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S C I E N 2 A E T E C N I C A 

* r A CINQUE ANNI DALLA SCOPERTA' BELLA PR0D1G10SA «LAMP ADA -

Imprigioneremo 
con il laser 
I'energia 
della bomba H? 

Importantissime applicazioni nel campo della ri-
cerca fisica, chimica e nella pratica chirurgica L<i luce emessa da un laser vlene focallizata da una lenle: cadendo su un diamante, lo perfora, 

scavandovi un piccolo buco 

II t e m p o c h e in tercorre fra una scoporta sc icnt i f i ca e le s u e app l i ca / ion i pra t i che si e venu lo s c m p r e piu a c c o r c i a n d o , in quest i 
u l t imi d e c e n n i , r i su l tando de l tut to e v i d e n t e c h e il process© t e c n i c o e s t ^ e t t a m o n l e condiz ionato dal p r o g r e s s o s c i en t i f i co . Sul p iano 
c o n o s c i t i v o si a s s i s t e a un f e n o m e n c in un c e r t o s e n s o oppos to : i risultati de l la s c i enza nei loro rif lessi pratic i r a g g i u n g o n o ormai 

un vostissimo pubblico: d'altra parte le basi tcoriche di ogni nuova scopert'i M r.mno mar mano pin complcsse. cosicche rimmagine del mondo fisico 
& oggi cos! astrntta da poter essere penctinta solo da pocbi specialisti No vnlgonn le intelligent! immagini della letleratiira fantascientifiea a colmaie una 
frattura cbe divenla ogni anno piu profunda, soprattutto in Italia, grazie anche al lipo di istruziwie scolastica ancora anticiuata; astronavi che solcano 
la gnlnssia spinte da motor! a 

S i parla molto, da qual-
che tempo, e con acca-

. nimcnto, di • due cul
ture D. L'ocraiione e stata of-
fcrla dalla Iraduzione in ita-
llano drllo Btimolanle libret
to di Charles I'. Snow, gcien-
zialo e romanziere inglese 
il.e due culture, ' Fcllrinelli. < 
1%I). Ln dimissinnr ha avu-
lo IIIIO ftvoldimcnio di am 
pie/za insolila per questo :i-
po d'arfiiiiiiriiii. ha travalica-
lo i limili delle ri\ isle spo-
rializzale e ha invrslilo an. 
che la slainpa quolidiana. • 

Proprio luH'omlj di qttr«U> 
dibaltil* c stato orgunizzatn 
nei gionii scorsi a Milano, 
nella sede della Frilerazioue 
Asstiriazioni sciriilifiche o 
terniche, un comejcno al qua
le hanno preso parte in gr.m 
ntimero filosofi tpruiri scien-
ziali ere. ' 

Gosa si inlende con la nuv 
tafora delle « due eullurc i? 
Ossrrva Snow (jjcneraliz.znn-
do forse, non sempie ron la 
ueeessaria catilela. I'esperien. 
z.i liritannii-a) the nella so-
ricl.'i oiiideulale (non di-
tnenlirhiaino ehe si parla di 
l>ae>i a sirutlurj ceonomieo-
soi-iule eapilalisiira) si soim 
\enule delimilaiido due zone 
o aiee eullur.di Tuna all'al-
Ira reciproeamenle indifTe-
reuli, so non aililii illura oMi-
li (c, in o|;ni ca«o, sinrsanicn-
le roniuniiJiili). Tali nree 
tcllgono definite, eon selie-
muti-mo per la verila al-
quanto rude, come lellerario-
iimauiMira. I'uiia, e scienlifi-
eo-lreniea, I'allra. 

