
PAG. 8 / c u If u r a l ' U n i t d / martedl 29 marzo 196* 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA 

La Spagna sanguinante 

delle corride 

in una mos tra di Sassu 
r 

Oltre a una nuova serie di pitture, sono esposti quindici «pezzi » 

che sintetizzano il cammino dell'artista fra il 1927 e il 1951 

Aligi Sassu e di quella specie rara di artisti i quali, per una 
moralira intellettuale che e una cosa sola col sentimento loro, non 
riescono mai ad imparare I'arte sottile di far cagnara sul pro-
prio lavoro. Nemmeno in quaranr'anni. Nemmeno con una pro-
duzione imponente per quantita e sovcnte splendida di poesia, 
vuoi clio in piccolo g e m m e prez iose tli co lo re s ia s e r r a t o un l i r ismo in f i ammato e 
i m m a g i n o s o , vuoi che v a s t c pa re t i f ior i scano di raccon t i ben costrui t i e pieni di 
u m a n a v e r i t a . Vis i tando ques t a sua s o r p r e n d e n t e m o s t r a a l ia ga l le r ia Penelope 
(v ia F r a t t i n a , 99) d o v e e p r e s e n t a t a u n a s e r i e n u o v a di p i t t u r e sul la co r r i da , 
o p p o r t u n a m e n t e a f f i anca ta a quindic i « p e z z i » c h e s in te t izzano il suo c a m m i n o di 
p i t t o re i nnova to re fra il 

Aligi S a s s u : « G l i a n i a n t i » (1934) 

1927 e il 1951, mi son venu t i 
in m e n t e ce r t i vecchi im-
bonitor i e c e r t e b a n d e di 
pi t torel l i d 'oggi — « frittu-
re di cazzetti > li avrcbbe de-
finitj il Belli — i quali sono 
dei mostri di nbilita nel far ca
gnara sui loro stitici quadruc-
ci sia nci salotti ovattati e ser-
vili sia nolle « piazze » ove spi-
ra aria plcbca. E' uno strano 
pittore Aligi Sassu. ha un mo-
do tutto suo di scomparire e di 
lavorarc appartato per poi 
spuntar fuori con dipinti splen-
didi che. neH'invenzione tema-
tica e nella realizzazione plasti-
ca, mostrano di non essere 
nemmeno un piccolo passo in-
dietro rispetto al movimento 
delle idee sulla pittura e sulla 
sua funzione sociale. -

Anzi, piu d'una volta s'e tro-
vato, con pieria consa^evolez-
za, a scoprir cose nuove del 
mondo e a dare ad esse ardite 
forme nuove. con qualche pas
so. a volte anni di anticipo su 
altri artisti ai quali pure deve 
molto l'arte nostra per il suo 
radicale rinnovamento e per il 
suo ingresso ncl grande mondo 
dell'arte contemporanea. Un 
piccolo esempio. Ci sono nella 
mostra alcune fra le piu belle 
variazioni che Sassu abbia mai 
dipinto sui motivi plastici a lui 
cari. fra il 1929 e il 1934. degli 
< uomini rossi ». dei « giocatori 
di dadi », dei «ciclisti ». dei 
« cavalli ». degli < amanti » e 
dei « caffe >. In alcuni dei mo
tivi tutta una mitologia medi-
terranea. mediata dalla pittura 
mptafisica di De Chirico. viene 
reinverata in figure e fatti 
della vita quotidiana. In altri 
motivi il sentimento della vita 

Artisti 
italiani 
a Parigi 

Una serie di mostre dedicate 
ad artisti italiani segna l'inizio 
della stagione primaverile nel-
le gallerie parigine. 

