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STORlArPOfcjnflCA JptQilPGi/v 

«CRONACHE COL MITRA » 
a cura di Fernando Etnasi 

Un discgno dclhi giierra di liberazione at-
traverso testimonialize dirette, articoli della 
stampa clandestina, documenti poco noti 

LA RESISTENZA 

I I TUTTII GIOR! 
Tedeschi a Roma L 

Come ci si difen-
deva dalle raz-
zie - Cattolici e 
comunisti - La 
cinica prosa del 
>< Corriere della 

Sera» 

D a v a n t i a l le razzir- ci si s en t iva , nine impotent i , 
in t r appo la . I m p r n v v i s a m c n t e la strati . i in cui si s t ava 
c a m m i n a n d o veniva ch iusa , b l o c c a t a : camions a t t r a -
ve r so la via , uomini con la cupa divisa de l Re i ch che 
c o m i n c i a v a n o ad a v a n z a r e a c a t e na e g r ida , ur la 
nclla lingua di Goethe c di Schiller fatta nemica, Chiusi nella 
sacca, per (di uomini nnn corn scampo: venivann presi. gcttati 
sugli autocarri. Nan e'era pm cittadino. uorno. diritlo, rmlta 
Era una « caccia all'uomo , truce e rnioYte Era difficile la 
difesa, impossible, quasi im.tile, e, i.emmai, non dirclta. Biso 
finava preparr.rsi in rnodo di-

E! RTli FIGURATIVE 

Venticinque pittori toscani al u Promio Fiesole » a pit-

ture futuriste di Primo Conti alia Sala del Consiglio 

Una mostra 
da salvare w\ 

GIULIANO PINE: Donna che si spoglto, 1964 
(part lcolare) 

verso, far valere lo leggi della 
solidarietii umana, difendersi 
collettivamente, giurar.si. qua
si come un tempo, fraterna, 
cavalleresca assisten/a. Per le 
vie c le piazze di Roma, come 
del resto da o^ni altra parte 
del nostra paese fatto dominio 
nazista, le raz/te divennero 
spetlacolo di ogni giorno. « Ra-
ramenle Roma, nella sua sto-
rio millenaria ha avuto occn-
sione di assisfcre ad uno spet-
tacolo piu vile e nerasto. Mi-
gliaia c migliaia di giovani so-
no stali aggredili per via, ca-
rlcali fcu autocarri e portati a 
lavoraio alle opere di interes-
se miliiare del nemico ». 

Dopo 1'attacco il patto di as-
sistenza: «Gli innuilini di un 
grande caseggiato romano. che 
comprende una cinquanMna di 
apparti'menti. hanno reali/zato 
un corr pleto accordo per difen-
dere c )llettivarnente il caseg
giato (ontro ogni tenta*Jvo di 
aggresdone, di razzia o di sac-
cheggfo da parte di reparti o 
di bandit) fascisti. In base a 
questo accordo, tutti gli inqui-
lini validi del caseggiato si 
sono impegnati a precipitarsi 
contro gli aggressori, anche 
quando 1'eventuale tentativo di 
aggressione fosse diretto con
tro uno solo di essi. Un filo 
elettrico. appositamente instal-
lato. collega tutti gli apparta-
menti del caseggiato. In que
sto modo uno qualsiasi degli 
inquilini che fosse oggetto del
la previstn aggressione, toc-
ctindo un bottone, suona 1'al-
larrae per tutti gti altri in
quilini, i quali possono accor-
rcre armatl in pochi istanti in 
difesa dell'aggredito*. 

