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SCIENZA E TECNICA 

Perche la Gran Bretagna hd adottato 
il sistema metrico decimale 

Non misureranno piii 

le lamiere a pollici 
La conversione del sistema di misura avra conseguenze di 
grandissimo rilievo nel campo della produzione industriale 

Anche la Gran Bretagna, finalmente. adottera il sistema metrico decimale: 
l'annuncio ufficiale e stato dato alia Camera .dei Comuni, con una motivazione 
che spiega solo in parte il provvedimento, e cioe che « piu di meta delle esporta-
zioni inglesi sono assorbite da paesi che usano (appunto) il sistema metrico deci
male *. Come e noto. la Gran Bretagna. i pae si del < Commonwealth » (come Australia. Nuova 
Zelanda ecc.) e gli Stati Uniti d'America. sono a ncora tenacemente ancorati al vecchio sistema 
di misure in uso da secoli. e sostituito. da olt re un secolo e nlezzo in Europa, dal moderno 
sistema decimale. Nel sistema anglosassone si incrociano e si aggrovigliano unita diversissime. 
originate dalle piu varie unita 
tradizionali di origine ̂ mc-
dioevale. Basti gettare uno 
sguardo allc unita di lunghcz-
za: il pollice (lungo circa due 
centimetri e mezzo) ha come 
multiplo il piede. che vale 12 
pollici; la yarda. che vale tre 
piedi; II fathom, che vale 6 
piedi: il pole, che vale 16 pie 
di e mezzo; to statute mile 
che vale 5280 piedi: il miglio 
inglese. che vale 5 000 piedi: il 
miglin marino o nodo. che vale 
6080 piedi: ed il miglio del 
1'ammiragliato che ne vale 
6086 e mezzo Le cose sono al 
trcttantn complicate per quan 
to concerne le misure di su 
pcrficie. di volume e di peso. 
Dal punto di vista dei calcnli. 
anche in casi relativamente 
scmplici, questo groviglio di 
unita di misura crea nntcvoli 
difficolta e perditempi. ed e 
fonte naturalmente di errori 
di calcolo ed anche di inter-
prctazione (basti ricordare i 
tre divers! tipi di miglin. cui 
si aggiungono due tipi di ton 
ncllata. e due tipi di libbra). 
Le cose sono rcse ancora pin 
laboriose e complesse quando 
si entra in campo industriale 
o fisico. in cui non sono in 
gioco semplicemente lunghcz-
ze. volumi o supcrfici. ma an 
che pressioni. potenze. ener-
gie. accelerazioni. e grandezze 
elettriche. 

Milioni 
ore di 

A varie riprose, studios! e 
tecnologi hanno cercato di cal-
colare. quante ore annue im 
piegano in piu i contabih. i 
progcttisti. ed anche le mas 
saie per escguire i loro cal 
colt con tali unita arcaiche. 
rispetto ai colleghi che impie-
gano i sistcmi di unita modcr 
ni. Ne sono uscite cifre molto 
impressionanti. milioni di ore 
annue. per un totale. di sne 
sa. di miliardi di lire. Mono 
stante tutti. nel mondo anglo 
sa&sone. fossero perfettamente 
convinti di queste colossali 
perdite di tempo e quindi di 
danaro. e nonostante periodi 
camente in una sede o in unal 
tra venissero avanzate propo 
ste per rabbandono dei vec 
chi sistemi di misura. finora 
non se ne era fatto nulla E 
questo. non tanlo per motivi 
di semplice conscrvatorismo. 
di attaccamento a \ecchie 
tradizioni ed abiturHni. ma 
perche rabbandono dclle vec 
chie misure avrohhe compnr-
tato spese iniziali ingenti. mol 
ta fatica ed un periodo t di 
transizione » di \ a n anni. du 
rante il quale ^arehboro ri 
masti in uso amhvdue i siste 
mi. il vecchio rd il nmno con 
tuttr le riin.«t cuenze del caso 