Licata prcsenta alia Galleria 
Synthdse le c storie > poetiche 
del suo mondo marino: alia 
nuova gallc ia Jacqueline Ran-
son il Veronese Degani espone 
una serie di « montages > in 
materia plastica, legno. mctal-
lo (in una formula che sta tra 
le esperienze costruttiviste e 
la « op art > che si ritrova tra 
molti artisti inglcsi della gio-
vane generazione). Alia Galle
ria Jolas si apre in questi gior-
ni una mostra dedicata a Fon-
tana. mentre la Galleria c du 
Dragon » annuncia una prossi-
ma esposizione dei piu recenti 
dipinti di Cremonini. Un'altra 
galleria che ospita in questo 
periodo un'artista italiana h la 
Galleria Weil dove e apcrta 
una mostra dedicata ad Anto-
nietta Lande. 

II tema del < paesaggio * e 
sempre stato il motivo centra-
le della sua precedente produ-
zione pittorica: noti in Italia 
sono i suoi < paesaggi con pe-
scatori >: le c strade » solita-
rie e vuote. Nelle opere piu 
recenti il < paesaggio * divie-
ne motivo interpretato in mo-
do piu intimo e partecipe: lo 
orizzonte estremamento rawi-
cinato cntro cui s'inseriscono 
gli oggetti protagonisti dei pae
saggi da ai dipinti una nuova 
dimensione fantastica ed osses 
siva. I dipinti Holla Lande pre
sent ano una serie di « motivi t 
che 1'autrice riprende ed ap 
profnndisce da un quadro al-
1'altro: i « fichi d'lndia >. « gli 
ulivi *, « i funghi ». che fanno 
da protagonisti entro una na
ture animate da una violenta 
forxa vitale. 

quotidiana scopre la sorgente 
del colore < francese » da De
lacroix a Renoir e Bonnard. E 
sullo splendore di tale colore 
Aligi Sassu riesce ad accende-
re a volte la illuminazione fol-
gorante del colore di Van Gogh. 
Credo che non poche cose che 
fanno il clima plastico-morale 
della pittura di Sassu fra il 
'29 e il '34 siano state assi
milate e sviluppate. a partire 
dal 1937. dagli artisti di Cor-
rente. E. a saper ben « legge-
re > questi quadri, ha una gran
de evidenza-la contemporanei
ty di ricerche e risultati ri
spetto alle opere di artisti ope-
ranti a Roma come Mafai. 
Scipione. Guttuso. Pirandello. 
Ziveri. Cagli e Capogrossi: e 
con 1'opera di Levi fra Torino 
e il confino di Lucania. 

Delia capacita di anticlpare 
tipica del temperamento -. di 
Sassu testimoniano anche opere 
come Morfe di Cesare 093R). 
Concilto (1943) e Morfe di Pa-
troclo. 

In questi ultimi anni Aligi 
Sassu sembrava esser tomato 
ad appartarsi — che per lui 
vuoi dire concentrarsi: ed ec-
co la fiammeggiante serie di 
quadri. disegni e incisioni sulla 
corrida come emblema di una 
Spagna sanguinante e viva. 
realizzata in un soggiorno a 
Maiorca fra il '64 e il T>6. E 
per far meglio intendere al 
lettore cosa voglia dire per Sas
su appartarsi dalla cagnara ec-
co alcune poche e scarne indi-
cazioni su quella tanta parte 
della sua produzione e che lo 
ha impegnato come pittore mu-
rale e non di cavalletto. Affre-
schi ad Arcumegcia. Ciclisti e 
Via Crucis. nel 1957: un mura-
le di metri 9 per 15 nella Casa 
del Popolo di Valenza Po 
(1958): affreschi ncH'abside 
della chiesa del Carmine a Ca-
gliari (1957'60): affreschi a 
Thiesi (Sardegna) per la nuova 
scuola media, affreschi a Mi-
lano per il teatro della Piccola 
Commenda. affreschi a Spinet-
ta Marengo (tutti del 1962): 
pannello a gran fuoco di metri 
7 per 1.30 per la scuola c La 
Villetta» di Savona: da alle 
stampe Topera grafica per i 
tip! deU'editore De Tullio 
(1963): mosaico per il catino 
dell'abside del Duomo di Lodi 
(X sec.) restaurato dall'archi-
tetto Degani: murale raffigu
rante il Concilio Vaticano II 
per la chiesa di S. Andrea a 
Pescara (1964). Quest'anno ha 
presentato una grande mostra 
antologica di cento opere a Bu-
carcst. su invito del governo 
romeno. 

