo fotograf ico ha dun
que consentito di potenziare il 
telescopio ottico in maniera in\e-
rosimile. tanto da poter dire che 
senza di es*o que<t":iItimo rson 
a\rebbe potuto portare alia scion-
za astronomica quella mole di 

piii deboli che la prima non rie-
sce a < \edere »; in un certo sen-
so quindi svolge il compito di 
c dilatare » l'ohiettno del telesco
pio. Con la seconda lastra un 
dato cannocchiale vedra stelle 
che potrebbe \edere uno piu gran
de mumto solo del primo tipo di 
lastra. 

Un problcma di fondamentale 
importanza e allora quello di au-
mentare la sensibihta delle lastre 
fotografiche. 

Molti studi di tecnica fotografi-
ca si sono diretti pertanto in que
sta dirczione con ottimi nsultati: 
tutta\ia oltre un certo limite non 
si nesce ad andare, anche perche 
per realizzare una tale propneta 
si deve sacnficarne altre di no-
te\olissima importanza quale ad 
ad escmpio la * definmone > dei 
dettagli. 

Una ottima soluzione ai proble-
mi solIe\ati dalla tecnica foto-
grafica e appunto rapprcscntata 
dai telescopio elettronico e in 
particolare dai tipo realizzato da 
Lallemand. che puo dirsi senz'al-
tro il micliore attualmentc csi-
stente. 

Esso si basa sul segucnte pnn-
cipio: sul piano focale del tele
scopio ottico si pone, al posto in 
cui si metteva la lastra fotografi-
ca. uno «peciale prcparato metal-
lico detto fotocatodo. il quale 
cmette elettroni in corrispondciza 
di punti IuminoM dellimmapine 
celeste da cui e illuminate: 1 cmis-
sione dipende dall'intcn-ita lumi 
no<^ in maniera direttamente pro-
porzionale. 

Tali elettroni \cnpono como-
giiati da un campo clcttnco. ac-
cclerati. e fatti cadere su una 
emulsione fotograf ica dove depo-
sitano 1'imrTUigine da cui hanno 

avuto origine. Anche in tale ap 
parecchio vi c quindi la ldstra 
fotografica. ma si tratta di un 
tipo assai diverso da quello ado-
pcrato inizialmentc essendo « mi-
prcssionabile > dagli elettroni e 
non dalla luce. Con un tale inter-
mediano elettronico fra i'lmma-
gine luminosa da una parte e la 
lastra fotografica dall'altia. il si-
stema gundagna enormemente in 
tante carattenstiche importanti 
fra le qunli la sensibihta di cut 
e sopra detto. Mediante questo 
artificio. anche agli effetti della 
sensibihta. e come se il diametro 
dello specchio (o della lente) del 
telescopio aumenti di sei o sette 
\olte. Cosi un telescopio che ab-
bia una lente di un metro di dia
metro. quale quello in dot a zione 
all'osservatono a^tronomico di 
Merate. o di 1 metro e \enti, 
come quello dcH'osservatono 
astronomico di Asiago. agli ef
fetti della sensibihta cqtmalc. 
nspettivamente. a 6-7 oppure 
7.2 8.4 inetn di diametro. magsio-
re quindi del grande telescopio 
del Monte Palomar amoncano. 
qualora naturalmente e*so pure 
non sia mumto <ii un simile appa
recchio. 

II prof. Lallemand tenre una 
conferenza all'Unnersita di Pa-
do\a. dopo che gh fu confenta 
Talta ononficenza. in cui fece 
\edere i pnmi n.sultati ottenuti, 
nsultati effcttivamente molto bnl 
lanti. Uno di essi anzi e di pir 
ticolare intcresse per lo studio 
della stnittura delle galnssie e 
d r \e considcrarsi una \ r ra c pro-
pna 'eoperta in tal campo. Un 
c^cmplarc del suo npparecehio r 
n.ontato da poet) all o^-enatono 
di AM.IKO 

Alberto Masani 

di un fatto attuale. confonden-
do speiso i pinni temporali e, 
comunque, sconvolgendo lo svi
luppo cronologico dcll'autohio 
gialia di Alberto. In questo 
giocn, condotto con abilita (e 
forse un eccesso di abilita e 
quel Far nemergere alia line 
(lei roman/o Carola vera e pro 
pria — ormai donna matura — 
sciupando, in parte, quel mi-
racoloso riapparire simbolico 
nelle vesti di Ciiulia), in questo 

gioco, dicevamo, accanto ai pcr-
son.iggi femmmili si pongono 
una serie di ambienti. di pcr-
sone, di av\cmmenti che ban 
no accompagnato e determina-
to In vita di Alberto. 

