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Nuovi confrebuti 
di Fmmco Delia Peruta 

emocrazia 

Cavour 

e sociausmo 
nel Risorgimen to 

La coincidenza nella valutazione della societd italiana fra democratic! come Mazzini e 

moderafi come Cavour e una delle radici della soluzione delle lotfe per 1'unita 

Di poehe ra-coUi' rli studi 
e dt ncerche stonehe appar^e 
in questi ultuni w.-it'anni si 
potrebbe soslenore il caratte-
re unitano tome pt-T Demo 
crazia e sociuhsmo net fiisor-
g\mento di Franco Delia Pe 
ruta, che mette insieme le co 
se rniglion della sparsa pro 
duzuine di qui-sto st/mco stra-
ordinanamente oporoso (1) 

Questo nhevo circa 1'unita 
della raccolta non ai riferiSLv 
alia omogeneita formale del 
singnh studi, ch6. anzi. qual 
cbe dwario, imposto per ID piu 
dallo stato della documenta 
zione e delle conoscenze. si 
pcrci^pisee senza difFicolta, ad 
esempio, tra l'andamento ana-
litico e descnttivo del lavoro 
5ui democratic! italiani. i de 
moc.'atici tedtschi e 1'unita 
d'ltMia o le ricerche sulla sto 
na 'Jel socialismo italiano nel
la fase di dissoluzione del-
I'anarchismo e d carattere piu 
sintt tico o problematic dei 
sagf i sugli aspetti social! del 
'48 lei Mezzogiorno e in mi-
sura ancora maggiore su Maz-
zini e la societa italiana. L'uni-
ta del libro, e quindi anche la 
ragi me principale del suo in-
tere.se, consist*? in questa con-
centrazione di nccrca sulla sto 
ria dei democratici del Kisor-
gim(-nto, tutta affidata ad un 
conUtto costante coi testi e 
coi documenti e volta a nuo-
sbruire. In una serie dl appro-
rondirnenti successive, le mt-
sure e !e dimensioni diverse 
dell'apporto dei democratic! del 
Risorgimento alia storia d'lta-
lia: dalla situazione sociale che 
era sottesa alia loro azione 
politfca fino agli echi e ai col-
legamenti internazionali desta-
ti dalla loro attivita, dalla lo
ro ideologia alia forma della 
loro organizzaziane rivoluzio-
narla, dagli antecedent e piu 
ancora dagli sviluppi che 1 
democratici del Risorgimento 
marcano nella continuity sto-
rica del movimento popolare 
italiano. Nella piu recente sto-
nografla italiana la riscoperta 
della complessa storia dei de
mocratici italiani non h stata 
opera del solo Della Peruta: 
a tacere di altre opere menta-
tamente note deve essere se-
gnalata una recente raccolta 
di 3tudi di Grazia Dore (La de-
macrazia italiana e Vemigra-
zione in America, Brescia. Mor-

Dal balcone dol-
I'Albergo della 
Bella Veneila 
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j-lnl » di Jessie 
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celhana. 1964) cue icumonid 
di un inleressante approccio 
con Mazzini e con la democra-
zia risorgimentale tentato da 
una studmsa cattolica di orien-
tamento democratico attraver-
so lo studio della risonanza che 
la predicazione mazziniana eb 
be tra i lavoratori italiani che 
partivano per altrl continenti 
alia ncerca di < una piu gran-
de Italia i. Ma il Della Peru-
ta e senza dubbio lo studioso 
italiano contemporaneo che con 
maggiore continuity abbia de-
dicato tutte le sue fatiche a 
ricostruire in una attenta esplo-
razione sistematlca priva di 
mete preconcettc la storia ve
ra dei democratici Italiani del 
Risorgimento: e questa sua 
raccolta di scritti pubbiicati 
tra il 1948 e U 1964 lo dimo-
stra, mi pare, ancora meglio 
che non la sua opera / de
mocratici e la riuoluzione ita
liana (1958), dedicata alia ri-
costruzione dei dibattiti e del-
1'attivitA dei democratici Ita
liani tra il 1&48 e il 1853. 