II tema della corrida e uno 
dei tcmi fondamentali neH'arte 
figurativa. nella poesia. nel 
film e nella narrativa contem
poranea. Con questo tema la 
Spagna proletaria dei grandi 
sentimenti umani e della resi-
stenza al fascismo e entrata 
nella iconografia contempora
nea. Cos'e per Sassu la corn 
da? Rafael Alberti. che gli ha 
dedicato una poesia rccentissi 
ma pubblicata nel catalogo con 
<critti di Guido Ballo. Dino 
Bii77ati. Raffaele Carrieri. En 
70 Fabiani. Mario De Miche-
li. Salvatore Quasimodo e Mar
co Valsecchi. scrive delle cor
ride di Sassu: Fosse bella la 
vita — e il mondo, luminoso. — 
come un cavaTlo rosa — o un 
cavaUo turchino. — Denunzia il 
tuo pennetlo — e la paura an-
menta — come un toro che ucci-
de — neWarena un cavatto. — 
Ma nella tua pittura, — triste. 
alleara sonoTa, — un corxilto 
perdura — sulla via dell'au-
rora. 

E' difficile aggiungere qual-
cosa ai versi di Rafael Alberti 
penetrati casi dentro al cuo-
re dei pensieri e dei senti
menti di Sassu. Forse qualche 
parola sui caratterl plastici di 
questo memento della pittura di 
Sassu. I quadri sono di due ti-
pi: uno 4 folgorante di colore 

— rosso, arancio. giallo zolfo — 
mentre la forma fissa l'attimo 
della morte dell'uomo o del-
Tanimale: 1'altro tipo di qua 
dro 6 monncolore quasi — bru-
no notturno e violaceo — e il 
segno, graffiando nella mate 
rla. traccia una bianca linea o 
cava il bianco-luce della forma 
(si vedano Suerte de Varas, La 
Princesa de Las Quiaaloas, La 
coaida del Cordobes). 

II grido e il silenzio: un 
espressionismo delle forme nel
la luce mediterranea e la sottile 
traccia del segno sulla mate
ria della terra come in vaso 
greco o etrusco. 

Fra i quadri di colore fiam
meggiante mi sembra che Pase 
de Pecho, col toro che si leva 
come una fiaccola nella luce. 
La cogida, con l'uomo caduto 
sotto l'immane massa del toro 
e gli sguardi di paura degli 
altri uomini dietro il muro del
la € muleta > Ievata invano. e 
EI ret/ destronado. col furgon-
cino che porta via il toro uc-
ciso e ancora grandeggiante 
sotto gli sguardi della gente che 
sfolla — e'e una grande pena 
umana nel pittore che sente il 
dramma consumarsi nello spet-
tacolo. Non 6 possibile certo 
un confronto stilistico fra i 
fiammeggianti quadri di Sassu 
e alcune terribili sequenze del 
film di Rosi sulla Spagna delle 
corride. Perft mi sembra pro-
prio che la novita di Sassu 
oggi consista nella capacita 
di mettere in evidenza un at-
timo o un frammento da una 
angolazione inusitata. Un qual-
cosa che violenta un po' la 
pittura e alio stesso tempo Ia 
rinsangua. quasi si introduces-
se una parlata plebea in una 
lingua fatta monumentale nei 
secoli. E pigliate un vecchio 
quadro e mettetelo a fianco di 
uno fra i piu recenti: c'd egua-
le rottura e rinsanguamento. 
una continuity impressionante. 