Un dibattito a Milano 

Due culture? 
della istanza umnnislica tra-

' ' dizidhale; nia.lend© altresi a 
•;•'"' cirfofcriverv \jf. faniione del-

j . , , , lq. Jc|en»iulo' e della sua stru-
meiit.i/ione tulltiralo (la stcs-

iv f • sa (islam* di - raaionalita) a 

L a di<eriiuinanle storico-
ideate tra le due aree 
sarehhe. in priino luopo 

ma non solamruie, I'alte^-
gianienln nei coufronli della 
eosiddella rivolnzione indu
strial e, in genere, nri eon-

1 frouti del lipo di espansiono 
della soi-iela modcrna rhn 
seienza e ternologia sorreg-
gono e alimentano. Atteggia-
meiito passivo, depreratorio, 
in sosianza rontervalore, 
ipiello dei letterali trndizio-
n.ili; attivo e parteripe, in 
liuoiia sotlauza progressive). 
quello degli seienziati e dei 
Ipinici 

E' pos<ihi!e superare tale 
frattura tra i due mondi cullu-
rati, eia'i lino eon un proprio 
linguaggio, un proprio patri
monii) di modelli e valori, 
un proprio riliuo di svilup-
po? K. so e possibile. in ehe 

ogni easo la toluzione del 
prohlema non eousisie in 
nperazioni tentlenti a ro«lrtii-
re una uiiila eome a soin-
mn D dei risultati nltimali 
tiaseelti nei vari settori (per 
e«empio il n rigore roiuci. 
luule » del fî icn soininato al
ia a tendenza alia geuerali/.-
razinnc n del co<iddetto tuna-
nista). 

ipiella di porlaloro c slimo-
l.iiore di uno sviluppo della 
(ili tlire/lone profunda egli 
non e responsabile V.sia rou-
Irappone unita a sperializia-
zioue. loialila a seienlifirita, 
momlo a razionalilu 

I 

la di inodn In e? Pin in generate, 
in che senso e possihile »ig-
gi, nu-nlre la eulliira si fra 
slaglia e si arlicola in una 
serie pro^redienle di speci.i-
li//a/ioni, risalire d.i quelle 
ad tin SIIO eventuale siguifi-
«alo unilario? 

N'alo forse la pena di os-
servare ehe la risposla a ta
ll <lomande non semhrn do-
\eisi eereare soltanto nellc 
legui ili sviluppo delle bin-
gole aiee rullurali e che in 

nella risposla rinvia in-
fatli preliiiiiiiHriurnle 
[assai piu iho In sle«to 

Snow e eon I it i innlii allri 
non mostrino di'sospetlare) 
all'analisi di una loialila eho 
fondi storieamente le dille-
renziazioni cui ahhiamo fai-
lo soiiiinariauiente eenuo. rh-r 
le spieghi nel loro emergere 
progressivo in tin conleito 

, eeouoinieo-soriale, oil re ehv 
| cullurnle, dnto. -

Non e un caso, d'altra par-
, te, che lo stesso Snow diehia-
1 ri espliriliiinente in piu lint-
, phi I'inteiizinne di \olcr limi-

tare la sun indagine (e la 
vnlidita delle sue osservazio-
ni) alia a soeiet.'i oiridenta-
le D. 

. Ln tliuamira dello s\ilup-
po capilalisliro in quesli pa--
si niello certo in eri'i qtiella 
uozione di globalilt't e nu-
tomfficivnzn dell' individtio 
soggello ehe sin al fondn 

nsnniui.i I'istanza unifican-
le deiruiuauisla e svuu-
lata di ogni mordente; 

ma quella razionale dello 
srietuialo viene a volte com* 
protuessa o piegata a Hni 
i he le sono elerogeiiei. 

So quesla ipotesi e valida, 
\ien da se che la frattura fra 
le n due ruliure o e il feno-
inenn degrnerativn per cui la 
spceializzjiioue divieno chits-
sura ad ogni progetlo unila-
ito della eulliira vanno af-
frontali. ollre che sullerreno 
della direiione o . organlzza-
xione de)la chlpira (Sctjola), 
anche eioprattnllo su quello 
della direziono politica della 
socielii. | | die signifira an-
che ehe non esiste possihililii 
di ricosihtiiro un orizzonlo 
unilario del snpere (la lezio-
ne di Galilei) so non sot-
traendo in primo luogn nlle 
sollecitaziotii niistifieauli del
la dinamira del prnfiltn le 
stesse istanze di razionalita 
che la scienza moderna e 
\entila flu (pii fnriuulando. 