Per valuta re questi motivi 
bisocna abbandonare il cam 
po dei scmplici calcoli dcgli 
scolan e delle mavsaie. ed an 
che del genmctn e dei enstrut 
tori di strade per entrare nel 
campo della produzione indu 
•triaJe. I pur arcaici sistemi 
•1 anisura, coo lo s\iluppo del-

la tecnica, hanno dato luogo. 
nei paesi anglosassoui, ad una 
particolare * normalizzazione » 
che a noi appare strana e sco 
moda. ma che si e diffusa per 
oltre un secolo in gran parte 
dei paesi tecnicamente ed eco 
nomicamente avanzati. Anche 
da noi. tutti i tubi dell'acqua 
potabile e del gas hanno mi
sure inglesi. e si parla nor-
malmente di «tubi da mezzo 
pollice » da « tre quarti > da 
* tre ottavi » e da « cinque se-
dicesimi » Le filettature cosid 
dette « gas ». sono anche esse 
basate su una normalizzazio 
ne britannica. e danno luogo 
ad un sacco di difficolta, in 
quanto alcune di esse sono 
molto vicine, ma non eguali, 
a filettature metriche. (E faci
le quindi prendere un granchio, 
e cercare di avvitare un dado 
metrico su un bullone inglese. 
rischiando di ruvinarli tutti 
e due). 

• Nel mondo industriale britan-
nico. non solo i tubi e le fi
lettature sono diversi da quelli 
metrici: tutti i laminatoi pro 
ducono lamiere i cui spessori 
vanno a pollici ed a loro fra-
zioni. i tubi laminati. le pu-
trelle. la vergella. le barre 
tonde. quadre. esagonali. che 
costituiscono la parte essen-
ziale della produzione siderur-
gica. hanno anchessc misure 
in pollici l-e macchine utensi-
li che provvedono a lavorare i 
materiali grezzi. i laminati 
ed i trafilali. lavorano anch'cs 
si in pollici e loro frazioni 
(quarti. ottaxi. sedicesimi c co 
si via). I prodctti piu comuni 
e di piu facile uso nel campo 
della mcccanica. come bronzi 
ne di misure standard, cusci 
netti a sfere. rubinetteria. se-
guono anchessi la normalizza 
zione impoMa dal sistema del 
le unita di misura in uso. come 
lo seguono i calibn. i microme 
tri. le chiavi inglesi. le chiavi 
speciali. e tutta la gamma del 
I'utensileria meccanica e degli 
stnimenti e mczzi di misura 

I-e macchine utensili. t co 
struite» sccondo il sistema 
inglese. < lavorano > secondo 
lo stesso sistema. e si hanno 
in certi casi serie difficolta 
per potcr la\orare sccondo 
misure metnehc con macchi
ne di origine britannica o ame-
ricana Molti costrultori euro 
pei. sono costretti. dalla pre-
senza di macchine. manufatti 
e impianti di origine ar.glosas 
sone. a comphcare fortemente 
le macchine utensili di loro 
produzione in particolare i tor 
ni, per metterli in grado. al 
loccorrcnza (tipico ra«o le fi 
lettature). di la.orare «al 
I'mglese » " 

Se mfine. occorre sostituire 
in una macchma o in un im 

glese 1̂ con le ' tolleranze ri-
chieste. 

Per questo. da parte euro-
pea. e anche in molti altri pae
si ove vige il sistema metrico 
decimale e vengono posti sul 
mercato. in concorrenza. mac
chine ed impianti di dimen-
sioni metriche o anglosassoni, 
gli esportatori inglesi etl ame-
ricani incontrano difficolta di 
vendita non indifferenti. Chi 
compra una macchina utensile, 
un'automobile, un impianto, 
vuol essere garantito che in 
caso di guasto. si potra fare 
una riparazione rapida ed a 
basso costo, senza dover ricor-
rere a ricambi originali. an-
ch'essi di importazione. e scn-
za tener fcrmo I'impianto o la 
macchina in attesa deU'arrivo 
dei pczzi i speciali >. 

Si sono 
decisi 

Questto. soprattutto. ha spin-
to l'indu.stria britannica. sep-
pure con molto ritardo. a fare 
il grande passo. che richiedera 
un certo tempo, e parecchie 
spese. ma che ripaghera poi 
in breve chi se ne sara sob-
barcato I'onere Inizier.T tra 
qualche mese. la protluzione 
di semilavorati (trafilati. lami
nati. bulloneria) sccondo la 
normalizzazione metrica eura 
pea. e nello stesso tempo. 
gradualmente. i vari uffici di 
progettazione impo«:teranno i 
nuovi progetti o modificheran 
no i vecchi adottando il siste
ma metrico. Entro tre anni. 
I'industria automobilistica bri 
tannica prevede I'entrata in 
produzione di automobili com 
pletamente « metriche ». ac 
canto alle prime macchine 
utrn<=ili rirllo stesso crncre 
Entro una decina danni. o 
forsr anche prima, si prevede 
il completo passaggin al nuovo 
sistema. e la contrazione del 
\ecchio alia produzione di par
ti di ricamhio di vecchie mac 
chine ed impianti. e di nlcuni 
articoli parlicolari 