Dario Micacchi Aligi Sassu a P a s e dc P e c h o » (1964) 

Due delle 27 illustrazloni 
di Libor Wagner per la nuo
va edizione cecoslovacca 
della « Vita Nova » di Dan
te: si tratta di incisioni 
in legno 

PRAGA: UNA NUOVA 
EDIZIONE 

DELLA VITA NOVA 
PRAGA. marzo 

Sta per uscire a Praga una 
nuova edizione della Vita Nova 
di Dante Alighieri. che promet-
te di presentarsi opera di gran 
pregio. L'ini/iativa e della Ca-
sa editrice Pragoconcern e 
rientra nell'ambito delle cele 
brazioni dantesche in Cecoslo-
vacchia. La traduzione e di 
Jan Vladiclav ed e la quarta 
della Vita Nova in Cecoslovac-
chia. II formato e piccolo. 11 
centimetri per 12. la rilegatura 
e in cuoio nero con impressio 
ni in oro. Sara stampato in 
3000 esemplari. avra 135 pagi-
ne e fara parte della collezio-
ne «Gioielli» della Prago
concern. 

Di notevole pregio le illu 
strazioni, opera del giovane e 
gia ben affermato pittore Libor 
Wagner, nolo autore di una 
serie di quadri ispirati dal 
grande poeta italiano. Le illu-
strazioni, grandi come le pa-
gine, sono 27. II pittore ha scel-
to un multiplo di 9. per ren-
dere anche in questo omaggio 
al poeta, che considerava tale 
numero come perfetto. 

Wagner ha cosi spiegato il 
concetto cui si e attenuto nel
le sue illustrazioni. «La Vita 
Nova di Dante e impensabile 
senza la forza che deriva dal
la purezza. Su questo concetto 
mi sono basato nelle mie illu
strazioni. Ho cercato di rap-
presentare Ia verita. l'amore e 
Ia bellezza. Ho usato per le 
figure una linea chiara che do-
mina lo sfondo nero. II diffi
cile compito che mi sono as-
sunto, mi ha indotto a rappre-
sentare dei dettagli per corri-
spondere alio esigen^e del for
mato del libretto. Ho concre-
tato le mie immagini in sim-
boli. ai quali lascio possibilita 
illimitata di rappresentare in 
forme rcali Beatrice, cosi co
me credo potesse figurarsela 
Dante. Nello stabilire il nu
mero delle illustrazioni. ho vo-
Iuto rispettare il numero divi-
no di Dante, il 9 ». 

f. z. 

Torna il Vasari 
A CURA DI Rosanna Betta-

rini e Paola Barocchi. presso 
Sansoni e uscito il primo volu
me — dei dieci previsti — delle 
Vite di Giorgio Vasari: vl sono 
pubblicate a diretto confronto 
le due redazioni delle Vite, la 
torrentiniana del 1550 e la giun-
tina del 1568. 

« • • 
IN SEGUITO alia riscoperta 

del formalismo russo. I'atten-
zione degli editori si sta vol-
gendo ai protagonisti del mo
vimento. Per ora. e la volta 
di Viktor Sklovskij (i IVnfant 
terrible > che nel 1916 fondo 
1'Opojaz). di cui prosso De Do 
nato e uscito il Viaqqin senti-
mentale c presso Einaudi Zoo 
o lettere non d'amnre. Questo 
libro « e un tentativo di uscire 
dai limiti del romanzo ordi-
nario» e si fonda sulla nota 
intuizione di Sklovskij che «le 
parole, i rapporti delle parole. 
le idee. 1'ironia delle idee, la 
loro non-coincidenza sono ap-
punto il contenuto deH'arte >. 
In Vianqio sentimentale, 1'auto-
re riferisce in tono stravagante 

MEDICINA 
I 
IQ 

UELLO scorcio di estate del 't>t 
sulle spiagge della penisola ju 

movimentato. 11 sopraggiungere im-
provviso di un precoce maltempo co-
strinse i villeggianti a rintanarsi 
precipitosamente nelle pensioni e ne-
gli alberghi dove, davanti al felei;i-
sore, ciascuno decideva di restore o 
partire secondo le previsioni me'to 
rologtche. Fu appunto in una di 
quelle sere che il telegiornale, co 
municando lesito del consulto per 
il Capo dello Stato colpito da tram 
host, fece sapere che gii specia'.'sli 
interpellate non ritenevano opportune 
un intertenio chirurgico. 