Franco Ottolenghi 

cnergia nucleare. o arm! 
« assolute », basate sul c rag-
gio • della morte», posso-
no fornire argomento di di-
scussione a pcrsone che igno-
rano tranquillamente la diffe-
renza tra neutrone e pro-
tone. II raggio della morte. 
per fortuna, non e stato mai 
realizzato, e probabilmente 6 
addirittura irrealizzabile, ma 11 
€ laser», Papparecchio che 
dovrebbe generarlo. 6 una 
delle recenti scoperte seien-
tlfiche pia vive e feconde di 
risultati di straordinario inte-
ressc. Come si e gia spicgato 
nitre volte anche su queste 
pagine, il laser e una < lam 
pa da > di caratteristiche sin 
golari, capace di emettere im-
puis! di luce di grandissima 
potenza (fino al milione di 
watt), in fasci rigorosamen-
te parallel! e di colore puris-
simo — c coerente», si dice 
in linguaggio scientifico. per 
distinguerla daH'cmissione lu-
minosa disordinata delle sor-
genti normal!, come le lam-
pade, il fuoco e gli astri. 
Per dirla con un divulgatore 
ricco di fantasia, le onde lu-
minose del laser possono es-
scre assimilate alle onde so-
nore emesse da un com in cui 
i cantori, tutti rivolti in una 
stcssa dirczione, emettono la 
stessa nota esattamente ncl-
lo stesso istante: per contrasto. 
una sorgente di luce normale 
corrisponderebbe a un coro di 
principianti distratti, che can 
tino sTasati. voltati in varie di-
re/ioni. II primo laser veniva 
realizzato nel 1960: a cinque 
mini di distanza i risultati con-
seguiti con questo straordina
rio apparccchio sono innume-
revoli. e la letteratura scicn 
tifica e piena ogni giorno di 
novita in questo settore. Un 

convegno organizzato dalla 
Societa Lombarda di Fisica a 
Milano nelle scorse settimane 
hn dato un quadro interessan-
te della situazinne in questo 
campo. Sarcbbe difficile espor-
re in dettagliu i principi fisici 
su cui il laser si basa Ci Mini-
tiamo qui a dare notizia di al-
cune sue applicazioni. ripren-
dendo taluni dati di recente di-
ramati a ctira della federa-
zione delle assuciazioni scicn 
tifiche e tecniche di Milano 

ONDE ACUSTICHE CHE 
SPEZZANO UN CRISTALLO -
Un impulso di luce laser di 
alta potcn/a put") geucrare nel 
materiale attraversato (per 
esempio un cristallo) onde 
acustiche di compressione c 
rarefazione che possono rag 
giungere intensitA tali da pro 
vocare la rottura del mate
riale attraversato 

PENETRATI I SEGRETI 
DELLA MOLECOLA - Un fo 
tone laser pud anche eccitare 
in opportuni liquidi le mole 
cole cedendo loro parte della 
sua energia (effetto Raman) 
consentendo di ottenere im 
portanti informazioni sulla 
struttura delle molecole del 
liquido. 1 laser sono la sor
gente ideale per questo tipo 
di analisi e vengono impiegati 
in strumenti commerciali di 
analisi gli < spettrografi Ra-. 
man >. 

ANALISI DI PRECISIONE -
II laser puo anche essere im-
piegato al posto delle scariche 
con archi elettrici usati fino 
ra per eccitare i campinni di 
materiali da analizzare con 
spettroscopi. consentendo Tec 
citazione • di campioni molto 
piccoli e ben localizzati di 
materiale. 

SARA' SFRUTTATA LA FA-

VOLOSA ENERGIA DELLA 
« BOMBA H »? - II problem.) 
della realizzazione su scala di 
lahoratorio di rea/inni di fu 
sione termnnucleari cnntrolla 
te d stato affrnntatn da mnlti 
laboratnri nel mondo (in Ita 
lia vi 6 il Lahoratorio Gas 
Ioni//ati del C'NKN); uno dei 
problemi principali da risol 
vcre per potcr utili/zare in 
modo controllato I'energia 
usata nra solo per le bombe II 
e quello di raggiungere le ele 
vate temperature necessarie 
per iuuesenre il picn-esso (cir 
ca un milione di gradi) Con 
i piu (Mitenti laser attualmen 
te disponibili non si 6 molto 
Inntani dal raggiungere tali 
temperature e in vari Inborn 
tori si sta studiando tale pro 
cesso per vedere quantn man 
ca alia * soglia > della rea 
zione. 