In quell'opera, se ben ricor-
do, Grarosci non era mai ci
tato. In questa raccolta di sag 
gi lo si trova ricordato una 
volta sola per una notazione sul 
< sovversivo >, non strettamen-
te risorgimentale. Non e'e dub 
bio. per6. e questo fatto costi-
tuisce una implicita riprova 
che il rmtado di lavoro tutto 
direttamente fatto sui docu
menti ch<: e caratteristico del 
Delia Peruta. che le osserva-
zloni di (Jramsei sui democra
tici itali.ini nel Risorgimento 

iro idpjKJiti cui conL.i 
dim coiUtuiscono la suggestio 
ne e la ispirazione prime di 
que^te sue rlcerche: sugge-
stione e ispirazione gcnerali che 
indinzzano il campo della ri-
cerca e ne determinano i po-
li di intcresse, ma, come e 
ovvjn, non ne predetermina 
no i [isultati. Una breve ras-
segna dei ^mi principal! svi-
luppati attraverso questi saggi 
ce ne convince rapidamente. 

Mazzini e il principale, ma 
non 1'unico protagonists di que
sta sparsa storia della demo-
crazia italiana risorgimentale 
ricostiuita per singnli momen-
ti e per probiemi determinati. 
In pnmo luogo. perche si trat-
ta di un Mazzini visto fuori di 
ogni tradizkine di scuola e di 
ogni tenta7ione di sistema. con-
frontato continuamente con la 
societa italiana e col movimen
to democratico europeo. Nel 
sageio che apre questa raccol
ta (Mazzini e la societd ita
liana), che £ il piu recente co
me data di composi/ione c an
che il piu maturo come impo-
stazione e come risultati. il 
Delia Peruta tira le conclusio-
ni d^lle sue ncerche e pone 
le premesse. m) sembra. per 
una biografia mtica di Mazzi
ni c per una storia del mazzi-
nianesimo che ancora manca-
no alia storiografia italiana. D 
risultato piu importante ^ non 
tanto quello di avere messo in 
evidcnza diverse Tnsi successi 
ve dello sviluppo del pensiero 
di Mazzini e della storia del 
ma?zinianesimo (cift era gia 

i stato fatto da mimerosi studio 
si. dal Sahemini al Salvatirel-
li), qtianto la identifica/ione 
ill cjuoste f^i in ternrni pre 
CLSI t!i proj:rnmma politico, di 
for/o sociiili, di organl/7<i/io 
ne cospiraf-va e il ra>.nsamen 
to dei motivi delle svolte sue 
^"(•ŝ ive nci nodi di snl ippo 
della socirt.1! italiana c del mo 
vimonto democratico europeo 
Di qui non sottanto il proble 
ma dei rapport! iniziall tra maz 
/inianesimo e buonar-Yitismo, 
ma anche hi ronsulernziono del 
la inriuen7a tlolla CAnranp Cer-
mania e 'lei cartismo inglese 
per determinare !a atten7ione 
che Ma?7!ni comincio a por-
tare verso il 1840 per la or 
gam77.a/ione degh artigianl e 
degli ope'ra; Di qui i successi
vi (entathi di definr/ione In 

! materia di pensiero sociale da 
parte di Ma?zini che significa 
tivamente segnano una rcstri 
zione e una chiu^ura ogni qua! 
volta egli P spinto ad accen-
tuare 1 suoi legami organi77a 
tivl con le classi popolari e a 
dare un pos'o di maggiore ri 
Hevo tanto nella Giovane Ita
lia quanto nel Partito d'Azio 
ne alia presenza degli arheia-
m e dei popolani delle citto 

R'. mi pare, una onserva?io-
ne nuovn di Delia Peruta f|uel-
la che ravvisa noll'ultimo Mazzi
ni, un Ma77ini non inconsapevo-
le delle grandi trasfnrmazioni 
che nell'nsselto produtti^o v nel
la distribuzione della proprieta 
si venivano manifestando nella 
agricoltura di tutto il mondo, 
un intcresse per 1'innanzi sco-
nosciuto per le condizioni dei 
contaclini Ma ne questo poteva 
dare i suoi frutti ora che il 
mazzinianesimo veniva insidia-
to nelle sue basi sociali tradi 
zionali dalla penetrazione de!-
I'internazionalistTio anarchico 
ne cid consente di mutare il 
giudizio sulla sostanziate In-
differenza che il genovese eb 
be sempre per le condizioni 
delle masse contadine Italia
ns. Nella constatazione di que
sta indifferenza il Delia Pe
ruta ribadisce anzi un limlte 
generale della concezione nvo-
luzionaria di Mazzini, una spro-
porzione tra i fini che egli in-
tendeva perseguire e f mezzi 
dei quali voleva servirsi, un 
indice della funzione subalter-
na che egli voleva riservare 
alle masse popolari nell'allean-