Ne consegue che 1'atteggia-
mento con cui il protagonista 
guarda il suo passato 6 com-
plesso ed 6 costituito da un 
nodo di sentimenti. nel quale 
non deve solo ntrovarsi la no 
stalgia con cui si accarezza il 
ncordo di Carola. Certo, Ca
rola e una figura femminile 
suggestiva, ricca di graxia, di 
fermenti, di temperamento. di 
impennate ribelli e di dolcez-
xa affettuosa Ma, accanto al 
suo ricordo. c'e il distacco umo-
ristico con cui si rievoca l'am-
biente familiare; la nonna, con 
la sua ternbile energia che non 
si piega ne di fronte all 'eta. ne 
di fronte alle malattie, n6 di 
fronte airintercssata astuzia dei 
figli; la mamma con i suoi sfo-
ghi inutili; i piccoli accorgi-
menti dei ragazzi: le serve-pa
drone; le cento usanze buffe 
(e pur care) di un piccolo 
mondo antico di trenta o qua-
rant'anni fa. E accanto al ri
cordo di Carola c'e quello ter-
ribile dei mesi di occupazione 
nazista. della Resistenxa e del
la liberazione: ricordo a cui 
l'autore si accosta con rispet-
to, ma anche con un certo im-
paccio, preoccupato com'6 di 
cadere nella retonca o nell'oleo-
grafia e. d'altra parte, di non 
saper coghere, nella cronaca 
dei fatti, la grande dimensione 
storica deH'avvenimento. E c'e 
infine, e soprattutto, un senti-
mento misto di attrazione e di 
rifiuto nei confronti dello zio 
Ruggero e del padre Stanislao. 

Questi due personaggi, a mio 
parere, sono al centro del li
bro, nonostante la suggestione 
delle due figure femmmili e no
nostante che la stessa presen-
taxione editonale parli di un 
allontanamento di Saviane dal
la narrativa strettamente « di 
idee > e della proposta di una 
cronaca d'amore. 

Sono al contro del libro per
che essi rappresentano due 

concexioni del mondo antagoni-
sta, tipichc della nostra epoca. 
Ruggero c la realta del succes
so, con la sua mancanza di 
scrupoh. la sua \oIonta di do 
minio. il culto del denaro. I'ava-
nzia degh affetti. Ruggero \in 
ce sempre e con il danaro puo 
ottenere tutto Puo ottenere per 
sino che il giovane protagoni
sta — messe da parte le spin 
te ideali — si adegui alia sua 
conrezione del mondo. Tutta-
\ ia , se Alberto nella pratica 
segue le orme dello xio, nel 
fondo ddla sua anima la piu 
^chictta a m m i r v o ^ v a a j p 3 
dre. Stanitlan 6 il personaggio 

considerato un minchione per
che non e no un alfarista ne 
un arriMsta. Minchione lo gm 
dica la nioglie, minchione il 
fratello. minchione il cognato 
e la su >cera, minchione il fi 
glio: tutti coloro. insomm.i, che 

sto, e possibile la crenzione ar-
tistica senza idee?) ed 6 riu-
scito ad enucleare le idee-for-

za della societa contemporanea. 
K non si pensi che, se Rugge-
io e un personaggio realisti
co, Stanislao appartiene all'uta-

lo derubano o gli rimproverano l pi.i, al mondo dei sogni e del 
di farsi derubare. Egh accet 
ta questo titolo, ma non muo-
ve un dito per cambiare. Per
che il suo metro 6 un altro. 
il suo sistema di valori 6 di
verso, tanto alio che i suoi 
parenti ed amici non possono 
comprrndcrlo: 1'amara nonia 
con cui egli riscatta la sua con-
di/ione e il segno di una supe-
riorita stilistica e ideale incii-
scusse: e. in tal modo, egli 
si trasforma nel corso del ro
man/o da pigmeo a gigante. J 