Wnxta elcnde3tina (1. di-
cembre 1943) diffonde questo 
esempio curioso. Fu uno dei 
tantl modi di difesa escogitati 
dall'immaginazione popolare 
dopo che ii territorio italiano 
era stato invaso dai nazisti c 
messo a Terro e fuoco e gli 
italiani trattati non come al
leati, chd non volevano esser-
)o, ma come schiavi al pari de
gli altri popol) d'Eurooa. Que
sto piccolo esempio di difesa 
domestica viene rlportato in 
un'antologia. Cronache col mi-
fra. curata da Fernando Ftna-
si (Giordano editoro. Milano. 
106,5. pp 4GB. L. 5 000) in cui. 
tratti dalla stampa clandesti
na, sono stati nportati artico
li. notizie, che se insieme for-
mano il disegno della nostra 
guerra di liberazione. hanno 
il pregio. slngolarmonte. di es
sere poco noti e avcre auindi 
in molti casi il sanore della no 
vita. Si comincia con il 25 
luglio, con gli appelli del re 
che poi fuggira, e di Badoglio. 
Si arriva all'R settembre. alia 
disRoluzione dell'esorcilo e agli 
nlti escmpi di «coraggio * di 
taluni personaggi. * Nnn appe-
na la radio enmunico In noti 
zia della firma dell'armislizio 
accompngnata dalla dicbiara-
zione che le " Tnrze armate ila 
Hane si sarebhero opnoste a 
chiunque " il nostro colonnello 
ct radunft in fretta nel cortile 

della caserma e ci di^sc tc 
stualmente- ' Vengono i tcdo 
schi. Siamo disarmati. Biiona j 
fortuna a voi tutti ". I.ra gia 
in borghese e non lo vedemmo 
piu >. 

A questi tipi fanno da con 
traltare le figure del generate 
Gonzaga. del colonnelio Frr-
raiolo, del maggiore Gamerra 
che invece caddero per il loro 
giuramento. Sr il primD epi-
sndio dipinge I'atmo'.ffra del-
I'fi settembre, il racconto breve 
del sncriTicio degli altri tiffi-
ciali ricorda 1'inizio della ri-
bellione alia santjuinaria traco 
tanza dell'csercito tedescn 

In pochi casi si inrontra il 
documenlo uffiriale col suo 
freddo linguaggio: si preferi-
sce il racconto semplice, disa 
dorno. privo di enmpiadmenti. 
Fino a pochi giorni prima sol-
dato dell'esercitn rogolare — 
racconta una testimonian?a — 
poi sbandato in fuga da Postu-
mia ed ora recluta partigiana. 
Parte subito per un'azione: bi-
sogna far sallare tre ponti, 
rna sj incappa in un Torte re-
parto tedesco che tenta di re-
cuperare un'autoblindo avarla-
ta. La reeluta e al suo primo 
cornbattimento come partigia 
no, < A sera, raccolti in attcsa 
della cena. dopo dieci ore 
di cornbattimento, un anxiano 
mi domandn: '* quanti gnocchi 
hai copato? " " Nessuno " ri-
spondo. " Ah, non sei buon 
partigiano " ». Tl protagonista 
scrlsse questa sua prima espc 
rienza s\i un giornale clande-
stlno che usciva a Roma. Voce 
operaia, t organo dei cattolici 
comunisti ». il 2fi ottobre 1943. 
E" un giornnle, come altri che 
si incontrano. qui. assai ra-
ro oggi Un giornale che stava 
sulla barricata giusta. Un 
giornale che £ scomnarso per-
chh le vicrnde politiche nnn 
hanno permessn ai suni pro-
motori di conttnuare a ope-
rare. 

Altri giornali invece escono 
ancora e •-•ivono eccome! Tl 
Corriere della scro ad esrmpfo 
^ sempre tMvrrnativo. come lo 
fu prima del 95 luglio nt'I nr-
nndo della RST e subilo dono 
in regime di lilierta Fn im 
presslone ntrovarln in ouesta 
antologia tunto cinico e assor* 
vito T.a deoortnzione flecli 
ebrei da Roma non t?li suscita 
una minima parola di eommo-
7ione. non vngliamn dire. no'. 
di esecrazime « Tiomn. 3 di-
cembre. A ilodici ore di distan-
za dal decreto del governo re-
pubblicann faseista che disno-
neva IVlirrinazione deEli e'e-
menti ebraici dalla vita delln 
Stato italiano (Ma nercrie ag 
giun^ere " dollo Stato italia
no " ? Bastava semolicpmente 
" dalla vita " - ndr). la can!-
tale ha inrominciato I'epura-
7ione. In tn*a!e sono stale 
esnuUe ("gentile eufrmismo che 
sla per « drportazione nei la-
gnr » - ndiO diecimila oersnne 
di orietne semilica T.'na narte 
dei giudei romani ha gia 'a-
sciato Roma da qualcho tempo 