?a con gli InU'lleltnali delle 
flassi medio necessana per 
laggiungcre 1'unita nazionale 

K' porcif) nella vnlutavione 
di qiiL")ta imporlaii7n centrale 
di Ma//mi nol Risorgimento 
I'aliano. e dei limiti che le so 
i o strettamenle cr>nnessi, che 
t da vedere 1'ongine di un 
intcresse portato dal Delia Pe-
Mita anche \crso altri settorl 
della domocr;i7!a nsnrgimcnta 
!e Se i rapport! tra democra
tici e contadini stanno al cen-
tro del bel saggio sui conta
dini lornbardi nella rivoiuzio-
i.e del 1818, lo stesso problema 
appare controluce anche negh 
-.tiicli sull'ascosa e sulla deca 
ile.un deli'internazionalismo a-
narchico che [iropno nelle cam-
pagne piu pivere voile indi 
\iduar(5 il punto nel quale fa
re erompcre ittraverso una in-
•^urro/'one !e contraddi/ioni del
ta societa ililiana; come pu
re si intravvede nello studio 
dei rapporti tra Proudhon e 
I'Vrran, 

Le testlmomanze del demo
cratici che nel corso del Ri
sorgimento avvcrtirono il pe
so della questione agrana, e 
tra questi Ippolito Nievo. che 
il Della Peruta aveva studiato 
in un apposito articolo del 
1952 che avrei riletto volen-
tieri in questa raccolta. non 
sono important! soltanto per
che costituiscono testimomanze 
dissepiwllite da una lunga di-
menticnnza. Sono anche il sin-
tomo dolla presenza culturalc 
e politica di un problema av-
vertito ben prima che In rl-
voluzione borghese In Italia si 
fosse defimtivamente consuma-
ta. Quando i progressi degU 
studi. infatti. ci avranno por-
tati al di la delle approssima-
zionl generalissime o del chiu-
so recinto dei singoli movimen 
ti pohtici e sociali. non sarA 
difficile constatare la coinci 
denza n< 11a valutazione della 
situazion'- sociale dell'Ttalia tra 
democratici come Mazzini e 
moderati come Cavour: e scor-
gere, anche in questo. una del
le radici della -oluzione mode-
rafa del Risorgimento italiano. 

Ernosto Ragionieri 

(1) FRANCO DBLL\ PERUTA, 
t Democrozia e soctaUsmo nel 
RisoTQime ilo >, Roma, Editori 
Riuniti. 1*65. pp 463. L. 3800. 

SOCIOLOGIA 

In Italia il problema diventa ogni giorno sempre piu grave 

Ubi-i.Tchl addormenlali In Bowory Street. 

Non sono moltl 
i combattenti 
della guerra 

all'alcoodsmo 
Assai alta, soprattutto al Nerd, la percentuale degli alcoolizzati ricoverati in cliniche psichiat che - Secondo 

un rapporto dell'Istituto Kinsey 1'alcool sarebbe la causa prima della criminalita sessuale negli Stati Uniti 

L'/.sfiti/fo Kinsefj, che ha con-
tinuato la sua attivita anche 
dopo la morte del fomlatore, 
ha recenlemetite reso noli i 
risultati di un'tnehiesta che In
tegra qtiella, famosa, sulla cri-
viinalita degli Stati Umtt Dal 
nuovo Rapporto Kinsey — che 
reca il titolo * CrimmaU sea 
suali > — st rileva che Valcoal 
e la causa prima della crimi
nalita sessuale negli Stati Uni
ti. La raliditA dell'indagmc e 
delle sue conclusion! e data 
dal fatto che sono stati presi 
tn esame ben M56 indhidui, 
resist responsabili di renti ses 
suali JvU'arco di tempo che 
va dal 1941 al 1955. E' risulta-
to che il 77 per cento degli 
tfoniini che hnnnn tentato di 
molestare o Uanno mole stata 
delle bembine, lo hanno fatto 
in stato di ubriachezza. Nelle 
stesse (andizioni era il 54 per 
cento degli uomini che hanno 
usata violenza a donne di etd 
juperiote ni J5 onnf. 