Al centro del romanzo, dun
que, v'e lo scontro di due mo-
rali e di due conce/ioni del 
mondo incarnate in due perso
naggi. Esse rappresentano l'es-
sere e il dover essere della no
stra epoca. Mai come in que
sto caso Saviane ha scritto un 
romanzo «d' idee > (e, del re-

le forme di la da venire. Per
che anche gli Stanislao esisto-
no (quanti ne abbiamo cono-
sciuti nella guerra partigiana 
e nelle lotto del lavoro!) e nel
la loro modestia — al di 14 
dcll'alicnazione e dcll'angoscia 
— costituiscono l'elemento dina-
mico piu importante e serio (an
che se meno conosciuto) del 
mondo d'oggi. 

L'aver rappresentato Io scon
tro di queste due morali e l 'aver 
dato vita a un personaggio 
come Stanislao fa si che il li
bro di Saviane non 6 soltanto 
« bello >, ma indica una strada 
aa percorrere per sfugglre ai-
l'intimismo ormai imperante e 
riprendere la grande lezJone 
dell 'arte realistica. 

Carlo Salinarl 

Dall'editore Mondadori 

Z'Enciclopedia 
di Scienza e Tecnica 
presentata a Roma 

II professor Beniamino Segre ha illu-
strafo le finalitd della iniziativa 

II profes-sor Beninmino Segre. 
vice Presidente della Accariemia 
dei Lincei, e l'editore Arnoldo 
Mondadori. hanno presentato len 
sera a una larga schiera della 
cultura non solo romana l'Knci-
clopedia della Stienza e della 
Tecnica — brevemente EST — in 
dieci volumi. giunta al quinto 
della pubbheazione. che sara com 
piuta entro l'anno prossuno. sal
vo l successivi volumi di aggior-
namento, e gia — grazie al pron
to consenso di pubhlico — alia 
seconda edizione. per complessi-
ve cinquantamila copie. 

Alia amichevole nunione — che 
si e svolta nella nuova .sede della 
Casa editnce. in via Siciha — 
sono intervrnuti cosi uottuni di 
scienza. quah i professon Eduar-
do Amaldi e .signora Amaldi. Ro-
dolfo Margana. Lurio I^imbardo 
Radice Marcello Cmi. inrne uo 
mini di lettere. quali il pocta 
professor Ungarctti. i professon 
(Jiacomo D P Benpdctti. Nirco!<S 
Gallo: Maria Luisa Astaldi M^na 
liellonci: Ton Antonio Giohtti 

Ha pre1* la pa rola Arnoldo 
Mondadori. per dire che. ton 
la EST. la sua Casa editnce ha 
€ cercato di venire incontro alle 
esigenzp tulturali del no^tro tem
po. L'Enciclopedia dolla Scienza 
e della Tecnica vuol essere una 
opera di informazionc e nello 
stes<«) tempo uno strumento di 
form.Tzione nelle vane discipline 
<u"cnt ifiche e tecnologiche. che 

mi-,ura delle cn-,c. Lavora per J su cm 
la gioia di creare, magari un derna ( 

cempre di piu si vanno config-j-
che non pone il danaro come ' rando come la ba^e necessana 

co^tnnrc una ^ocieta mo-
magari un j derna e avanznta > L'edito-e ha 

modesto alveare, non per pro- nrcrc ntcmnato rhe il ronsenso 
htto Kispetta la per^.nah'.a r , , f o ^ d- l IL l F : sT v > , , ( < : , t a „ a 

degh altn anche quando s. com "•"•>«* "»»"««"«* r« *«*°™ ti^ 
Z. j j p ibblicazioni scicntifiche 

portano. nei suoi nguardi . da j , p r o f p s V ) r Kcmamino Segre ma^calzoni. Egh perde sempre 
nol gioco della vita e appare 
talvolta umihato e offeso. E' 

ha p>n svolt'i una vasta ra-^egna 
dei problem connf A«.I con la for 
r a editonale enciclopedica. fin 