E ju cosi che molti vennero a sa
pere, per la prima volta. che esi-
stera la possibilita dt operare via 
trombosi cerebrate. Qualche setti-
mana piu tardi una situazione anco
ra piu drnmmatica si presenlb a 
Yalta, dove Toghaiti, ridotto m co 
ma da una emorragia cerebrate, re 
mva opernU. con an certo successo 
immcdwto che qh faceva riprende 
re i sensi al punto da riconoscere 
chi gli era cicino, ma soccombera 
successivamente per il sopraggiun
gere di altre emorragie. 

E* bene precisare che in questo 
secondo caso I'intervento dei newo-
chirurghi sovietici era stato un ten
tativo estremo suggento dalla miu 
giore gravita della situazione, dato 
che Vemorragia, a diflererua teiin 
trombosi, raramente ofjre scampo 
all'injermo. e le cure mediche vat 
gono ben poco se si arrtva all'Xfi % 
di mortalila. Comunque, t due epi 
sodi — clamorosi per le personnn 
ta a cui si rt/enrano — portaruno 
alia nbalta della cronaca un pro 
blema che st va dibattendo Ira i cm-
rurghi da alcuni anni, qucllo del n-
corso al bisturi nei casi di npoples-

Apoplettici in sala operatoria 
s'ra. come questi erano deW ur.a vol
ta, quando nessuno avrebbe oscio 
neppure immaginare un tentaliio 
cosi temerano. 

U problema. sia dcttn sub:to. n--n 
£ ancora risollo, ma non e escluso 
che una pm lunga esperienza, unri 
minliore sceltn dei tempi, un per,e 
zwnamento delle tecr.iche diagna^i 
che ed operatone possano coviurre 
ad una soluzione magart parz'ole ma 
sempre piu redditizia di quanto non 
risulti il comune trattamerJo r.iedi 
co. Perchd nr,n bisogna dimerAicare 
che a spingere su questa slradti e 
stata proprio la riconosciuta »nc//i-
cacia delle cure medicamentose in 
un troppo elevato numero di casi. 
specie quando si tratti di err.orraGJ''. 
melftcacia che consiste o nella mca 
pacita dt salvare I'tnfermo, o nella 
incapacita di salvarlo senza che gh 
rtmangano m:norazioni permnnenli 
gravi nel campo del morime^to. del
ta parola. della vista, della psiche, 
della memona, dell'intellelto. 

Vn altro niofiro che ha spronato 
I'audacia dei chirurghi a pevetrare 

in un settore da cui erano rimasti 
sempre esclusi & la entitd stessa del 
danno sociale ed economico delle cpo 
plesste. Qualche cifra ne dara una 
idea. In America muoiono per acct 
denli vascolari cerebralt ctr:a 2bO 
mila persone all'anno. di cm ctrra 
50 000 in eta ar.cora lavorauva; MI 
lo questi ultimi guadagnereohero 
complessivamente oltre cento miliar 
di di lire all'anno se sopramceste-
ro, rcrsando alio Stato intorno ai 
12 miliardi di imposte. Invece lo Sta

to non solo perde ccdesti 12 mdiardi, 
ma in piu deve spenderne circa 25 
I'anno per lassistenza in ospedale 
di coloro che sopravvtvono minorn-
fi; qumdi una perdita per la collet-
Jmfa che si avvicma ai quarantn 
miliardi di lire all'anno. 