Una generalizzazione di que

sti dati per quanto rlguarda 
I'Italia non d possibile, ma il 
rapporto e tale da indurre a 
medi(fJ2tont suite conseguenze 
dell'alcoalismo, se non si di 
mentica che, mentre negli Sta
ti Uniti Qli alcoolizzati rappre-
sentano il 2,5 per cento del
la popolaziane, la percentuale 
di alcoolizzati e prossima al 5 
per cento, seconda soltanto a 
quella della Francia, che 5t 
aggira sul 10 per cento. 

Come ii diceva, non e possi
bile trasferire pari pari i ri
sultati del Rapporto Kinsey al
ia situazione italiana, in quan
to dei reati sessuali I'alcooli-
smo e .solo una componente, 
sia pure importante. Ma non d 
improbable che se si facesse 
in Italia un'fndagine di questo 
(ipo, i risultati non sarebbe-
ro molto diversi, tanto piu che 
in Italia Valcoolismo e diven-
tato un fenomeno veramente 
preoccupante. soprattutto per 
la rapiditd della sua estensio-

ne, determinata dal passagyio. 
per certe categor'ie sociali, 
dal vinismo al Uquorismo. 

Rtferiti in < alcool assolu 
to », infatti, gli iridic! dei con 
sumi italiani sono passati da
gli 11 litri pro copite del 1938, 
ai 18 litri pro capite del 1950, 
ai 24 litri del 19M. Cid signi
fica che — se si accetta 1'ipo 
tesi, molto probabile, che Vial-
cool assoluto > consumato in 
Italia deriva ancora prevalen-
temente dal coniumo dt vino 
— ogni italiano beve ogni an
no ISO Utri di vino. Quantitd 
rilevantissima, specie se non 
si dtmentica che, standa agli 
studi del prof. Alberto Maded 
du, i il comumo di bevamle 
alcooliche e decisamente a ca 
rico soprattutto degli adulti 
rnaschi def/'Ifalia setlentrio-
nale >. 

La conseguenza immediata 
la si ricava, non tanto dalle 
cifre sui danni economici pro 
vocatt dall'alcoolismo (in Ita

lia mancano, ma in Francia 
e stato calcolato che Valcooli
smo grava sul solo bilancio 
dello Stato per 215 vnhardi rfi 
franchi) quanto dalle cifre dei 
ricoverati in ospedali psichia-
trici, in conseguenza dell'abu-
so di bevande alcooliche. Nel 
ventennio 1934-1954, in prouin-
cia di Trapani, gli alcooliz
zati sono stati solo lo 0.2S per 
cento dei ricoverati in ospe-
dale psiefnatrico, ma nello 
stesso periodo le percentuali 
di alcoolizzati ricoverati alia 
ospedale psichtatrico « G. An-
tonim » dt Mtlano, sono pas-
sate dal 25.8 per cento del 
1934 al 30J per cento del l'J54. 
A Torino si e passati dal 30 
per cento del 1955 al 39 per 
cento del \%0. A Vare.se si e 
amvnti al 50 per cento, 

II problema, quindi, e serio, 
tanto piti die gli psichiatri pa
re abbiono rilevato una dinil-
niiiione d\ tollerama nella 
assunzione dt alcoolici, che 

contrasta con Vaumento dei 
consumi, In un recente conue-
gno suite intossicazioni volut-
tuarie nella 30ciefd italiana so
no state proposte delle solu-
zioni al problema, consistent! 
m mi.sure educatiue, econotnt-
che, sociali e penali che sa
rebbe qui troppo lungo elenca-
re. Ma va ricordato che in 
tuitt i Paesi europei, sia occi-
dentali che orientali, doue il 
problema e meno v.rgente che 
non in Francia e in Italia, so
no gia stati varati piani pre 
cisi di lotta all'alcoolhmo 
L'ltalia invece — dove la lot 
ta all'alcoolismo e condotfa con 
sporadiche iniziative di singo 
U enti — non solo non ha un 
preciso programma per frena 
re il dilaaare dt un fenomeno 
che sta diventando un proble
ma sociale, ma e una delle 
pochissime nazioni nnn aderen-
ti all'Vfficio internazionale per 
la lotta contra Valcoolismo. 