Alcuni Imputatl al processo di Verona da sinistra, Do Bono, Clano e Pnreschi 

11 '" 14'J.ili 

Posto dl blocco tedesco sulla via Appia 

dirigendosi verso Tltalia merl-
dionalc. Si cnlcolo che in se-
gulto all'esodo degli cbrei si 
renderanno liberi circa 20 mila 
appartamenti; che saranno 
messi a disposizione di famt-
glie romane sinistrate c di prr> 
fughj fJcll'Italia rnendionalc > 
II cinismo e la menzogna piu 
coscienti si fondono in un tutto 
unico in queste poche righe 
di nolizia. 

Ben diversa, pur di frontc 
all'assassinio la prosa dei gior
nali antifascist!. Un brano nun 
pit) Inngo di quello appena rl
portato descrivc I'uccisione cH 
tre ferrovieri milanesi. Al do 
posito di Greco e'era stato un 
sabotaf*gio Quaranta operal 
vennero prcsi. Incarcerati e 
poi nportati sul lungo del sa 
botaggio. Tre vennero fatti 
scendere dal camion dalla 
scoria faseista « Cre bare. . 
vennno deposte ai loro piedi. 
" La vostra vita e ncllc vo 
stre mani — dissero loro — se 
vi preme viverc basta che ci 
indichiate coloro che ritenelu 
responsabili dei sabotaggi " 
" Noi possiamn dire una sola 
cosa — risposero i tre — clie 
siamo innocenti ". Gli sgherri 
fascisti ripeterono la doman-
da puntando le armi contro 
di loro* " Parlate. indicated i 
resnonsabili e snrete liberi ". 
" Non Ii conosciamo ". Allora 
una scarica di mitraglia li 
freddii tutti e tre accanto alle 
bare » 

Dalle cronache del Mesmo 
pp.ro. il confratrllo rnrnano del 
Corriere. diretto allora da uno 
dei pn'i fanatici giornalisti fa-

•cisti B, Spampanato che fug 
j;i da Roma davanti al soprav-
\enire degli alleati, e tolta la 
i-ronaca di un altro truce * re-
golamento di conti > tra fasci
al: il processo di Verona con-
<m Ciano e gli altri. Questa 
'.'ronaca, prima del dispositivo 
della sentenza finisce con quel-
la frase forse suggestiva, ma 
in fondo plateale e reboante 
del I'M che esclama: « Cos! ho 
gettato le vostre teste alia sto-
na d'ltalia: forse anche la 
mid, purche I'ltalia viva! ». 

Ad un altro processo sono de
dicate altre pagine di questa 
antologia; al processo Perotti. 
Non e'e piu lu tenebra e il gu
sto della faida del processo 
lugubrc dj Castclvecchio di 
Verona; e'e la luminosita degli 
uomini coscienti di poter incli-
care la strada di domani a cbi 
resta e a chj continua la bat-
lagha 

Sfilano le pagine delle lotte 
operaie, gli scioperi di marzo. 
il ridicolo tentativo di sminuir-
ne la portata tentato diretta-
mente da Mussolini che entra 
in lizza con i suoi stessi gaz-
zettieri. ci sono le cronache de 
gli eccidi, senile al momento, 
Boves e Marzabotto e le fucila-
7ioni per rappresaglia e le re-
pubbliche parligiane e i grossi 
cotnbattimenti finali. 

E ancora il riconoscirnentn 
dell'URSS altraverso un gior
nale della Dcmocrazia cristia 
na « 11 governo sovietico, cot, 
quella chiara e larga visionn 
dei rapporti intcrna/ionaii di 
cui sono precise testimonianzc 
il riconoscimento ch'esso l*an-

iio scorso diede nl Cornitato 
francese di liberazione di Al
ger i senzn curaisi dcll'eccessi-
vamente cauto attoggiamento 
anglosassone, le proposte per 
la linea di frontiera fatte al 
governo polacco e i termini di 
pace precisati alia Finlandia, 
ha tratto le conclusioni ine-
vitabili dallo stato di cobelli-
geranza gia garantito dalle Na-
zioni Unite all'Italia ». 

