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LETTER ATUR A 

L'editore Scheiwilier ha ripubblicato 
il libretto di vers! del 1941 

SCIENZA E TECNICA 

Vittorio Sereni 
e la «Frontiera» 

L'itinerario tra assenza e impegno, tra idillio e coscienza dell'aspra con-
traddizione come unico assoluto, sono esperienze non solitarie e non 
strettamente «di generazione» — Un libro d'anteguerra, ma con un 

piede gia dentro la guerra — Un'alta tensione morale 

Perche la pocsia di Sereni 
ci e cosl familiare? In altra 
occasione, abbiamo parlato di 
Vittorio Sereni e di Mario Luzi 
come di coetanei di quei « ven-
tenni del '44 > che, in qucsti 
vent'anni, hanno scoperto il lo 
ro «cuor scisso» fra tenta-
zioni di assen/a e ininterrotta 
partecipazione. Questi due poe 
ti, allacciando un colloquio 
sempre piu fltto con la realta, 
la storia e le for/.e della sto-
ria del nostro tempo, hanno 
scoperto di essere « in credito 
/ sull'anagrafe di almeno die-
ci anni... ». Lo ha scoperto Se
reni annolando il grido di un 
amico interlocutore negli Stru-
menti umani e lo ha scoperto 
Luzi in quella continua richie-
sta di interlocu/ione e di par-
tcipazione che e Nel magma. 

Si direbbe che tra la gene
razione di quei « ventenni » e 
Sereni e Lir/i vi sia stato un in-
contro a mezza strada e che vi 
sia un'intesa non solo nel sen-
timento comune di essere in 
credito sull'anagrafe di dieci 
(o di venti) anni, ma soprat-
tutto neH'atteggiamento di fron-
te alia storia. Sicche, se uno 
di quei « ventenni » di vent'an
ni fa apre oggi il libretto di 
versi pubblicato da Sereni nel 
'41 e ristampato ora da Vanni 
Scheiwiller sotto il titolo d'ori-
gine, Frontiera (pag. 75, lire 
1.000), trova risonanze e iden-
tificazioni vibranti e precise. 
Come dire che la storia di 
Sereni, i « desideri di memo-
ria » e l'«inflessibile memoria» 
— da respingere con tutte le 
forze della ragione i primi, 
da trattenere come punto di 
riferiraento la seconda —. l'iti-

, nerario tra assenza e impegno, 
tra idillio e coscienza dell'a
spra contraddizione come uni
co assoluto, sono esperienze 
non solitarie e non strettamen
te c di generazione ». 

Ci premeva dirlo, perche ora 
la ricomparsa di Frontiera met-
te in luce tutti o quasi tutti i 
momenti di quell'itinerario e 
rende indispensabile un discor-
so globale sulla poesia di Vit
torio Sereni: un discorso, di-
ciamo, che verifichi queste no-
stre ipotesi, che non rimanga 
nei limiti di un articolo, ma 
si allarghi fino a raggiungere 
tutte le dimension i del saggio 
nella direzione, per esempio. 
presa da Gian Carlo Ferretti 
nel Contemporaneo - Rinascita 
o, piu recentemente, da Marco 

• Forti in Aut-Aut. Qui, ora, da-
vanti a questo libro che con-
ta ormai venticinque anni. pos-
siamo soltanto proporre un 
tema: nei versi di Frontiera 
e'e gia tutta la tematica sere-
niana: un'insoddisfatta presen-
za che si trasformera in sen-
timento di colpa per 1'assenza. 
un aldiqua che limita l'orizzon-
te ma da sicurezza, e un aldila 

che tcnta e promette ma da 
insicurezza, un senso di eselu-
sione e di prigionia, un'aspira-
zione a passare sempre di la 
da una frontiera. 

L'idillio della prima sezione. 
€ Concerto in giardino », porta 
in s6 scissure profonde. II pae-
se. la terra, il lago sono visti 
e descritti, sempre. da un li-
mitare. da una soglia. nel mo
menta in cui si verifica o si 6 
appena verificata un'incrinatu-
ra. uno strappo: un addio. una 
partenza. o un temporale che 
ha sconvolto il lago. il passag-
gio di un treno che va verso la 
frontiera. o la fine di una sta-
gione. di un anno, di un'eta. o 
della giovinezza. Sereni e poeta 
di frontiera. Diresti che non 
e'e differenza tra il paesaggio 

di coscienza: il passato e fini-
to, quel guscio di noce che pa-
reva il mondo intorno aH'uomo, 
si e allargato « e gli amici / 
sono cosi distant! / che un gri
do e meno / che un murmure 
a chiamarli ». II paese e il la
go, i luoghi dell'infanzia e del
la giovinezza sono ancora un 
punto fermo, l'ombelico di un 
mondo grande e sconvolto: ma 
l'uomo li guarda con una tene-
rezza che ormai non puo piu 
scompagnare da un realismo 
senza flnzioni e da una crudelta 
verso se stesso che e frutto 
di conoscenza e di ragione: 
« Ma sugli anni ritorna / il tuo 
sorriso limpido e funesto / si
mile al lago / che rapisce uo-
mini e barche / ma colora le 
nostre mattine ». 