Fernando Strambaci 

P.irl lcoi.ue <!l nn.i -intic.i m 
cii ione raff igurante II iegtjon 
d.irlo episodic della « P.ipesiii 
Oiov.inna > i he sneondo la Irn 
dinone popolare avrebbs dam 
alia luce una bamhlno durante 
In solcnno processione romana 
deile Rogazionl. 

In italiano un romanzo di Lawrence Durrell 

Un quadnrno mono-
grafico dalla ri-
vista «II Gallo» 

Catfolici 

e comunisti 

dlscufono 

di liberta 
II quaderno mono grafico di-

luglio-agosto della rivista cat
tolica genovesc 11 Gallo ha per 
tenia la hberla. Corne gî i il 
preccdente del dicembre lOfi-l, 
o stato preparato attraverso 
lunghi cuUoqui con nlcuni < lai-
cisti », (he sono, meno uno, tut 
ti di estrema sinistra, non evi-
dentemtnte perche siano stati 
teiuiti lontani gli appartenenti 
ad altre correnti ma perch6 
liberal! e socialists — i social-
democrntici. si sa, di queste 
cose non s'inleressano •— hnn-
no prefento resiare assenti. II 
tenia 6 stato nflrontato separa-
tamente dai due gruppi nella 
ledaziorie deflnitiva, ma molti 
sono i punti di contatto. Intanto 
ri pare signifirativo che il qua-
derno si apra con una citazio-
ne tratta dall'intervento di un 
sacerdo'e all'incontro di Sali-
sburgo della scorsa primavera 
Tra marxisti e cattolici e si 
chiuda con un passo della reln-
7ionc del compagno Lombnrdo 
Radice al medesimo incontro. 
Significativo perch6 sta a di-
mostrare che, come si diceva, 
i cattolici e i «laicisti > che 
hanno preparato il quaderno si 
sono trovat) ad avere in co-
mune rnolto piu che I'argo-
mento. 

Certo. ci sono affermazioni 
di una parte che gli apparte
nenti all'altra nnn condividono, 
ma maggion e assai consislen-
ti sono i punti di consenso e dl 
concordanza, e in cui, ben al di 
la della < tolleranza > o della 
scmplice comprensione, e'e lo 
uso di un linguaggio in cui i 
termini hanno un .Mgni(icato co-
mune ai due giuppi: non forse 
nel richiamo che fanno i cat
tolici alia < liberozione pasqua-
le > o nella riprcsa, da parte 
di uno degli interlocutor! mar
xisti, dei temi di fondo dei Ma-
noscrilti di Marx del 1844. ma 
sicuramente nella critica alia 
c liberta borghese >, nell'appcl-
lo alia liberozione dai condi/.to-
namenti e dall'alicnazionc (dal
le forme in cui essa era pre-
sente nella societa analiz/.ata 
da Marx e da quelle, in p.irte 
nuove, che troviamo ai noslri 
tempi); e ancora nel rifiuto 
della t societa del benessere », 
nella preclsazione che un di-
scorso sulle strutture, se e ne-
cessario per evitare che l'in-
dagine si soffermi su categone 
astratte senzo seendere al fon 
do dei probiemi, non csaunsce 
il tema, che abbraccia tutti gli 
aspetti e i mornenti della vita 
e dei rapporti umani; e inline 
nel prospettare un'educazione 
nuova in cui la religione non 
sia piu materia d'inscgnamento 
ubbligatono com'c oggi di fat
to, ma non venga neppur ban-
ditn dalla scuola, bensi siano 
i giovani di profondo sentire 
rcligioso a rnnie centro di di-
battita idcide c di ricerca. 

Delle 24 lltte pagine di cui 
cotista il fascicolo, 15 sono rc-
datte coilegialmcnte dai < gal-
h», le altre contengono con-
tributi di Ambrogio Puri, Kmi-
lio Costadurn, Giulio Scveri 
no, Giorgio Binl. Franco Mon-
teverde, oltrc a quello di Lom-
bardo Radice gia nominate da 
cui stralciamo questo brano. 
adntlo ad indicare i) tipo di 
unpegno che anirna il gruppo 
del Gallo: * fJu6 un ere-
dente accettare lino in fondo. 
e nella pratica. il metodo del 
confronto? Puo per esempio, 
aceeUarlo nell.i cducazione. IB 
cendosi sustenitore della for 
ma/ione di tutti i giovani in 
una scuola puhblica, democra- ] 
tica, non confessionale? Pu6 
rappartcnenza n una confes-
%ione religiosa conciliarsi con 
una cance/iotie in qualrhe mo-
do dinannca della " venta "»? 