I cattolici prccisano anche 
la loro posizione nel confront! 
dei comunisti. In un volantlno 
essi scrivouo: < Quando ci 
troviamo insieme, amici comu
nisti, sentlomo che e'e qualco-
.sa che profondamente ci divi
de, ma vi e anche qualcosa 
che invece potcntementc ci at-
trae. Fra lo due nostre conce-
zioni della vita e dell'iiomo vi 
6 un abisso, ma sul tcrreno 
umano e sociale ci sentlamo vt-
cinissimi: perseguiamo la stes-
sa meta; " impedire lo sfrutta-
me.itn detrunmo suli'uomo " ». 
Quanto potrebbe sembrare lon-
tano questo tempo se non sa-
pessimo che tra la gente quel
la parola d'ordine, quella aspi-
ra7.ione e sempre viva e palpi-
tante 

L'antologia non trascura 1 
rapporti con gli alleati. Fra 
Resistenza e alleati ci fu un 
momento di contrasto che non 
divenne crisi sol pcrche la no
stra Resistenza era adulta: 
il proclami del maresciallo 
Alexander. Eccolo con la sua 
esortazione a cessare le ope-
ra7ioni ad andire a casa. Si 
rispose di to: comunisti. catto
lici e socialisti insieme Ci 
sembra oh*1 una franc di Giu
seppe Saragat, in cbiiisura d( 
un artico'o comparso sul-
VAvantU, compendi tutte le po-
sizioni' *L i tragica ironia del-
1'invito ai partigiani di torna-
re alle loro case suona come 
una sentenza di morte perch6 
sulla soglia delle loro case e'e 
il capeslro che li altende. I 
partigiani non rilorneranno 
dunque alle loro case, non 
possono ritorriarci. I partigia
ni resteranno nelle loro val-
li: resteranno sulle montagne 
e la lotta implacabile conti-
nuera durante l'inverno » 

T partigiani reslarono sulle 
montagne c si continue a com-
battere in pianura e nelle cilia 
e a sabotare nelle fahbriche 
per tutto l'inverno e nella pri 
mavera Per questo venne il 
25 apri'.e 

Adolfo Scalpelli 

ZfOitI 

« * • PER INIZIATrVA delle 
edizioni del «Calendario del 
pODolo >, la cultura italiana vie
ne arrlcclilla di una monumen
t a l opera storiograflca: la 
Storia universale, edita in die
ci volumi daH'Accademia delle 
Scienze dell'URSS. 

H merito fondamentale della 
iniziativa ci sembra sia quello 
di metterv a disposizione di un 
pubblico vasto un'opera che 
risulta dul lavoro accurato del 
migliori specialist! sovietici e 
che abbraccia d cammino delld 
societa umana in ogni SUD 
aspetto e i al di fuori di qua-
lunque eclusivismo culturale; 
con questo si vuol dire che, a 
diffcrenzsi delle analughe storie 
prodotte dalla cultura borghese. 
questa dcll'Accademia delle 
Scienze sovictira. riesce ad ah 
bracciare in un unico quadra 
le vicende storiche di ogni po-
polo e di ogni continenle Si 
rende cod possibile quella vi 
sinne unitaria della storia 
quanto mai neccssana oggi che 
di fatto i conruii de! mondo si 
sono tanlo rimpiecioliti. 

Come dice Panto Alalri nella 
prtfazione all'edizione italiana, 

il lavoro dogli sludiosi sovietici 
ha il pregio di superare ogni 
visionc volgarmcntc econnmi 
cistica della storia e dunque e 
tale da liberare la stonografia 
sovietica da quei pesanti limiti 
che in epoca staliniana le fu-
rono troope volte propri. 