Î a conversione al sistema 
metrico. nonostante le spese 
che comporta non potrii a me 
no di gio\are alia produzione 
ed aireeporta7ione britannica 
e nello stesso tempo indeboli 
r&. seppure indirettamente. al 
cune delle posizioni deP'espor 
tazione americana. la quale 
in questo dopoguerra. ha svol 
to un'azione massiccia per im 
porre in molti paesi. nei quali 
\ igevano le normalizzazioni 
metriche. prodotti. macchine. 
manufatti c persino produzioni 
secondo misure anglosassoni 
In tale azione. gli americani 
perderanno. sotto un certo 

I Politico I 
LETTERATURA 

« tabu 
lUn libro su Pavese 

» I 
I Alcum anm ta era possibile 

leggere nel regolamento del 
Premlo Nazionale di Pitiura , 
Golfo della Spezia — Sezio- I 
ne dedicata alia « gralica di • 
costume* — questa incredi- i 
bile clausula limitativa: * Sa- | 
ranno esposle opere di graft-
ca e di incisione (disegni, I 
acqueforti. litograjie. Una I 
leum. xilourafie. ecc.) a sog . 
getto libero. con I esclusione I 
di so^getti relativi alia vita ' 
politica e alia reliiiione e a i 
quelli di carattere iwrsonalc » I 
(la sottolineatura e nostra, 
la sgrammaticatura 6 del te- I 
sto originate). Ma, sgra'mma I 
ticatura a parte. 4 da rile . 
vare che ci voile del tempo I 
perche una clausola sttnile • 
non faceste piu spicco e con i 
trasto nel regolamento di una I 
seztone dedicata per gtunta 
alia t critica di ostume ». 

Aubiamo ora sott'occhi il 
Regolamento della Kill Mo 
itra Nazionale d\ Piltura Gol 
fo della Spezia. die avra luo 
go da luglio a settembre, e 
in un foglictto auumnto di 
color verdmo. mtiloUito « Nor-
me per la parlecipazione di 
artitti spezzmi e luniytanesi t, 
siamo tornati a leggere la 
ttessa identica e vctusta clau 
sola di libertd condizionata 
II Premio Golfo della Spezia 
ha. malgrado tutto. una tra 
dizione nspettabile: basti pen 
sare che la yiuria di que 
*t'anno e composta dai crxtici 
C. I. Ragahianti (presidents 
Ih'llonzt, DP Grada. Mazza 
noi. Rufxalt. S'unlini, Valsec 
chi. Vialt: t" clnaro cite sol 
tanlo ad im>upuUi di essi e 
ttato /Mm-jbile agli estenson 
dcllr Norme tuddette rimet 
tere in auge. senza neppure 
corregiwriie le sgrammatica 
lure, la clausola che qui ci 
permettiamo d\ denunciare 
non soltanto come aperta vio 
lazione della Costituzione, ma 
come esprcisionc di un mal 
costume culturale davvcro 
senza precedenti 

Ci auguriamo che i giovam 
artisti spezzini e lunigianesi 
ai quali yli oryanizzutori del 
la Mostra hanno deciso di 
comminare .siffatto trattamen 
tn riiicriminatono troveranno 
il modo per rexptngcrlo nel 
le forme opportune e che. 
come e certo. i membri del 
la muria ne richiedano Vim 
medtata abolizione Occorre 
che a simili affermaziom. pel 
quanta promananti da fotitt 
rozze e non qualificate. non 
<ia concessa. neppure per di 
straztone. la possibtlita di 
con.sohdarsi come precedente 
nella vita culturale del paexe 

I giovani delle Langhe 

per il poeta delle Langhe 
Nella primavera del 1964, do 

po aver fondato circoli ed aver 
organizzato dibattiti in suo no 
me. un gruppo di giovani hanno 
redatto tutta una serie di in-
serti letterari dedicati a Cesare 
Pavese. per il settimannle asti-
giano « La nuova provincia >. 
I giovani delle Langhe per il 
poeta delle Langhe: cosi si po 
trebbe sintetizzare questa bella 
iniziativa. che infatti centra con 
particolare attenzione quello 
che fu il dialogo tra Pavese e 
le sue colline. la sua terra 
c langarola >. 