Lo scritiore inglese ha rielaborato un fosfo greco di un 

secolo fa intitolafo «La Papessa Giovanna » che la Chiesa 

Oifodossa scomunico come blasfemo 

Dettata da una spinto sar-
calico, raffmata fino ad as-
snrnere tout dpcaden'i, tint a 
di un gusto per Verotismo tra-
vnsato in sfnmpi di fattura 
cllemstiea. tale appanra fino 
ad oggi, al lottore ifaliiuio, la 
opera d\ quella straragnnto (i 
po di scrittore che e I'ingle 
se Lawrence Durrell. Net qiuit-
tro romanzi, noti anche m ita 
lia. che egli riunl sotto la de-
nominaziune (Juartetto d'Ales
sandria, le sue doti di narra-
tore si smlupparano secondo 
la suddetta falsariga con il 
risultato di una piacevolc scor-
revolezza di racconto; ma in 
questa piii recente Papessa 
Giovanna che Veditore Sugar 
presenta ora al nosfro pub 
blico (I) il giuoco inlellettua-
le si fa piu sottile, Vallusione 
erotica pu't elegante e sfuma 
ta 11 Durrell e partito da un 
testo greco, Vopera del roman-
ziere Emmanuel Rouidis, che, 
pubbltcafa tin secolo fa. di-
venne rapidamente popolare 
ma suscitd anche le ire della 
Chiesa ortodossa che giudico 
empio il libra e scomunico lo 
autore. Questo condanna uffi-
dale non impedl tuttavia al 
saporoso libretto la conqutsta 
del pubblico europeo: special-
me/i/e in francia, Papissa 
Joanna andA a ruba, bene ac-
colta persmo dalla stampa cat
tolica, che si lascio convin-
cere dal detto di Pascal ap-
posto come epigrafe alia pri
ma parte del romanzo- « Vt 
e gran differenza fi a ridere 
della religione, e ridere di co-
loro che la pwfanann con le 
loro opiniom stravaganti t. Del-
Vopera di saggista di llogidis 
si e ormoi spento il ricordo; 
ma anche la fama del suo ro
manzo piii nolo andA can gli 
anni affievolendosi: as^ai in-
giustamente, almeno secondo 
il suo rifacitore inglese, che 
vorrebbe vedergli trovnr po
sto, sulla t scaffale del letto 
re oculato >, fra Candide e 
Thays. Nel testo greco, la leg-
genda medioevale della papes
sa Giovanna veniva ripropo-
sta da una penna malizwsa, 
irriverente, ma soprattutto vi-
vacemente anticlericale. La fa-
vola dell'unica donna che riu-
sct a ioccare il sacro soglio 
fu all'iiiizio, per Roj/idis, nien-
te piu che un pretesto per un 
Ueto excursus nell'Alto Medio-
euo, che egli voile cogliere sot-
to un aspetto di spensiei atezza 
divertenle e abbastanza inso-
hto; un pretesto per una scar-
ribanda, sulle tracce della sua 
eroma, in un mondo fatto di 
eremiti lutt'altro che austeri, 
di badesse compiacenti, di no-
vizi e novizie dediti piu che 
altro ai piaceri della buona 
lavola e dell'amore. Ma pro
cedendo nella lettura, si sente 
che il persanaggio divieue sem
pre piii il centro vitale del 
racconto. Nella prefazione al 
suo « adattamento > de>l roman
zo, Durrell afferma che Ropi-
dis teneva molto a far sapere 
che il lauoro di fantasia da 
lui compiuto era ben poco, e 
cbe tutta la narrazione si ba-
sava su document i autentici. 
Egli nutriva la piii ferma fe-
de nella stohcitd del suo per
sanaggio, che a quel che si 
ritiene oggi fu invece escogi 
tato da tgnoti polemisti del 
tredicestmo secolo. E' certo pe-
ro che per lungo tempo si con-
tinud a credere che sotto il 
manto dt Giovanni Vlll, di-
venulo papa neli'S55 e inple.se 
di ortgine, si fosse nascosta 
una donna di profondissima 
dottrina ma anche di bello 
aspetto e di costumi abbastan
za elastici; tanto che ancora 
alia fine del secolo XV il Pla-
tina, bibiiotecario e stnrico di 
Sisto IV, si senti in dovere di 
raccogliere come probabilmen-
te vera la storia della c pa
pessa » rnorta di parto duran
te una processione, dopo un 
ponlificato di due annl, un me-
se. e quattro giorni. Per Em
manuel Rogidis Vanlica leg-
genda non si era ridotta, come 
per noi, a innocua piaceuoIe2-
za, a spituto f/iocoso di con 
uersa2ione: per Itn I'ambizio-