L'iniziativa del « Calendario 
del popolo » avia sicum ^ucccs 
so in un paese come I'ltalia. che 
ha saputo costruirsi una valida 
tradizione di studi storici ispi-
rali al marxismo; il lettore ita
liano e, senza dubbio. in grado 
di giustamente valutare I'opc-
ra degli specialist! sovietici. 
• • • UNA GIURIA COMPOSTA 
dai critici Giorgio Kaisserlian e 
Rarfaelc De Grada nonche dai 
pittori Domenico Punflcato e 
Romo Brindisi. coadiuvati dal 
s:g. Marin Cosignan dell'A/ion 
da di Soggiorno di San lionedet 
to de! Tronto ha assegnato fa 
maggioranzn) il Premio di pit-
turn di lire 500.000. intitolato al 
famoso pnrto pescherecrio del
le Marche al piltore Giannctto 
Fieschi per ! o;)ora « Stigmate >; 
Altri premt sono stati as^egnnti 
al ptttore Alfredo Fabbri di 
PisLoia, alio scultore Valeriano 

Trubiam d; Macerata e al pilto
re Altilto \'elia ds Milano. Le 
opere sono tuttora c s p r ' e alia 
« VI Mostra n.i/ionalc d'arle 
contomporanea di pittura e 
bianco e nero » in San Benedet 
to del Tronto. Nella mostra fi 
gura anche u id anUilosfia or % 
gio di opere de! i!io\ane pittore 
milanese B^pi Romagnoni scorn 
parso tragicamente or e un 
anno durante una partita di 
pesca subdequea 
" M L COMUNK DI MASSA-
ROSA. volendo confenre mag 
giore impurtanza al Premio 
Lctterano che dal 1947 ha se 
gnalato, in dodici edizioni, una 
novella o poesie inedita, ha 
dcciso. per la XIII Kdi/ione, di 
aumentare 1 impoito de! Pre
mio e destinarlo ad un « Opera 
prima » di narratna. pnesia o 
saggistica. edita negli anm 
1964 e 1965. 

II Premio, che ammonta a 
lire 500 000 indivisibih. verra 
assegnato da una giuria pre-
sicduta da Carlo Pellegrini, e 
di cui farannn pattc Gur" >e 
Ardmghi. Arrigo Benedctti. 
Manho Cancogm, Felice Del 

Beccaro, Gu",lielmo Lcra, Sil
vio Micheli, Gughelmo Petrnni, 
Iycone Sbranii: sogretario Vasco 
Giannini. 

Le opere eoncorrenU \erran 
no scclte din?ttamente dai giu 
dici. ma sara rur,i del Comit.ito 
Organi?zatore del Premio se-
gmlarc alia giuna anche quel
le opere che perverranno di-
rett.unente dagh cditon c dagli 
atiton in numcro di dieci enp'c 

L'assegna/ione del Premio 
avverra a Massarosa nel ccrso 
di una festa. nella prima deca
de del mese ill ottobre. 

* ' ' G1LDA MUSA pubblica 
in questi giorni, nella colle-
zione delia nvista » Qu irtiere >, 
un poometto HI tredici * "in' ) 
li » dal titnlo T,o noUe artxfi 
ciale. Queslrj ntmvu liliro. che 
pio^egue il lauiro poe'.ico della 
scrittnee si articola. come ha 
scritto Giuhano Manacorda. 
lungo -t una costante punta di 
ercsia b rispctto ai miti dtll'at-
tualc ciulta 

' • ' R I M A R R A ' APKRTA rN 
MARATlCA fino al 22 agosto, 
nel viale del Parco Hotel San-
tavenere, la IV Mostra Interna-

zionale d Arte. Nella sczione 
«Appunti per una storia del-
1'arte contemporanea * figura-
no opcrc di 150 artisli da Brau-
ner a Campigli. da Chagall a 
DubufTet, da Fazzini a Guidi, 
da Ix?oncillo a Maccari, da Mu
sic a Omiccioli, da Severini a 
Santomaso. da Vespignani a 
Zancanaro. Quattro mostre per
sonal) nservate ai giovani sono 
n.spetti\ amentc dedicate alle 
pitture dell'inglese Martin 
Bradley c del tonnese Luciano 
Verdiani a1'*- seulluie del napo-
lelano fiiiisoppe Piro/zi e all.i 
opera grafica d"l lurann Giusep
pe Guerncchio. 

* * • IL 13 AGOSTO si c svol-
ta, nella * Casa romatnca » del 
Ccntro litnano di Parcn/o, la 
ceruiDfiia inaugurale della V 
edizione annuale della mostra 
di pittura e scultura italo-
j u ^ l i ) > l a \ a . 