Tra gli usi del laser vanno 
inoltre segnalati i sesiurnti 

APPLICAZIONI PRATICHE 
— Utilizzando le pnssibilit.i di 
concen'rnre un fascio di ln«fT 
di alta poten/a in una zona di 
piccole dimensinni e possibile 
cseguire fori minuscoli anche 
in materiali duri o cseguire 
microsaldature 

APPLICAZIONI TELEME-
TRICHE II laser pu6 essere 
impiegato per misure di lun-
gbez/a di grande precisione; 
sono gia state fatte misure di 
distance di cento mctri con 
precisione di una Iunghe77.a 
d'onda e cioe di circa un mil 
lesinio di millimetro F.' sta 
ta recentemente misurata la 
distanza Terra Luna c sono 
stati realizzati dei radar ot 
tici di alta precisione che 
sembrano molto utili nolla fa 
se di avvistamento finale e de 
terminazione esatta della 
traiettoria di un missile per 

eventuale intercetta/ione da 
parte di un antimissile difen-
sivo 

APPLICAZIONI BIOLOGI-
CHE — Un fascio laser foca-
li/zato attraverso un microsco 
pio pu6 distruggere o lesionare 
una singola cellula. Le cellule 
vicine in sosponsione in un 
liquido (come il sangue) pos
sono reagire all'uceisione di 
una di loro o fuggendo o avvi-
cinandosi pur assimilarne i 
rcsti La stimolazione di una 
fibra nervosa attraverso un fa
scio di laser consente di ana
lizzare i fenomeni di propa-
gazione degli stimoli ncrvosi 
ed i tempi di reazione. Anche 
su questo argomento sono in 
corso ricerche. 

IMPIEGHI CHIRURGICI — 
Nei casi di incipiente distacco 
della retina e possibile « sal-
darla » sul fondo del bulho 
oculare con punti ottenuti fo 
caliz7ando sulla retina un fa
scio di laser: il processo di ri 
scaldamento e coagulazione 
pio\oca la saldnturn Non e 
nrcessario intcrvenire con tec-
niche chirurgiche convenzio-
nali sul bulbo in quanto il fa
scio di laser viene inviato di-
rettamente attraverso la pu-
pilla. Sono in corso studi sul 
trattamento della cane den-
laria • utilizzando un laser al 
posto del trapano. 

TELECOMUNICAZIONI - La 
luce rossa emessa da un laser 
a gas elio neon rende possibile 
il trasporto di una quantita di 
informazioni enormemente su 
periore a quella trasportata 
nei normali canali televisivi 
Su quest a linea. per risolvere 
le numerose difficoltn ancora 
esistenti. lavorano attivamen 
te numerosissimi laboratori. 

Roberto Fieschi 

L E T T E R A T U R A 

BUDAPEST: i programmi dell'editoria ungherese per il 1965 

CINQUANTA MILIONI 
DI LIBRI ALL 'ANNO 

Una poliiica di prezzi assai bassi sorregge I'espansione del libro come falto di cultura - Boccaccio, Leopardi, Vergar 
Pavese, Vittorini, Moravia fra i testi italiani piu diffusi - Important! inizialive per le celebrazioni dantesche 

BUDAPEST, maaato 
Le diciotto case editrici un-

gheresi nel dicembre dell'anno 
scorso hanno messo a punto 
il programma di massima per 
il 1965 e attualmente la sua 
realizzazione sta entrando nel
la fase piu intensa. Ma prima 
di fornire le cifre previste per 
quest'anno dalleditoria maqia-
ra e opportuno ricordare quel
le degli anni precedents te-
nendo presente, perche k un 
elemento Jondamentale di giu-
dizio, il loro rapporto con la 
popolazione del paese. che am
monia a poco meno di died 
milioni di unita. Premettiamo 
che in Ungheria, come del re-
sto in quasi tutti gli altri pnesi 
del mondo, viene definito libro 
un volume comprendente piu 

di .ses^arifa^Hnftro pagine. Nel 
1962, dunque, furono editi 3483 
titoli con un complesso di co-
pie pari a quaranta milioni e 
quatlrocentomila. 