Ora da questo materiale. due 

! f -
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Una rara immagine di Cesare 
Pavese, quando era studente al-

I'Universita. 

di quei giovani. Laurana Lajolo 
e Elio Archimede. hanno tratto 
un volume, aggiungendovi va 
rie appendici (Terra rossa terra 
nera. edito da c Presenza Asti 
giana », pp. 142. con numerose 
fotografie fuori testo). L'inte 
resse del lavoro nasce anzitutto 
dairincontro tra le nuove ge 
nerazioni ed un poeta che fu 
tanto amato dalle generazinni 
precedenti. e che Inscio un se 
gno tanlo profondo nella cui 
tura italiana contemporanea 

Sarebbe stato anzi piu inte 
ressante se. accanto ai testi di 
critlci e scrittori qui pubblicati 
(e anche al posto di alcuni di 
essi. talnra scontati e super-
flui). ci fossero state testimo 
nianze e giudizi di questi gio
vani: se. cioe, avessero par-
lato proprio loro. raccontando 
I'esperienza compiuta. quello 
the significa Pavese per la loro 
formazione intellettuale e mo 
rale, ecc. E' una buona occa-
sione non ancora perduta. che 
segnaliamo ai giovani delle 
Langhe 

II volume e variamente artico 
lato: un gruppo di testi critici. 
ricordi. testimonianz.e (Lajolo. 
Alberto Carocci. Seroni. Snnesi, 
Carpi. Lombardo Radice. Trec-
cani e altri ancora): due let-
tere inedite di Pavese all'edi-
tore Frassinelli. che pubblic6 
la sua traduzione del Moby 
Dick (datate tra il 1931 e il \32): 
la traccia del « trattamento» 
per il documentario TV «Le 
Langhe di Cesare Pavese »: una 
nutrita appendice bio bibliogra-
flea: ed un notevole complesso 
di foto, alcune delle quali as 
sai rare o addirittura inedite. 

Un libro enmposito. che ri-
sente di una certa disconti-
nuita. ma dal quale esce tutta-
via un abbozzo di ritratto di 
quello che Pavese fu; un ri
tratto non solo critico. ma an
che umano. attraverso tutta una 
serie di episodi che sentiamo 
ancora tragicamente vivi. 

It cronistt letterario 

Le lezioni su Dante 

di Giovanni Boccaccio 

g. c f. 

• • • NEL PIANO dell"« opera 
omnia » di Giovanni Boccaccio 
(Mondadori). e uscilo. a cura di 
Giorgio Padoan. il VI volume 
che contiene le Esposizioni so-
pra la Comedia di Dante. Sono 
circa sessanta lezioni che il Boc
caccio tenne nella chlesa di San
to Stefano in Badia. dal 1373 al 
'74. Esse sono un momento im-
portante nella storia della cri 
t'ca riantesca perchd € rapprcsen-
tarono un (ermine di parago
ns > per i commentator)' suc-
cessivi e nerch^ «flssarono de-
finitivamente un modo d'intende-
re la Commedia in cui ha pre-
val^o la mentalita umanistlca * 
(Padoan). 

• • • IL FILOLOGO Walter Jens. 
deH'Universita di Tubinga, in 
Qualtro te.ti sulla letteratura te-
desca oggi (Bompiani) compie 
un'indaRine sulla situazione del
la letteratura in Germania dal 
1945 ad ofigi. Di frcn(e alia fran-
tumazione e disperslvita del mon
do odierno. lo scrittore tedesco. 
che non dispone piu di un cen-
(ro culturale unitario (la «me-
(ronoli > dejili anni '20). n6 della 
collahorazione crilica di intel-
lettuali ebrei. ancor meno del 
contributo di una borghesia c evo-
luta ». per realizzare autentiche 
creazioni artistiche deve ricor 
rere alia « roncentrazione », al
ia < riduzione >. alia « metafora 
esemplare». Esempi dell'evolu-
zione tematica e stilistitca degli 
ultimi vent'anni sono le analisi 
su po^sie di Brecht. di Celan. 
della Kaschnitz. di Heisscnbuttel, 
di Huchel. 