Alia rassogna sono esposte 
opere di dodici artisti Jugoslav! 
e degli italiani Rondelli. Ru-
baudi. De Laurenlis Sahaton\ 
Marotta, Miliam, Mirko, Pom-
modoro, Fontana. Ghcrmandi. 
Valderi e Cappello. 

Nim c c comu'u il Il.ih.i, pi t 
quant.i pi( coin e j>)Vi'ro ''la, 
che won sforni, d'e'itate, il suo 
prcmiiKCio di pittura (la .scul
tura. •ii sa, o la solita cene 
renlnla e 1'arclntettura e il di
segno industnale rose marzia 
ne). K soldi a palate natural 
meriti. mentre i musei italiani 
non hanno den. ro |ier motterc 
a-isiemc ^eric < olle/ioni d'arte 
(iintemporanea 

Questa viccncii doi promi di 
pittura e diiertata, lo si vn-
glia n no, una gro^sa struttu 
ra della vita urtislira italiana 
e non de\e w TO abhandona 
t«i a se sAt'SSd Cosi cnm'o, cs 
sa escrcila soil mio una corru 
zione culturale, inventa e illu-
de mighaia di pittori, informa 
male e con le scorir del merca-
to d'arte. almirnta piccole e 
grosse clientele 

La citla di Fiesole c uno dei 
rari centri italiani che realizzi, 
d'estnte, delle manifestazioni 
importanti, in ispecic per la 
musica II locale premio di pit
tura. in alcune rdizioni, ha por 
tato un piccolo ma prezioso con-
tributo alia vita artistica to 
scana. Gia la preceflente edi
zione del premio, per6. denun 
ciava una ensi di idee e la 
stanchc77a della « routine »: gli 
orgnnizzatori cosi hanno voluto 
fare, ciuest'anno, una bnttuta 
d'ai resto, per prendere fiato e 
pensarei su al fine di < svinco-
lare — come 6 scritto nel ca-
talogo — la situnzione toscana 
dalle ostinate e gelosissime pre-
tese di individuazione e di nri-
stocratico isolamcnto artisti-
co...». Ma, tanto per cambia-
rc, si h moslrato un panora
ma. nei locali della scuola di 
via Partigiani, non completo e 
piuttosto indifferento nei con
front! dei giovanissimi, delle 
tendenze e dei modi che han
no carntterizzato l'liltimo quin-
dicennio di pittura in Toscana. 

I pittori sono venticinque con 
tre opere <i testa datate anche 
negli anni quaranta: Breddo, 
Faraoni, Ferrero. Marcucci e 
Santini (che rapprescnlereb-
bero un piimo gruppo); Farul-
li, Grazzini, Pini, Tredici e Vi-
gnozzi (secondo gruppo); Ber-
ti, Bozzohni, Nativi, Nigro e 
Nuli (tcr/.o gruppo); Bueno, 
Fusi, Loffredo, Moretti e Sca-
tizzi (terzo gruppo); Bassi, 
Guameri, Lattanzi, Mas! e Si-
rello (quarto gruppo). Gli arti-
sti sarebhero stati riuniti in 
gruppi non tanto considerando 
i) risullalo dell'opcra singola 
quanto i temi di ricerca da ri-
fenrsi a un attoggiamento di 
fondo nei confronti delle pro-
blematiche di questi nostri an
ni: realismo sociale, informalc, 
astrattismo geometrico, nuova 
(igurazione, pop-art. ecc. — co
me d spiegato nel catalogo. 

La mostra e caotica, raffaz-
zonata, senza alcun apparato 
critico. Se si volcva documen-
tare il « contribute » toscano al-
1'arte contemporanea, il mini-
mo che si potesse fare era una 
analisi critica approfondita ed 
esauriente. E' possibile che mo-
sire del genere diano soddi-
sfazione a molti localmente ma, 
sinccramente, sono mostre 
sprecate. Ed io non credo che 
possano stare in piedi tante 
valutazioni quante sono le re 
gioni d'ltalia. Forse, piu uti 
le sarebbc stato un sereno 
« censimento » dei tanti giova 
ni pittori e scultori che lavo 
rano in Toscana e non hanno 
facile occasione di csporre e. 
a lato di tale a censimento », un 
libero confronto di idee sulla 
situazione attuale delle arti. 
sulla tradizione e sull'avvenire 
dcll'arte contemporanea. 