Nel 1963 i titoli furono 4.109 
e le copie quaranlaqudttro mi
lioni e ottocentomita. Nel 1964 
i titoli 4.164 e le copie qua-
rantaquattro milioni e sette-
centomila. La tiratura delle 
cosiddette brochures, pubbli-
cazioni con meno di sessanta-
quattro pagine, raggiunse i set-
tanta milioni e 647 mila copie. 

Gli ungheresi nel 1964 hanno 
acquistato libri per I'ammon-
tare di 755 milioni di fiorlni, 
e cioe settantacinque fiorini 
pro capite. part a una media 
di quattro voluml. 

Per rimanere ancora nell'am-

ARTI F IGURATIVE 

Sara inaugurata il 5 giugno 

VENEZIA: UNA MOSTRA DEI GUARDI 
Per il 5 giugno 6 annuncia-

ta, a Venezia, una grande mo-
stra dell'opera pittorica di 
Francesco e Gianantonio Guar-
di. La mostra vuol essere un 
omaggio all'illustre storico del 
l'arte Giuseppe Fiocco. nel suo 
ottantesimo genetliaco. e ver-
ra allestita nel Palazzo Gras 
si. sede del «Centro Interna 
zionale delle Arti e del Co
stume ». 0 Palazzo Grass!, co-
struito nel TOO dairarchitetto 
Massari, normalmente e la se
de di important! mostre d'arte 
contemporanea di cui l'ultima. 
Testate scorsa, era dedicata al 
pittore francese Jean Du 
buffet 

Ma si deve ricordare che 
proprio in Palazzo Grassi ebbe 
luogo quella mostra di Ber
nardo Bellotto che segno d 
principio della giusta rnalu 
tazione del singolare vedutista 
veneziano. assai attho e stima 
to in Europa. 

Tradizione 
impegnativa 

La mostra dei Guardi conti 
nua la tradizionale serie delle 
manifestazioni biennali d arte 
antica che. alternate con la 
Biennale d'arte conlcmpora 
nca. prese a w i o nel 1935 con 
la mostra del Tiziano a Ca 
Pcsaro 

Si tratta di una iniziativa di 
grande impegno. dopo quella 
della mostra del Carpaccio. che 
mira a fai megho ennoscere 
al piu vasto pubblico inter 
nazionalc una delle grandi fl 
gure dellarte italiana e a por-
tare un contributo di nuove ri-
cercbe e nuovi studi alia sto-
rfcm •iaB'arte veneziana. Per la 

prcparazione della mostra so 
no gia al lavoro un comitato 
tecnico e un comitato consul 
tivo internazionale di studiosi 
Le opere che verranno esposte 
alia mostra. della quale e di 
rettore Pictro Zampetti. ap 
partcngono a musei e collezio 
ni d'ogni parte del mondo 

Pitture e discgni dei fra 
telli Guardi sono conscrvati a 
Venezia. Vigo d'Anaunia. Tren 
to. Bassano, Vicenza. Crcma. 
Belvedere d'Aquileia. Pasiano. 
Cerete Basso, Milano. Berga 
mo. Firenze. Verona. Roma. 
Bologna Un gran numero di 
opere fondamentali sono con 
servate fuori dTtaiia: a Pa 
rigi (Musco del Lou\re. Amba 
sciata dTtaiia e Raccolta Gul 
benkian). Copenaghen (Musco). 
Lcningrado (Hermitage). Mo 
naco (Pinacoieca). Berlmo 
(Musco Fcderico). t)\ford 
(Ashmolean Museum). Chun 
go (Art Institute). Sara«otn 
(Musco Ringltng). Vienna «Mu 
seo). Glasgow (Gallena). Ixin 
dra (Mu«co Britannia). Galle 
ria Nazionalc e Raccolta Wal 
lace). Budapest (Musco Na 
zionale). Strasburgo (Musco). 
Grenoble (Muscn). Bruxcllcs 
(Museo). Nantes (Museo). To 
losa (Musco) e a Washington 
(Gallena Nazionale) 