Un terzo motiro inftne che ha in 
enraggtato a conside'are la possibi
lita dei suddelti mterrcnti chirvra;-
ci £ costttuito dai progressi della 
neurochirurgia e della diagnostics 
cerebrate, specie della angiograf'a 
(o radiografia dei casi) che ripro-
ducendo tntUi la rete vascolare del 
cerrello permettc di localizzare con 
esattczza il punto in cui si £ pro-
dotta Vemorragia o la trombosi •» 
I'embolia. E qui cade opportuno at-
vertire che non e affatto facile du-
gnosticare fra quette tre eventuali 
ta sulla base dei soli segni climci: 
su mille aulopsie la dtagnosi rtsul-
to sbagliata 350 volte, il che impo-
ne. sempre che sia possibile di ri-
correre alia angiografia, la qual" 
pud dare inconvenienti solo mc'Uo di 
rado, in meno deWl % dei casi. 

II suo pretioso contributo alia dia-
gnosi £ provato da alcuni reperti a 
sorpresa che essa £ in grado di for 
nire: per esempio, pud rivelare vre-
senza dt lesiom orgamche. cioe ai 
restrinqimenii parziali aei vaci. lad-
dove si sarebbe supposto uno sw 
smo, e pud mdicare come osta- olo 
alia circolazione cerebrate una trom
bosi che si troti nella carotide ester-
na, lungo il coXlo e dunqve al di 
fuori della scatola cranica, U che 

con Vesamc clinico soltanto non e 
sempre agetole riconoscere. 

Notevole soprattutto £ quest'ulti 
ma eventualita, di una trombosi cc 
rebrale senza che vi sia ncl cervel 
In alcuna trombosi. che invece bi
sogna ncercare nella sede che si e 
delta, carotidea o vertebrale. al 
I'estemo della cavita cranica; nc si 
deve credere che si tratti di casi ra 
ri. perche anzi al contrarto cid si 
verifica in circa la meta delle trom
bosi. 

Stabilita la natura e la sede del 
male, si decide se intervenire o rr.e 
no chirurgicamenle. ed £ chiaro che 
la decisione dipende oltre che dal ti
po stesso di male e dalla sua loca 
lizzazione. anche dall'eta e dnll-
condtztom generali delimfermo. e 
in particolare dal grado piu o me 
no elevato dell'azotemia o dalla pre 
senza eventuate di un grave stato 
diabetico. 

II famoso spedalista americano di 
chrrurgia vascolare De Bakey £ un 
sostenitore dell'intervento nel mag-
gior numero possibile dei casi; altri 
invece sono molto piu guardinohi. 
Sebbene vi siano gia numerose sta 
tistiche £ da notare che i risuUc.li 
appaiono contrastanti, e dunque non 
si pud per il momenta dar raqiore 
agli uni o agli altri. occorre alten 
dere una esperienza piu casta. 

Quello che si pud dire dt certo £ 
questo: 1) nelle trombosi e ntlle 
sienosi della carotide esterna l':n 
tervento £ indicato senz'altro; st 
tratta di disostruire il tratto caro-
tideo ostruito a livello del collo. op 

pure di recidcrlo e sosfifuirlo innc-
stando fra i due monconi vasali un 
tubo dello stesso calibro di matenale 
plastico ben tollerato dall'organismo; 
2) nelle embolie come nelle lrombo:,t 
parziali e tolali all'interno della sra-
tola cranica I'opportumta dell'inter
vento 6 discutibile, ma poiche ri 
sonq stati casi ri.solti favorevolmc:ite 
il bisturi. quale rnorsa e%trcma. pu" 
sostituirsi a una cura medico iuef-
ficace; non e improbabile che ie 
prospettive dt success, ongt sccmr, 
si accrescano in fuluro grazm a 
nuove risorse tecmche tipo la^cr 
o altro; 3) la situazione piu negal'v a 
e quella delle emorrapie. dove I'in
tervento sarebbe in fondo semphcis-
simo, riducendosi a trapanare e aspi-
rare il liquido sanguigno, ma il guiio 
£ che siccome si tratta di individut 
con ipertensione o arteriosclerosi la 
emorragia tende a ripetersi in altre 
sedi cerebrali. come nel caw di 
Togliatti. 