Questo osservazioni non so 
no dettate da disistima per il 
lavoro degli artisti toscani: cio 
che interessa, nella frettolosa 
mostra, sono proprio molti au-
tori e molte opere per quel 
lo che nvelano di originale 
e di veritiero nei valori plastici. 

A mio gusto indicherei fra gli 
astratti le opere di Vinicio 
Berti. Gualtiero Nativi e Mario 
Nigro; e fra i figurativi quelle 
di Mario Marcucci; Fernando 
Farulli, Piero Tredici. Giuliano 
Pini e Alberto Moretti. 

Chi salira alia superba Fie
sole per questa mostra non di 
mentichi di visitare la piccola 
csposizione di Pnmo Conti che 
^ ordinata nelia sala del Con 
siglio comunale. Vi figurano 
alcune note opeie futuriste da 
tate tia il 1917 e il 1919, che 
sono le pitture migliori dellu 
artista toscano, ventuno dise 
gni vivacissimi d'un taccuino 
fuhirisla e alcune sculture re 
centi, Di forte suggestione. in 
qundri come Cocnmeraia, Pro 
fufihe alia slaztoiw, Vicnlo 
nolturno, Forme architetto)u 
che (I'una memhennte e L'ostc 
hurlone, e il scntunento pie 
bco, ora ilare e grottesco, ora 
beccro e patctico, che tiene 
assai bene in piedi il forinah-
smo f iturista che viene da Snf 
flci, da Carra e da Scvenni: 

Dario Micacchi 

MARIO MARCUCCI: Natura mor tn , 1964 (part lcolare) 

In vetrina a i-jWO'SCAV 

Sulla linguistica si 
accende la polemica 

Sulla rivhta Voprosy jazy-
koznanija (« Prablemi di lingui
stica J ) si <} aperta una di.tais-
aione che sin daU'lnizio richia-
ma I'interesse per I'attuahta e 
Vimportanza delle questiom in 
esame. V. I. Abaev, professore 
di linguistica alia facolta di fi-
lologia dell'Universita di Mo-
sca, in un articolo dal polemico 
titolo <r. II modernismo linguisti
ca come disumanizzazione della 
scienzo del Unauaggio » ha e-
spresao il proprio netto disac-
cordo con le nuove tendenze, 
fortemente diffuse nella lingui
stica sovietica. che apphcano 
ed elaboratw metodi sfniffnraii 
c mafenialici d'analisi. Nclla 
sua critica Ahaev supera t con-
/im della Qlottologia e r'xeono-
see un legame tra le suddet-
te nuove tendenze di rkerca 
linguistica e le correnti ensid-
dette modernisiiche della let-
teratura e dell'arte. Anche sul 
piano fdosofico Abaev vede le, 
premesse della nuova lingui
stica in un ammodernato po-
siiivismo, 

Al « Iradizionalista > Abaev 

Oostoevskij 

Emslein 

risponde /. /. Revzin, un gia-
vane UuguKta, autore di un 
originale studio sui modelli di 
Unguaggio e, \n collaboration? 
con V. Ju. Rozentsvejg, dt un 
otthno libra sulla traduzuma 
comune e meccanicn. Revzin 
traccia »n programma convin 
cento di lavoro da svolgersi 
coi nuovi malodi strutlurah e 
cerca di indwtduare un'" unit a 
della linguistica * nella altunlc 
complessa situazione di spen-
mentazione e ricerca. 

La discuss tone, tuttora aper
ta, va vista nell'ambita di quel
la vivissima ripresa di studi 
lingui&tici che e" uno dei feno-
meni di maggiore importanza 
della viia scientiflca e cultu
rale sovietica di questi ultimi 
anni anche perche1 i problem 
in discussione vanno molto al 
di la della singola discipline 
da cui nascono. Almeno in 
questo, oltre che in alcune par-
ticolari osseruaziem, Abaev ha 
visto giusto. 