Per quanto il mime di Fran 
ccsco Guardi sia fra I piu po 
polan di tutta I arte italiana e. 
come quello del Canalctto. sta 
inseparable da Venezia e dal 
le immagini anche piu UMiali 
della citta e della laguna esi 
ste un vero e proprio «(.ab<>» 
Guardi Gli studiosi italiani e 
stranien della pittura venezia 
na sono tuttora impegnati in 
polcmiche alio scopo di ope-
rare una distinzione prcctsa. 
ncll'ambito delle opere di sog-
getto sacro e anche delle ti-

piche « vedute % uscite dalla 
bottcga dei Guardi. fra 1'atti 
iita di Gianantonio e di Fran 
cesco Anche opere famose co 
me « Le storie dell angelo Raf 
faele » vengono attribuite ora 
all'uno ora all'altro dei fra 
telli 

Quando Francesco, nato a 
Verczia il 5 ottobre 1712. pren 
de a dipiugere nella bottega 
familiare — un document© del 
1731 parla di copie di quadri 
« fatte dalli Fratelli Guardi > 
- Gianantonio. di lui maggio 
re di 14 anni. e copista e pit 
tore di discreta fama Gianan 
tonio muore nel 1760 e Fran 
ccsco ha sulle spalle la bot
tcga c la fnmiglia 

Discussioni 
e polemiche 

Nel 17W. Francesco ctpone-
\a allc Procuratic due « \ e 
dutc » di Venezia II senatore 
Pietro Gradenigo nti suoi .\o-
latnri. s crne \a cosi: « Fran 
Cisco Guardi. pittore della i 
cuntrada dei SS Apnstoli sule 
Fondamcnte No\e. buon sco 
laro del rinomato Canaleto. es 
sendo mnlto nuscito. per via 
della camera ottica. di pin 
gcre sopra due non piccole 
tele, ordinate da un forest le 
re ingltse. le vedute della 
Pia72a S Marco verso la chie 
sa e I Orologio. e del ponte 
di Riaiio e sinistre fabbnche 
verso Cannarcgio. oggi le rese 
esposie sui lateral! delle Pro 
curazie con universale ap 
plauso » 

Francesco continud ad esse
re assieme pittore di quadri 
a soggetto e di < vedute » ma, 
specie dopo la morte del Ca-

bilo degli anni scorsi, diremo 
che nella produzione editoriale 
complessiva alia letteratura 
toccarono 747 titoli con una ti
ratura totale di dodici milioni 
135.235 copie. In ordine di ven-
dita toccano il primo posto la 
letteratura francese. il secon-
do la sovietica, il terzo lame-
ricana, il quarto Vinglese, il 
quinto la tedesca e il sesto 
I'italiana. Fra gli autori italia
ni pubblicati in Ungheria nel 
1961 citiamo Moravia, con due 
ristampe. Malaparte. Buzzati 
(II deserto dei Tartari). Suero 
(Senilita). Saba, Dessi. oltre a 
mimerosi classici, tra i quali 
sempre imperante il Boccaccio. 

Ma relativamente agli scorsi 
anni, abbiamo indicazioni piu 
precise sulla penetrazione della 
letteratura italiana nella vita 
culturale ungherese. Ricordia-
mo a caso: ottanlamila copie 
vendute del libro Da Quarto 
al Volturno. di Giuseppe Ce-
sare Abba; settantamila delle 
opere di Italo Calvino. ventiml-
la delle Leltere dal carcere di 
Antonio Gramsci. cinquantami-
la de La ciociara di Moravia. 
settantamila di Roma ore un
did' di Petri, quasi ottanlamila 
delle opere di Pralolini, piii 
di quarantamila di quelle di 
Gianni Rodari. otlantamila de 
II gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa. ecc. Gli autori ita
liani. classici e no, scritlori e 
pensalori, cono<;ciuti in Unghe
ria sono ovviamente molti al
tri. Qualche nome alia rinfusa: 
Pietro Aretino. Basile. De Ami-
cis, Ginzburg. Geymonat. Got-
doni. Gozzi, Jorine. Leopardi. 
Nievo. Pavese. Pirandello. Qua
simodo. Verga, Arpino. Scia-
scia. 11 direttore delle Case 
editrici. il dott. Eugenia Simo. 
£ un ottimo conoxcitore della 
nostra lingua e segue da vici-
no tutto cid che viene pubbli-
cato nel nosfro paese. 