Scrive Sereni in nota: < E' 
dunque il mio libro d'antcguer-
ra, ma con un piede gia den
tro la guerra... >. Noi direm-
mo anche: gia con un barlume 
di coscienza della contraddi
zione e con un piede ben fer
mo dentro quella parte di sto
ria del nostro tempo che sara 
poi materia viva del Diario 
a"Algeria e degli Strumenti u-
mani. Perche, a ben guarda-
re, Sereni e rimasto poeta di 
frontiera (come gli scrittori 
triestini, come il suo Saba) e 
non si e mai risolto tra assen
za e partecipazione. La con-
danna alia colpa dell'assenza 
— l'essere arrivato troppo tar-
di alia « festa >, l'avere preso 
coscienza della forzata esclu-
sione dalla grande battaglia di 
liberazione dell'Europa a cau
sa della prigionia algerina — 
ha" prodotto tutta via in lui un 
tormentoso eppure sicuro anco-
raggio a un tempo di altissima 
tensione morale, la Resisten-
za, e a una guerra tutta in-
teriore, tutta sofferta e scon-
tata come un rimorso per un 
male non commesso: c ...dim-
mi che non furono soltanto / 
fantasmi espressi dall'afa, / di 
noi sempre in ritardo sulla 
guerra / ma sempre nei din-
torni / di una vera nostra 
guerra...». E* cosl che l'assen-
za diventa presenza. anche se 
il poeta rimane sulla soglia, 
sul bordo di un vuoto. sul 11-

mitare di un tempo che non e 
stato la Resistenza, ma altra 
storia, sofferta altrove. E' una 
presenza recuperata, ma il 
poeta non lo sa. Qui si lacera 
la poesia di Sereni, di qui ge-
me la sua nascosta ferita. 

Eppure, sarebbe facile idea 
lizzare un passato non vissuto. 
farsene una immagine, alia fin 
fine, consolatrice. Ma nel ri-
fiuto delle consolazioni offerte 
dal passato e dal futuro con 
templati l'uno e l'altro attra 
verso le lenti deformanti del 
la memoria e della prefigura 
zione, e nell'accettazione inve-
ce del quotidiano esercizio ra-
zionale su un presente non a-
mato e percid fertile per le 
tentazioni di fuga nel passato o 
nell'avvenire. e da ricercare 
anche la risonanza che la poe
sia di Vittorio Sereni trova nei 
«ventenni ^ di vent'anni fa. 
Tentazioni e rifiuti sono comu-
ni a loro e a lui. comune e la 
insoddisfatta presenza. comu
ne la colpa d'assenza per cio 
che non fu e che non e stato, 
comune il sentimento di esclu-
sione, perche non dirlo?, da un 
passato sempre piu lontano. 
Questa tensione lo tiene (li 
tiene) sulla soglia di nuove 
frontiere, a cercare di fabbri-
care un tempo nuovo che pro-
prio da questa assenza-presen-
za tragga ispirazione e imma
gine. Ieri era un treno che sa
liva al confine, la riva del la
go nel trapassare dalla furia 
di un temporale alia calm a, 
la fine di un anno, di una sta-
gione o di una eta, a dare a 
Vittorio Sereni il senso di tem
pi e di spazi da conoscere: og
gi e la continua interrogazione 
del proprio tempo e di un prefi-
gurato futuro. Salgono alle lab-
bro i « Versi a Proserpina >: 
« E sempre io resto / di qua 
dalla nube smemorata / che 
chiude la tua dolce austerita >. 
Ma anche il grido dell'amico 
interlocutore del Male d'Afri-
ca: «Siamo noi, vuoi capirlo, 

la nuova / gioventu — quasi mi 
gridi in faccia — in credito / 
sull'anagrafe di almeno dieci 
anni... >. 

Ottavio Cecchi 

L'aereo sta diventando un mezzo di trasporto di massa 

Una rivoluzione 
tecnica 

investe I' aviazione civile 
Gli «airbus» e i «treni volanti» — L'aumento dei viaggiatori all'estero e in 

Italia — I «jet» come «vecchie barche ?» — L'aereo ipersonico 

II modello deU'aereo da trasporto supersonico franco-inglese 
c Concordt • 

II gigantesco aereo sovletico cAnteos (nella foto a destra, I'interno della carlinga), capace d i trasportare 720 passeggeri 

L'aviazione civile i investi-
ta da una vera e*propria ri
voluzione progressiva deU'ae
reo da mezzo di trasporto di 
lusso a mezzo di massa. E' in-
fatti iniziata I'epoca degli 
airbus e dei « treni-volanti > 
mentre si sperimentano i su-
personici e si progettano gli 
ipersonici. 