sa mislificatrlce era una per
sona di came e d'os.ia, la don-
mi in cui a^pirazioni imwodc-
rale si camlmtleuano con gli 
istinti put propn del suo sesw 
era una figura corposamcnle 
reale. Ma il suo lomanzo ap 
pare dcdicato, pmttasto che al 
la misttficatrice ambiziosa, al 
la gtovune donna ansiosa dt 
amoie e tuttavia vinocente: di 
una quasi silvana mnocenza 
che nemmeno la mano in que
sto senso put paantc di Dur 
rell ha potuto scalfire. Delle 
quattro parti del romanzo, sol 
tanto Vultima tralta tl peno 
do romano di Giovanna, la sua 
elezionc a papa sotto le men 
tite spaghe di un monaco in-
qlesc, la sua fine ignamimosa; 
mentre la maggwr parte del 
Uhro e una specie di canttco 
di lode alia dottrina, alia sag-
grzza, ma anche e soprattut
to all'avvenenza della prota-
gonista, DaltInghtlterra alia 
Francia, dalla Grecia a Roma 
la giovane eroina si imbatte 
in auwentitre di ogni genere; 
e piii si procede nella lettura, 
piu si avverte, nel gusto per 
il colpo di scena, nelle im-
provvise quasi scenografiche 
aperture di paesaggio, quan
to suasiva debba essere stata 
per Vautore la tcntazione pi-
caresca. L'originalita e la fre-
schezza del romanzo stanno 
d'altronde in questo suo com-
porsi delle tentazioni piu va-
rie: la satira di cosiume, Van-
tirlericalismo, il picarcsco e, 
abbastanza determinate, un 
candido erotlsmo dnnno alle 
pagine una striatura singolar-
menle seducente. 

Su di un testo come questo, 
di trama pid Tiiolto sottile e 
composita, intessnto dl allu-

sio>;: al proprio tempo, di ri-
sentimenti letterari, di free-
ciate pohtiche, Lawrence Dur
rell ha inaso con il suo spi-
rito di u/lum.ssinio dccadeitlc. 
La presentazione di questo li
bro al pubblico « occidental? >, 
operata per il tramite dello 
scnttore inglese, tutto infatti 
potrebbe defimrst juorche" una 
traduzione, e lo stesso Durrell 
Vha ind'-cato chiamando < adat
tamento * il suo lavoro. Un la
voro suggerita alio scrittore in
glese, come egli stesso rac-
conta nella prefazione, da un 
suo amico greco, gran lette-
rata, ma che pare piutlosto det-
tato da una spontanea predi-
lezione. Per questo i due piani 
narrativi — quello dell'ideato-
re del personaggio p quello di 
cht lo rcstituisce a un piu 
vasto pubblico — riescono cosl 
spesso a comctdere; per questa 
il Durrell d riuscita, prcbfibil-
mente, a mettere insieme pa-
gine piu gustose V\ quelle del-
Voriginale greco. Ne risulta 
un'opcra a*f lettura piacrrole, 
disten-iiua, adatta a qvesto 
tempo di ferie, ma non invol-
garita dalle banalitd che in-
fwrano la cosiddetta lettera-
tura di copsumo; della quale 
il traduttore italiano ha sipu-
to ascoltare con orecchio at-
tenia e rlprodurre la caratte
ristico di fondo, il sovrapporsi 
a volte appena sensibile dl 
due temperamenti. 

Pina Sergi 

(1) Dal testo greco di E. Royi-
chs: La papessa Giouaiuia, adat
tamento dl Lawrence Dm rell, 
Milano, Sugar fcdilorc, 1965, tra-
diuione italiana di Cesare Cn-
stofolini. pp. 216, L. 2200. 