Sempre peggio Quadriennale e Biennale 
La Fcderazicne Sazior.alc dcrjH 

.-Irnsf; pitfon. sculton. innson e 
sccnoflrafi. aderenlc alia CGIL. 
che\%.-er numcro e quanta di adc 
siom. e la piu importante tra le 
associczioii professional! nel cam 
po delle arli figurative, ha ema 
nalo un nuovo comumcalo sui 
problem della pTOsstma Qua 
drienr.ale Sazionale dArte rfi 

. Roma. 11 comumcalo tnforma 
conoscenze che oggi essa possiede. che la federazione deal' Artisti 

Adolfo Scalpelli 

\JA lastra fotografica presenta 
tuttavna alcuni inconvenienti di 
carattere tecnico su cut <arcbbc 
lungo insistere: ma di uno i-o^ 
MRmo renderci conto as<vu facil 
mente: supooniamo di avere una 
lastra che con un ccrto tempo di 
posa ci da ia fotografta di una 
rcgione celeste e di averne un'al-
tra che a da la stessa cosa in 
meta tempo: la seconda c 2 volte 
piu sensibile della prima: a pa
n t* di tempo di pos* s*ri quindi 

ha nchiesto alia Preadenza del-
I'Ente una r.uova comocazione 
del Ccmitato consullno per I'e 
same di importanti Qitcslfini an 
cora f-endevti. quali i metodi da 
adotiare per I acccttazione del 
le opcre <o!fo giuria. per I o 
nentamento delle mostre retro-
spettire. per lalleslimento della 
ras.-eana e. infine, per la scoU 
tante questione di un nuovo me
todo d attnbuzione a terzi del-

ILJfiCio Vcndi'.c. Scl cortun ca 
to <i rin'.oiGrn. v.n'.tre. le en 
tichc. ca a *JO tempo avan 
zate. circa i lavon della Com 
mi\*wr.e per gh mi iti che hai 
no prorocato « •.tsoddi^jazione 
tra oh stcs'i arh-sti mvitali in 
quanto non e dato ravnsarc nel 
la scclta Quci rcquisiti che a-
vrebbero potuto assicurare J J» 
icllo della mamfestazione». /J 
Comitato con'ullno del quale 
parla il coTiunicolo rtVlfa Fede-
razione dealt Artisti e un orpano 
wuUante dall'ir.contro tra rap 
prc*cn'r;nti delle Afociazwm sin 
daca'.i deph artuti e del Cnn^i 
alio d'Anmimstraz.onc dell'Ente 
St tratta di un oraar.o nato dai 
la buor.a rolonta detjh mleres-
sati. ma la cui enstenza non e 
ccrto m grado di supplire ai di 
fetti strutturali, che sono pro-
r>ni sia della Quadnennale Hi 
Roma sia della Biennale di Ve-

-.cz'a. TI cier.ti. coT.e e no'o. al
ia iccchia impoUaziOT(e accc.tra 
trice c burocrattea del si^ter-.a 
corpoTGlno /a^civfa Tali aijelli 
r.oi tt.rnano ormai pm sol'anto 
la r.mmale ammimstraziane di 
quelle grandi istituziom nazior.a 
h e inlernazionah ma stanno 
meltcrdo n causa la loro auto 
rita cd e't^tenza. Basti pensare 
che la Quadnennale. che do 
i rebbe come dice il <uo slesso 
none tenersi nom quuttro anii. 
acra v.iecc IUOQO dopo piu dt 
cmeue anni dalla sua ull.ma edi 
zior.e e che, a tutt'ooai e*$a «i 
trova n mmaccmva carenza dt 
fo*,di per il completo disinteres 
se pr.i ematn o In qual modo e 
po^ihile nmuovere quato in 
crcdihile stato di cote, se non 
adeauandn alle necc**itd demo-
cratuhe e al pnnapio di una 
pror.unciata autonomia, tutte 'e 
strulturt dcll'Ente? Questa. tut-

rrr. e bcttan'^a che pu6 
>;>el'r,re ^nltcr.to nl'e a c/ciazirt-

dallc origini storiche di questo 
importante strumento di cultura, 
l>er concludere con un giudizio 
largamente positivo delta iniste-
tiva di Mondadori. 