II programma editoriale un
gherese per il 1965 prevede un 
numero di titoli pari all'incirca 
a quello dello scorso anno, con 
una tiratura perd che sfiorerd 
i cinquanla milioni di esempla 
ri. Tra gli autori italiani pre 
risli sono Vittorini e De Ro 
berto. 

Una citazione particolare me-
rita poi Dante. L'Unqheria 
dopo I'ltalia k stato il primo 
paese a pubhlicare oltre la Di 
vina Commedia tutte le opere 

raviqlia percio se viene ojfer-
ta al pubblico una coUann di 
scrittori classici di tutto il 
mondo al prezzo di tre fiorini 
(settantacinque lire al volume) 
n& che si possano acquiitarc 

no di quind'.ci o ventimtli lire. 
Come risultato di questa $t-

tuazione si ha il paese coperto 
— e ci si passi I'immagine — 
da una filta pioggia d» libri 
e ciciotto Case editrici > non 

supei be edizioni per un prnz- solo in pareggiq ma cojt tm 
zo che non sup'eri i c'inquar.ia 7>?/n-irio Jortemehte attivo. Le 
liorini. I tibri d'arte — e in 
questo campo I'Ungheria i 
molto avanzata — ragqiw.qo 
no i duecentocinquanla fiorl 
ni, vale a dire poco piu di sei-
mila lire (un esempio <* ta rnc 
colli recentemente cdito dei 
capolnvori dell'llermilage) mn 
in Italia non costerebbero rre-

ci'tisiderazionl da farsi sono 
7flolte. ma ne ricordiamo una 
so'a, c cioe che la diffusiane 
del libro e dell'istruziove. e 
nr'.lx cultura in generala. £ 
uno d?j fondamenti, e tra t 
vm importanti. del socia'ismo. 

A.G. Parodi 

La nuova serie di «Para gone» 
< Paragone-Ietteratttra > esce in 

questi giorni con veste e conte-
nuto notevolmente rinnovati. II 
numero reca la data dell'aprile 
1963. Alia redaztone fiorentina 
(Anna Banti. Cesare Carboli. 
Aldo Rossi) e a quella romana 
(Giorgio Bassani. Attilio Berto-
lucci. Vittorio Sermonti). se ne 
e aggiunta una milanesc. com-
posta da: Maria Corti. Giansiro 
Ferrata. Giovanni Raboni, Cesare 
Segre. Giovanni Testori. 

La no\tta piu evidente nella 
struttura della rivista e rappre-

scntata dalla nuova rubrica 
«Questioni di poesia», che si 
propone di presents re e discu-
tere la produzione recente di al-
cuni poeti. soprattutto italiani. 

Di grande interesse e anche 
la rubrica «Giornale >, che pro--
pone due risposte ad un c que-
stionario sullo strutturalismo»: 
una di Levi-Strauss. e un'altra 
di D'Arco Silvio Avalle. 

La nuova serie fi edita ora da 
Mondadori (mentre prima usciva 
presso Rizzoli). 

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

Un libro di Umberto Cerroni 

Le origini del 

socialismo in Russia 

, . . ,. nvoliizionano nella Russia ?a-
ael grande pocta ftorentmo n«ta. 

Francesco Guardi: II Dog* a S. Nicold di Lido (Parigi. Louvre) 

nalctto awenuta nel 1768. per 
quasi un trentennio cgh la 
voro con particolare impegno 
alle t vedute * dando dl Ve 
nczia e del trapassare lumi 
noso della vita veneziana di 
tutti i giorni una visione fan 
tastica del tutto nuova e mo
derna. E I'invenzione della ve-
duta, anche per la sua rinno-

vata tccnica. contribul a mo 
dificare in senso piu fantasli. 
co la stessa pittura a soggetto 
di Francesco 

Morto il I. gennaio 1793. cir 
condato dai figlioli. Francesco 
Guardi ebbe alterna fortuna 
prcsso i cronisti e t critic!, 
piu stabile e solida fu invece 
quella presso gli amatori, par-

ticolarmcnte I cullcziomsti in 
glesi La mostra che ora si 
prepara a Venezia sara dun 

j que molto importante per una 
nuova puntuahzza7ione critica 
della sua straordinaria e di 