Fmche non s; dispones di un far-
maco in grado di mighorare lo sf.iro 
delle pareti vasah al punto da ri-
crearne la integriia. e qutndt tta 
garantire conlro la recidiva della 
emorragia, I'intervento chirurgico rt 
mane un atto disperato di emer-
genza. E' superfluo aggiungere che, 
qualunque sia la lesione, laddove si 
decide di operare i benefici saranno 
tanto maggiori quanto piu precoce 
sard stata la diagnosi e piu modeste 
le distruzioni nervose gia determina. 
test. U che accade nei processi trom-
botici o stenotici quando Vocclusione 
rasale £ ancora incompleta Da qui 
I'esiaenza di decisioni rapide in cir-
co%lanze del genere. e a tal fine la 
necessila di diagnosi precise quat> 
pud dare appunto Vangiografia. I 

Gaetano List I 

I 

ed ironico le sue drammatiche 
vicende dal 1917 al 1921: I'atte 
sismo scan/.onato o il vittimi-
smo di fronto alia rivolu/ione 
s'introcciano a un certo \elloi-
tarismo politico. A questo pro-
posito. I'autore cosi si espresso: 
« ...tutto sommato avrei dovuto 
lasciare che la rivoiuzione mi 
passasse accanto... Qu.mdo si 
cade come un sasso. non si 
dovrebbc pensare: quando si 
pensa non si dovrebbc cadere... 
lo ho mescolato due professioni 
incompatibili *. 

• • • 
PER INIZIATIVA dellUniver-

sita di California. 6 snrto a 
Delfi, in Grecia. un contro di 
«tudi del teatro clasiico. in cui 
l'insognanionto sara impartito 
dai piu nnti studiosi di van 
paesi europei e della Grecia. 

• • • 
L'ULTIMO LIBRO di Robbe-

Grillet, La Maison des rendez
vous. sara pubblicato in tradu
zione italiana da Einaudi. 

• • • 
IN UNA CASA di Kuibyscev. 

durante lavori di restauro. so
no state tro\ate pellicole cine-
matografiche prodotte da ditte 
straniore e dalle prime fabbn-
che russe. tra il 1905 e il 1915. 
Tra di esse, figura un corto-
motraggio per L'ottantesimo 
annirersario del conte L. N. 
Tolsto). in cui sono riprodotti 
episodi della vita dello scnt-
tore a Jasnaja Poljana. II film 
risulta realizzato nell*agosto del 
1908 da A. O. Drankov. uno 
doi primi imprenditnri e opera-
ton cinematografici russi. 

• • • 
CON IL Libro deali error!. 

Gianni Rodari e candidato al 
Promio Andersen, indctto dalla 
Unioae Intema/ionale p»̂ r la 
iettcratura gio\ anile. 

• • • 
CONTINUANO sempre inte-

ressanti le p-.ibblieazioni Hi 
studi lin^uistici. Vallecchi ha 
pubblicato StruWura. uso e fun-
zioni della lingua di Luigi Ko-
siello. il quale, dopo a\ere ana-
liz7ato i momenti e i concetti 
piii importanti della linguisti-
ca po^tsaussuriana. compie an
che una « indagine stilo stati-
stiea > sul Imguaggio poetico 
di Monta!e. Presto Bompiani. 
e uv?ito 11 polcre delle parole 
di Stuart Chase che tratta dei 
contributi forniti alia Semantl-
ca Generale dalla psicologia. 
dalla cibernetica. dalla semlo-
tica e dalla sociologia. 

• • • 
PERSONAGGIO di primo pia

no della cultura e delta politics 
italiana tra otto e novecento. 
Ferdinando Martini fu durante 
la prima guerra mondiale con-
vinto interventista. Ministro 
delle colonie nel governo Sa-
landra. col Diario 1911 1918 
(Mondadori). fornisce notizie di 
cronaca politica che palesano 
lo stato d'animo vario. talora 
complesso e contraddittorio, 
della classe dirigente italiana 
di quegli anni. 

(a cura di A. La Torre) 
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