• • • IN Tutto in questione (Val 
lecchi). sono riproposti articoli 
di Mario ' Luzl gia apparsi sul
la rivista La Chimera, lndub-
bia e la loro incidenza nella 
polemica sulla crisi della poe 
sia e della narrativa contempo-
ranee. La soluzione della crisi. 
secondo Luzi. pu6 essere avviata 
se si chiarisce la diversita del 
mondo di oggi da quello di ie-
ri: ma e da escludere che la 
avanguardia esprima 4II mon
do attuale dominato dalla tecni
ca » o < il senso di solitudine e 
la incomunicabilita deH'iiomo mo
derno ». A questo. occorre «un 
ripensamento disinteressa(o del
la natura dell'arte e del suo sta
to presente ». 

• • • L A STORIA PARE SIA 11 
nuovo campo d'indagine del < non-
veau roman »: questo. nlmeno. fa 
supporre il secondo romanzo di 
Jean Ricardou. La prise de Con
stantinople. 
• * • HARRY PALMER e il per-
sonaggio c anti-Bond >. protago-
nista di tre romanzi che stanno 
avendo successo in liiKhilterra: 
La pratica Ipcress. Funeral in 
Uerlin. e Horse under Water, del-
lo scrittore Lcn Deighton che. 
in evidente polemica con Fleming. 
ha creato un antieroe contplessa 
(o. umile. ordinario. Lo proticn 
Ipcress. da cui c in preparazio-
nn un film, uscira in Italia pres-
so Garzantl. 

• • • TRADOTTE da Ariodante 
Marianini sono state pubblicate 
da Einaudi Poesie di Dylan Tho
mas. il poeta « vlsionario > mor-
to ancor giovane nel '53 e la 
cui nolorlcta va crescendo nel 
mondo della cultura. 

• • • MOLLOY. Malone muore, 
L'innominabile sono i tre roman
zi di Samuel Beckett che I'edi-
tore Sugar ripresenta in una uni-
ca trilogia. Molloy e 1'opera in 
cui per la prima volta si defini-
see e il caratteristico monoloRn-
re dei personagsi beckettiani ». In 
Malone muore e in L'innomiriabite 
la narrazione si dissolve e non 
vi & che < la voce monologante. 
lo sproloquio di esseri... nei qua
li. di umano. resta soltanto il 
bisogno e la maledizione di do
ver continuare a parlare >. Alia 
trilogia 5 premesso un imnortan-
te saggio di Theodor W. Adorno. 

(a cura di A. La Torre) 
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ARTI FIGURATIVE 

r . ̂  

Novitd e limiti di un importante fenomeno della cultura di massa 

77 libro d'arte cede alia dispensa 
\ -

Tiratwe di cento, duecenlo, frecenlomila copie settimanali — Pregi e difeffi delle varie inizialive editorial! 

Un discorso suite dispense di 
carattere artistico deve inizia-
re dal boom del libro d'arle 
di qualche anno addietro. Fu 
un fenomeno singolare. con 
aspetti tipicamente italiani. 
SuU'onda della dilatazione eco 
nomica, la grande editoria get-
to sul mercato decine di bel-
lissimi testi illustrati dedicati 
all'arte fiaurativa in generate 
e particolarmente a quelle cor 
renti moderne che per lunghi 
anni erano rimaste. nella * pro 
vincia Italia », al di fuori de
gli scambi culturali non spe 
cializzati. A sfogliarli perb. nel 
cercare di definirne I'autentl 
co valore. appariva chiaro che 
essi erano lo strumento di un 
calcolo economico piu che quel 
lo di una coordinata opera 
zione culturale. 

I testi. quasi sempre fretto 
losamente tradotti da opere 
stranicre. apparivano scarsi e 
appmssimatiri. mentre gran 
parte dello spazto era dedicata 
alle illustraziom. immense e 
splendide (ma molti critici pro
test avano poiche esse tende 
vano a « tradire » I'originale). 
impresse con i piu evoluti ac-
corqimenti tecnici Un foqlin 
di cellophane finale, e il libro 
era trasformato in regalo na 
talizio atto ad infnndcre. dal 
I'altn dello scaffale. timorosa 
riverenza agli amici di fami 
glia Un pa<so avanti rispetto 
ai falsi dorsali venduti a un 
tanto al metro, ma non certo 
nella direzinne esatta 

pianto t inglese t un pt-zzo an a ^ t o un alleato di una forza 
che il piu semplice (un injira 
n.igirio un cuMriMetto un alho 
rcllo) si hanno sltn guai oc 
corre procurarsi il ricambio 
originate, magan aspettandolo 
per una settimana o piu. op 
pure « arrangiarsi » a eostrui 
re il pc2zo. misurandolo con 
stnimenti metrici c perdendo 
un sacco di tempo per raggiun-
gere la voluta misura «in-

tutt'altro che trascurabile 

Paolo Sassi 
Nella foto in alto: tra qualche 
mese I'industria britannica ini-
ziera la produzione di semilavo
rati (trafllati, laminati, twlloni) 
secondo la normalizzaiione me
trica turopea. Nella foto: La ac-
cialerla di Margam, uno dei piu 
important! complesst Inflltsi. 