Mihnly Bobic primo della Quer-
ra fece una traduzione in ma 
qiaro della Dirina Commed'.n 
giudicata tra le migliori ap 
parse nelle rarie Imgue e che 
pii raise r.el 19X9 un tmvor 
tante vremio letterano ifa'io 
*:<>. L'attuale seitecenteximn 
annirersario della nascila di 
Dante viene celebrato in Un 
gheria con conferenze e ria 
nioni di studio in tutte le scuo 
le e alia accademia Per I'or 
casione uscird tra poco m IiiS 
suosissima veste una nuova 
edizione della Duma Co*\v:e 

Un recenie volume o>l co-npa-
gno Umberto Cerroni (I) nchia-
ma lattenzione su un oodo di 
problemi ai mdubbio nlievo: 
quelli cormcs^i, c:o^. con le ori-
gim e lo sviluppo del moumento 

Cerroni prende le mosse dal-
lesame delle caratlenstiche «̂ > 
ciali ed econcmiche della Russia 
della prinia meta del XIX «e-
colo. mcttendo in luce 1'intrccnar-
si in es.«a di aspctti tiptcamente 
feudali. ma anct.e di altn di tioo 
piii modcrno. industriale e capi 
talistico. Il rapporto Ira queste 
due componenti della rea Ita ms-
sa si va progrevsivamentc spô  
siando a favorc di quella piu 
moderna. senza tuttavia che i cic 
rrento fcudaie scomnaia o per-
da di importanza: lanalisi delle 
vane organizzaziom politiche n 
voluzionanc. infatti. documenta 
il pe^o che la comoresenia di 
elementi. co«i con'.rad tittnn eboe 

gran parte della sua ricerca al-
I esamc del movimento populiata. 
ponendo in luce di csso. da un 
lato I'errore fondamentale di v«-
dere nello Stato Tan sta il princt-
pale nomico dell emancipazione 
contadina (e. in seguito. sulla 
sptnta del progresso capitalistic*) 
rusvi. di quella operatai: e. dal-
I altro. il progre^stvo maturare 
di una imposta/ione politica nuo
va. con lalfermarsi della con-
vmaone che il processo rivolu-
zionano deve a vcre neile masse 
lav or at n o — in primo luogo in 
quelle opcraie — il pnncipale 
protaponista. E* infatti dall'am-
biente populista. che nasce — con 
Plcchanov — la solleatazione a 
dare una nuova. mamsta. impo-
<tazione alia at. ivita rivoluzio-
nana. 

Ci6 che in questa sede inte-
ressa sottolineare. e che la ri
cerca di Orront fa piu-aixla delle 
tesi di certa Mnriozr.ifia. vxilta 
a nmndurre !c ix*cilt.trit,\ del 

I i:a n 10 m<la e^emp'.cn e !e j /tone di i.r»a corrctta impo^a 
' opere cn^r.p'.e'e mranno &>ibb i I »ione dell atttvtta nvnluzionaria 

r.ell ostacolare la rapida affertn.1 ! fw1,',cro c rto,» »"nnr ruol.m.v 
1 nana nissa ad im i>r»-tc«n «pi-

nfo rtis.ro ' . c Che rs-o al ron-
cate in 11 mila copie 

Con ttrature eon* qutlle Ga 
nox nportate e chiaro che ut 

scussa figura di pittore mo ! politico dei prezzi dei hon m 
derno. j Ungheria si pone su un tent 

• . I no del tutto diver so da quello, 
CIS. m i . j a . j etempio, Ualiano. Non me-

A partire dal movimer.to Jeca 
r>n«ta - dot 1K2.T — fino art a m 
vare alia formanone rtei pntm 
consistenti gruppi marTisti. della 
fine dell WW. e tutto tin succe 
dersi di cspertenzc rivolu/ioria 
ne. nobili sr-nz altro. ma ideolo-
gicamente deboh ed equivoche. 

Cerroni dedica giustamcntc 

trano sa nntr.im.ire rella ">IĤ  
ciTica Mti»a7n>nv iromvnu-o *ix'i \-
\c tic] Puc^f le radici .It quelle 
partirolanta 

Stefano Garronf 
(1) U. Crrtoni. 1^ orlftal 4t\ 

iittltlbmo In Russia, Roma, Edl-
torl KtunltJ, 1965, L- — 
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