Scrittori 
polacchi ed 

Italian! 
riuniti 

a Roma 

ri pidessionali dtqh arttslu E; 
ia t'.fii rebbe rim.ardarc in pri 
rr.o lur,oo git <fe<?i attuali pre-i 
'lerti e amrnin.^tratorx sia d^Ua 
Biennale di Ver.ezia che della 
Quadnennale di Roma, t Comu 
m di queste due citta. la cntica 
darte mihlante Soho qualche 
rata eccezioie di cntici che piw 
volte si sono esprcssi sul gra 
i is<imo e scar.dalo\o vroblema. 
tutto e tm ece silenzio omerta 
c. nel miglmre dei cast rasie 
anaz.one bmco punto di lei a 
^crio e unitano sembra essere 
la Fecerazione \azionale 
Artis.i aderer.te alia CGIL E 
attornc alia sua imziattia che 
occorre nchiamare I attenzmne 
di tutti coloro che sono dism 
teresiatamenle dispoiti a baiter-
5i per salrare il .talrabile. .Ma 
e nccessano Jar presto, e bene. 

Nella <cde dcH'Associazione Ha-
ha Po'onia si e svolto len a R«-
ma 1 annuntiato incontro tr* 
^cnttori polacchi e itahani. per 
iniziativa dfll'Assoaazione e con 
la coI);i borazione della nvista 
F.uropa Ictterana e del Sindaca-
to naxionale dtgli scrittori. 

Cli scnttori polacchi. che d 
trovano in Italia in dolcgazione 
ufliciale su invito della presi-
denza del Consigho. per i previsti 
•^cambi culturali fra Italia e Po-
Ioma *ono Julian Prz>bos. Eug»-
niusz Kabatc. Leon Pasternak, n 
Piu nolo dei tre. in Italia, e Przy. 
bos di tin alcune hnche figurano 
in Is- piii belle papmc delta let-
tcraiura polacca fed. Nuova Ae-
carifmia e in /'oef> r^acchi con-
temporanci (Ed. Silva). 

V( r I Europa Ictterana erano 
presenti i condirettori on li IJm-
vide I^jo'o e Domenico Javaronc: 
per il Sindaro scntton. Li hero 
Bigiaretti. 1'avr. D'Aiello. 1'av-
vocato F"nsoh. prracnti anche gli 
^enttori Amaldo Frateili. AIha De 
rc^pedes. C^rlo Bernari. Elio Fi-
Iippo \ccrocta. Ha partecipato. 
fra gli altn. anche il segretario 
deir\mbasciata Polacca dr. Fe-
kf<7 

Dm*} il «.i!i.to del «<-«rftano 
dell Asvx.ia7iore Di Tondo. 1 ^ . 
vide I.a>>'o «.i p rdicitato con gli 
ospui e Libero Bigiantti ha au-
spicato piu frequcnti incontri. 

Nel o . r ' o della di^cussione. il 
drammaturgo Pasternak ha chia-
nto la funzione dello scnttore 
nella nuova societa polacca: tra 
1 altro. egh ha notato che anche 
la satira pohtica. vivacissima. nel 
^wo Paese. e una componente fon
damentale della letteratura con
temporanea Kabatc ha parlato 
drlla letteratura di tendenza cat-
tohca. che e un elemento. *e 
non di primo piano, certo impor-

stere tar.te nella vita lettcraria della 
deoli Polonia di oggi, in cui tenden/e 

~ vecchie e fermenti nuovi. dai n*-
turahsmo al surreahsmo. sono 
presenti nell'operazionc di ricer
ca con cui la letteratura collabora 
alia costruzione del sociahsmo. 

a.l.t. 
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