// calcolo dell'editoria era 
stato semplice e sottde msie 
me: si voleivi formre alia me 
dta e grossa borghesia italia 
na degli strumenti pseudo in 
formativi che appagassero il 
suo classico esibizionismo. 11 
piano falli perche gli interessi 
della borghesia andarano in 
quel momento. piu che ai Klee. 
ai Sfird, at Kokoschka e agli 
Chagall, a • una ivperconcen-

trazione di beni tmmobili e di 
consumo ben piu venali. Sic-
che i libri restarono a impol-
verarsi negli scaffali. da dove 
scivolarono poi nei magazzini 
dei remainders' book dai quali 
vengono oggi esibiti a meta del 
prezzn originario. E' al termi-
ne di questa esperienza, sul 
Vonda di un'espansione econo-
mica che si preoccupava di 
trovare nuovi canali per arri-
vare a saturate ngni potenzia-
le area di assorbimento. che 
pre.se avvio la grande * opera-
zione dispense >. 

La dispensa non e una cosa 
nuova. lo sappiamo bene, ma 
certamente nuovo e il rilievo 
assunto recentemente dal feno
meno in Italia. Da un lato, 
cioe. I'editoria cerca nuovi ca
nali di diffusione e nuovi strati 
di lettori da conquistare. al di 
la del pubblico tradizianale; 
dall'altro il pubblico stesso 
(potenziale o menn) dotato di 
interessi culturali. si e venuto 
allargando notevolmente. Nel 
c grande ritorno > della dispen 
sa. e'e percio una modifica-
zione delle linec aenerali del 
nostra mercato edit oriole, e'e 
la spinta mercantile a cercare 
nunri spazi da struttare: ma 
e'e anche. contraddittoriamen 
te mtrccciata al prima momen 
tn. una richiesta sempre piu 
vasta. e sempre pjii crmsape 
vole da parte del pubblico .Si 
arrira cosi ad un tipo di di 
spensa di huon livello tecnico 
culturale medio, ma anche di 
vrezzo piuttosta alto 

Ma e bene fare ora qualche 
nome. 11 primo ovviamente i 
quello dei fratelli Fabbri. i 
t re J delle pubhlicazinni a 
puntate. che si rivolgnnn al 
pubblicn con le tecniche di 
vendita piu moderne Un gran 
de battage pubblicitario. il pro 
dntto a rtortata di tutti. lustro. 
luccnte Malgrado i molti ne 
mici. non ind;e*rcaoiann Una 
settimana dopo l'altra stoma 
no sul mercato una ma*sa di 
puhh'icazinni che enprnno. in 
mndo ahilmente calcnlato. il 
arande arco degli interessi po 
po'nn In particolare il settan 
ta per cento delle dispense a 
carattere artistico pubblicate 
in Italia e<ce dalla tipografia 
del Fabbri. raecnltn in tre ti 
toli' «Capolavori nei secoli*. 
« I maestri del colore ». * L'ar-
te racconta >. 

La prima serie di fascicoli 
usci nel 1961 ed ha raggiunto 
oggi la sua terza edizione, con 
una tiratura che svpera sicu-
ramente le centomila copie. Si 

riallaccia per un certo verso 
ad una esperienza precedente, 
la « Storia dell'arte » compila-
ta. per le Edizioni Librarie Ita-
liane di Milano. da Dino Cam-
pini, una realizzozione, in ve-
rita, assai scadente sia dal 
punto di vista iconografico che 
di esposizione vera e propria. 
I Fabbri affidarono la direzio-
ne della vasta opera, che com-
premie le forme artistiche di 
ogni epoca e di ogni parte del 
pianeta. a Franco Russoli, uno 
dei piu noti studiosi italiani 
della materia, e ad Alberto 
Martini, giovane critico di 
grande valnre scomparso di re-
cente in un tragicn incidente; 
tra i collaboratori appaiono no 
mi di chiara fama quali, per 
fare un esempio. quello di Te-
resio Pignatti. 