E' noto I'interesse posiliva e 
grande che Einstein piu d'una 
volta dichiard d'avere per Vo-
pera di Dostoevski]. L'afferma-
zione del oeniale razionalista 
Einstein «Dostoevski) mi del 
di piu di qualsiasi pensatore. 
di prrt di Gauss» pud essere 
messa accanto per affinita e 
per antitesi dell'altra celebre 
asserzione del geniale antira-
zionalisfa Nietzsche « Dostoev
ski], Vunico che mi abbia in-
segnalo qualcosa in fatto di 
psicalogia ». Se il rapporto Do-
stoevskij-Nietzsche e diventa-
to ormai un luogo comune del
la critica, del tutto oscura era 
rimasta la ragione della forte 
attenzionc creative dimostrata 
da FAnstein per il grande russo. 

Uno stohco della scienza, B. 
Kuznetsov, autore. tra Vallro, 
di una bella monografia su 
Einstein, su Nauka i zhizn" 
(« Scienza e vita >) si occupa 
del problema. E' un primo ten
tativo, ma stimolante. IM ra
gione principale deU'attrazio-
ne che Einstein provd per Do
stoevski) sta, secondo B. Kuz-
netsov, in quell'anlinomia vi
vissima tra principio annoni-
co e principio disarmonico che 
Vantora dei Fratelli Karama-
zov dispicga in tttlta la propria 
creazione poetica. 

Numerosi libri e numprasi 
nrficoli sono uscHi recenlemen-
te nell'VRSS su Aleksandr 
Blak. Vautore dei Dodici. Del 
re.s-fo, anche fuori deN'Uuione 
Sovietica verso Blak e in gene-
re verso tutto il simbotismo 
russo git studiosi manifestano 
un rinnovato niferesse, come & 
provato. ad esempio, dal li-
bro dell'americano F. D Ree
ve su Blak e del russo (ma da 
vaii decenni emip;ro(o in Ger-
mania, dove e marto da poco) 
Fcdor Stepun sulla weltan-
schaung del simboliimn russo 

Tra le recenti pij|jbii>(i?io»i 
sovietiche sttll'argamcnto se-
gnnliamo il Blokovskij sbornik 
(Miscellanea di studi e ma-
ieriali su Blok). Oltre ad al 
cuni important! dociinienti ine-
did, lo Sbornik comprende on-
Oinoli studi di D. E. Maksimoo, 
Ju. Latvian, Z. Mints. V. Bcz-
zubov, ecc. Merita ancora di 
essere segnalata Vatlivitd di 

ricerca svolta dagli studiosi di 
letteratitra russa dell'Univer
sity di Tartu che, oltre a estrin-
secarsi in inleressanti pubbli-
cozioiii, vanta miziative come 
Vinconlro di studio su Blok, che 
si tenne nel maggio del '02 e 
dal quale e~ uscito lo Sbornik 

Lunaciarskl j 

Gramscl 

sitddetto. e un inconiro di studi 
sui « sistemi sccondari di mo-
deIIfl2ioHe», che si tenne nel-
Vagosto del '64 e nel quale fu-
rono dibattuti problemi e a-
spetti della seiniotico. 

A. A. Lebedev, cbe conosce-
vama per un buon libro sulle 
cancezioni cstetiche di Luna-
ciarskij, pubblica ora presso la 
casa edilrice *1skusstvo» (Ar
te) una ricerca sulle idee di 
Gramsci circa la ctilfurn e Varte 
(A. A. Lebedev, Antonio Gram
sci o kul'ture i iskusstve. Idei 
i lemy iz 4Tj11remnyc.l1 tetra-
dej >, pp. 182). A. A. Lebedev, 
basandosi sui Quaderni del 
enrcere, coiiosciufi soltnidn, 
n quanta si pud desumere dal
le citazioni, neU'edtzione an-
toloaica russa, ricosfrm'sce con 
vivezza le fondamenlali can-
ceztoni gramsciane letterarie 
c culttirali e le tmpiena gm-
stamente contra ccrte super fi 
noli n dogmatichc tearizzazio-
ni estettche sedicenti marri-
ste. Lunaciarskij e Gramsci: 
due infellelfnnli comunisti co 
.si diva si, ogni ncll'URSS av-
vicinati in una commie bat-
taglia. 

V. 9. 
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