II ministro della P.I. 
e la «Quadriennale» 

II ministro della Pubblica 
Istruzione, on. Gui, ha risposto 
per iscritto alia interrogaziom 
di un deputato sociatdemocra-
tico a proposito dei malumorl 
suscitati dalle scelte della Com-
missione per gli inviti alia 
prossima Quadriennale Nazio
nale di pittura e scultura. la 
rtsposta e dt tenore quant'altrt 
mat burocratico e formale. 

Siamo, infatti, venuti a sa
pere, per Vennesima volta, che 
zall'ammissione delle opere al 
Vesposizione della Quadrien
nale di Roma si procede sia su 
designazione della Commissio-
ne per gli inviti, sia per seel-
ta della Giuria di accettazione 
alia quale gli artisti non invi-
tati che desiderano partecipa-
re alia mostra sono tenuti a 
presentare le opere entro il 10 
settembre prossimo >. E an
cora che < rualorcdo Vautoriz-
zazione del Consiolio di Am-
mimstrazione dell'Ente Aulo-
nomo Quadriennale d'Arte di 
Roma, la maggtoranza dei 
componenti della Commissione 
per oli muiti, sinf/olannenfe 
mterpellati, non ha raovisato 
{'opportunity di una riconvo-
cazwnc per procedere a nuove 
scelte integrative *, Tuttavia, 
si apprende dalla rtsposta del 
fnimstro, alcuni dei suddelti 
componenti hanno segnalalo 
per leltera alia Presidenza del
la Quadriennale qualche omis
sion e o errore nella listu finale 
resa pubblica dall'Ufficio Stam
pa dell'Ente. E' stata neces-
saria una colkizione < fra la li-
sta finale anzidetla e le liste 
mniioseriWe in possesso dei sin-
gait componenti a tale scopo 
depositate presso la Presiden
za della Quadriennale >. Hisul 
talo: erano stall crroneamenie 
ohhterati i nomi dei pittori e 
scultori Piero D'Orazio, Nino 
Cassano, Giuseppe Guerreschi, 
Raffaele Jandolo, Valerio Trub 
btani; ed erano stati mal tra-
srritit i nomi degli nrtisfi lia 
rio Rossi e Corrado JUoroIli , 

(rispett'wamente trasforn.ati in 
Nino Rossi ed Ezio Morclli), 
nancte del cosiddelto « Grup
po N », che una forse non trop
po aggiornata dattilografa ave
va trasformato nienlemerio che 
in « Grnppo L >, 

Qualche inlegrazione alia li-
sta degli inviti, continue perd 
il ministro, e stata ineuilabi-
le. Si e percid fatto rtcorso. 
sempre per iniziativa d: < al
cuni componenti della Commis
sioner alia < traditionale fa-
calta > concessa al Presulcnte 
della Quadriennale (per la 
storia lo scnttore Bonaven-
tura Tecch.) di proui>edere 
motu proprio ad una serie di 
inviti non conlemplafl nci ver-
bali della apposita Commis
sione. Gli inviti suggerili sono 
i seguenti: Antonio Berti, Leo
nardo Borgese, Giuseppe Ca-
nali, Aldo Carpi, Leonetta Cec-
chi Picraccini, Alfredo Chight-
ne, Ve»an2a Crocetti, Marto 
De Luigi, Enrico De Tomi, Er-
cole Drei, Albino Galvano, 
Walter iMzzaro, Mimmo Ro-
tella, Attillo Selva, Loreno 
Sguanci. Come vuole hi gtu-
stizia distnbutiua e'e dt tutto. 
Nulla di male, dato il caratte-
re in/lazlom'stico e confusio-
nario assnnto dalla Quadiien-
nale di Roma e dalla Biennale 
di Venezia a causa del perdu-
rare dei vecchi statuti e dal 
malgoverno da essi derh>an(e. 

Proprio su cid, (utfauta, sa
rebbe stato opportuno avere 
dai ministro alnwmo una opi-
uionc persouaie « un mmimo 
accenno di volontd riforma-
frice. Ma a chi glova, oggi, 
una riforma degli statuti? Non 
certo a coloro che pre/ensco-
uo esercitare il loro pofcre nol
le cose dcll'arte profittando 
della totale (anzi totalitanaj 
assenza d'ogni base democra
tico e d'oam coinpefente con-
trollo. Pertanto il sileuzio, co
me si dice, e d'oro. Si ignora 
se il deputato intorragante ii 
sia rilenuto soddisfatto, 
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