II Jascicolo e stampato su 
ottima carta patinata e le ri-
produzioni snno quasi sempre 
perfette. anche se si nota una 
certa tendenza a * falsare » le 
opere per renderle il piu pos
sibile « piaceroli » all'occhio. 
Anche I'impaginazione e otti
ma. se pur a volte insiste ec-
cessivamente sulla dimensione 
del materiale folografico. Scar-
no e a tratti inadeguato il 
testo. forse per la preoccupa 
zione di renderlo filtrabile a 
tutti. come sottolinea la chia-
rezza espositiva Compendiano 
i fascicoli numerose carte geo 
grafiche e indici e schermi rias-
suntivi di grande linearita. 

La seconda raccolta uscita e 
quclla de € I maestri del co 
lore ». forse il maggior sforzo 
edilor'ialc dei Fabbri Si com 
pone di piccole monogratie 
(1 5 paginc critiche e It grandi 
illustraziom) dedicate a un im 
portante pittore compreso tra 
il Medtoevo e t nostri giorni. 
Sono stati pubblicati SO nomi, 
ma I'intero piano dell'opera ne 
precede 200 Oavi fascicolo co 

sta 350 lire. Anche qui ottima 
carta, dipinli sovente inediti. 
critici qualijicati appartenenti 
in larga misura alle schiere 
longhiane. In sostanza un'ope-
rn notevole, ma che corre if 
vericolo. se non sara comple-
tata da una pubblicazione cri
tica riassuntira. di restore al 
livello di un bellissimo mosai-
co. Tiratura supposta. per ti-
toln. 200 300 mila copie. 

Nelle ultime settimane la col 
(ana e stata affiancata da una 
nuora raccolta intitolala < L'ar-
*e racconta» che. edita con 
Skira (e destinata quindi con 
le coedizioni al mercato euro-
pen). si propone di illustrare 
grandi cicli pittnrici di ngni 
epoca. I primi qualtro volumi 
vsciti sono dedicati alle pitture 
della cilia dei Misteri di Pom-
pet e ai dipinti del Veronese, 
di Masolino e del Lotto rispet-
tivamente alia villa Moser. a 
Castiglione Olona e a Tresco-
re. 11 coslo piii alto rispetto 
alle altre dispense (500 lire) 
ha limitato la diffusione che 
non dovrebbe superare le cen
tomila copie 

Un'iniziativa parallela e" quel
lo della Sadea-Sansoni di Fi-
renze che sotto U nome « For
ma e colore » ha aid edito una 
decina di t'rtoli di identico in 
teresse a quelli della easa mi-
lanese. L'ultima pubblicazione 
da segnalare (ma gia se ne 
preannunciano altre) e Vend-
clopedia « Le Muse ». dedicata 
a tutte le forme artistiche e 
edita dalla De Agostini di «Vo-
rara Le arti figurative vi nan 
nn una parte notevole e le rod 
snno redatte da buoni specia 
hsti. come dimostrano le luci 
de definizioni critiche. Di li 
vello la scelta iconografica, 
che rinuncia a qualsiasi pre-
dominanza per inserirsi in mo
do eqvilibrato nel testo. Una 
pubblicazione, in sostanza, tra-
dizionaie ma che $i distingue 

per la correttezza e la serieta 
dell'impostazione. Sinora sono 
state pubblicate un'ottantina 
di dispense (leltera D) ven-
dute a lire 250 ciascuna. Tira
tura superiore alle 100 mila 
copie. 

La rassegna & finita. Un giu-
dizio conclusivo? Malgrado i 
suoi limiti la dispensa d'arte. 
bene o male, ha spezzato un 
monopolio culturale vecchio di 
secoli; milioni di persone han
no poluto allargare I'orizzonte 
degli studi scolastici o hanno 
scoperto una nuova dimensio
ne delle cose. In definitiva, un 
prodotto della « civilta dei con-
sumi » che si ritorcera irrever-
sibilmente contro di essa. 

Aurelio Natali 

II Premio 
Scolorini 

per il disegno 
satirico e politico 
Dopo il successo ot!enuto dalla 

prima edizione del « Premio Sca-
lanni >. Ie Federazion: comuni-
ste di Modena. Parma e Keggio 
Emilia, con l'intento di rendere 
periodica questa iniziativa. ban 
diseono Q secondo « Premio » del
la Mostra grafica della carica-
tura politics e di costume non-
che del disegno politico, che sa-
ra presentato nei periodo luglio-
settembre nelle tre citta. 

« Il concorso — d:ce il bando 
del premio — e aperto a tutti i 
disegnaton e artisti italiani. che 
potranno parted pare con non p:u 
di tre opere. La Mostra e per 
inviti e per accettazione. La giu-
ria sara composta da Mario De 
Micheli. Andrea Emiliani. G.o-
vanni Ferretti. Lanfranco Turci. 
Pietro Viola. I partecipanti al 
concorso dovranno ispirarsi ai 
temi attuali del mondo contem-
poraneo e ai problem! della h-
berta. della gjjstizia. del co!o-
n:ahsmo ecc. Ogni opera potra 
essere reahzzata con qualsiasi 
tecnica grafica. nelle dimension! 
che non supen'no i cm 50* 70 
compreso it neces«ar:o pas par-
tout Le opere dovranno perve 
nire entro il giomo 15 giugno 
alia Federazione Comunnia di 
Reggio Em:l:a. Via Towm 23 » 

11 premi acquisto in palio so 
no i seguenti: Federazione Pro 
vinciale PCI Regg.o Emilia: 
L. 100.000; Federazone Prov le 
P.C.I. Modena: L. 100 000: Fe.le 
razjone Prov.le P C I Parma: 
L. 100.000: YL'mtA: L. 95 000: e 
molti altri. La giuna si riunira 
nella settimana dal 16 al 22 g<>j-
gno 1965 >. 

EDITOR. RIUNITI 

Nella collana 
Nuova biblioteca di cultura 

Edwin B. Burgum 

Romanzo 
e societa 
Trad di Luca Trevisan? 

pp 352 L. 3 000 
I piii significative narrato-
ri del Novecento da Proust 
a Joyce, da Kafka a He
mingway da Thomas Mann 
a "Miller, negli originali 
saggi critici di un marxl-
sta amerlcano 

Leopold Infeld 

Introduzione 
alia fisica 
moderna 
A cura dl Bruno Vitalo 

pp. 250 I 2 500 ' 
I cambiamenti rivotuzlona-
rl che hanno avuto luogo 
nel mondo della fisica de-
scritti in un'opera di alta 
dlvulgazione scientifica dal 
grande fisico polacco che 
fu il piii stretto collabora
tor^ di Einstom. 

Franco Delia Peruta 

Democrazia 
e socialismo 
nel Risorgimento 
pp 464 L 3 800 ' 
Mazzmianesimo anarchl-
smo socialismo e la loro 
influenza suite masse nel 
periodo della formazione 
dello Stato unitario 

Nella collana Orientamenti 
i — ' 

Charles Bettelheim 

Storia dell'lndia 
indipendente 
Trad di Clemente Ancona 

pp 592 L. 4 000 
Un completo quadro storl-
co politico economico del
l'lndia dalle premesse del* 
I'lndipendenza ad oggi. 

Paolo Alatrl 

L'antifascismo 
italiano 
Nuova edizione ampliafa 

pp t 100 L. 6 000 
Ouest'opera costitulsce • 
crediamo. costituira a lun
go. la migliore e piii ricca 
documentazione dl cui og
gi li lettore anche non 
speciabzzato possa dispor-
re sulla storia dell antifa-
sclsmo. (Renzo De Felice. 
Ral. Terzo Programma). 

Nella collana 
Enciclopedia tascabile 

Daniil Melnikov 

Operazione 
Walkiria 
Trad di Gianna Carullo 

pp. 253 L. 850 
Le vere ragioni dell'atterv 
tato del 20 luglio contre 
Hitler e i motivi che con-
dussero al suo falHmento, 
narrati con scrupolosa do» 
cumentazione da uno sto-
rico sovietico 

Llberman - Nemcinov 
Trapeznikov 

Piano e prof itto 
nell'economia 
sovietica 
A cura di Lisa Fo3 

pp 176 L 600 
Longinale discussione In 
atto tra gb economisti 39-
vietici sui rapporti tra prr> 
fitto aziendale e pianifiee-
zione socialista. 

Umberto Cerronl 

Le origini 
del socialismo 
in Russia 
pp 240 L 700 
n cammino del movimento 
nvo'uzionario russo dai de-
cabns.i a Lenin 
• • • • • • * wmt 

Editori Riuniti 
Via dei Frentanl 4' • Roma 

file:///ecchie
file:///ecchio
http://pre.se