Per avere una idea di quel-
lo che sta accadendo sarebbe 
sufficiente tenere d'occhio il 
continua e rapido aumento dei 
viaggiatori che, in ogni parte 
del mondo, si servono deU'ae
reo. Negli Stati Uniti I'anno 
scorso hanno volato 80 milio-
ni di civili; in Italia, dove i 
bassi redditi — unitamente a 
molti pregiudizi — ostacolano 
Vuso deU'aereo. nel 1965 i pas
seggeri sbarcati, imbarcati ed 
in transito sono stati 8.181.677 
con un aumento del 12,3 per 
cento sull'anno precedente che 
pure aveva fatto registrare 
incrementt notevoli; per il 
1966 i previsto un nuovo salto 
in avanti. Per comprendere la 

portata del boom del traspor
to aereo bastera considerare 
che la Panamerican ha rea-
lizzato nell'ottobre scorso un 
€ inaudito incremento > degli 
utili passando a circa due mi-
liardi e mezzo di lire dal mi-
liardo e 250 milioni dell'otto-
bre 1964! 

Ma questo, come dicevamo, 
£ ancora nulla in conjronto 
con queilo che si prepara. Dal
le fabbriche californiane co-
minciano gia ad essere sfor-
nati aerei capaci di traspor
tare fino a 251 persone, men
tre Jervono i preparativi per 
arrivare ai c treni volanti» 
con 600 passeggeri. Si pensi 
che venti anni ja un aereo po-
teva accogliere, al massimo, 
40-50 persone. 

Un intenso lavorio di proget-
tazione e di realizzazione e 
inoltre centrato in direzione 
della massima funzionalita 
« tnfema > dei velivoli: il nuo
vo tipo di poltrona del Cara-
velle, queilo chiamato Espace. 
pesa un chilo in meno del 

MEDICINA 

Abbiamo anche la«gravitosi » 

Meccanismi finora ignorati della vita terrestre scoperti attraverso la medicina spaziale 

II tono muscolare — Arfropatie e tumori — Le malattie da gravitazione 

Tutti abbiamo visto qualche 
anno fa sul teleschermo il co-
smonauta americano Cooper, di 
ritorno dal volo orbitale, al 
sue arrivo sulla portaerei bar-
collare fino a doversi sorreg-
gere appoggiandosi a qualcuno. 
e poi procedere verso la cabina 
con passo palesemente incerto. 
In un primo tempo la cosa fu 
spiegata in modo inesatto. per
che si pensd a una vertigine 
da disturbo vestibolare. come 
1'aveva avuta il cosmonauta so-
vietico Titov. conseguenza de
gli stimoli violcnti subiti dal 
1* organismo al momenta del 
lancio e all'atto del rientro nel-
l'aunosfera; qualcosa di ana-
logo a quel che awertono colo
re che soffrono di mal di mare 

nel quale si muove l'uomo. un . 0 mal d'aria. cioe delle cosi-
lembo di terra fra Luino e il l dette cinetosi, le quali si ma-
confine. e quell'altro (interiore) 1 nifestano appunto con vertigi-
paesaggio di fatti e sentimenti 
che segnano il trascorrere del-
1'eta. E' questo tempo che. poi. 
diverra storia. Non 6 per caso 
che « Concerto in giardino > fi-
nisca con la poesia Alia gio
vinezza, una poesia tutta per-
corsa di brividi e per\-asa di 
presentimenti, con i scgni di 
gia soffcrte esperienze e tut-
ta\-ia colma di disarmata ansia 
di conoscenza. L'uomo che a-
veva guardato il mondo muo-
versi intorno a lui. ora si muo
ve nel mondo. si lascia il pae
se alle spalle c. tra xolonta 
e costrizione. tenta la frontie
ra. Le poesie che concludono 
le tre sezioni sono del '39. 
del '40. del "41. anni in cui il 
giovane Sereni e molti altri 
giovani avevano gia varcato la 
linea d'ombra. le interiori fron
tiere (e anche le altre): la 
quarta sezione, «Versi a Pro
serpina >, porta date tra il '41 
e il '44: la guerra ha infranto 
l'idillio e disperso le memo-
rie. Una poesia del '40 conclu
de bene la raccolta. Ecco le 

cadono rivela una presa 

ne. malessere profondo. nau
sea. vomito. ecc. 

Tale infatti fu il caso di Ti
tov, che ebbe forte nausea an
che nel corso del volo spazia
le. Ad una piu attenta valuta-
zione. perd. non parve che la 
stessa cosa potesse dirsi per 
Cooper, il quale non solo non 
ebbe alcun accenno di vomito. 
ma, appena in cabina. sit but-
to voracemente sul pasta: quin* 
di per lui niente sindrome da 
cinetosi. il suo caso era piut-
tosto da collegare a queilo di 
Glenn che. al momenta del-
l'ammaraggio con la capsula. 
non aveva avuta la forza di 
aprirla per uscirne, rischian-
do cosi di affondare. 

II barcollamento e il passo 
incerto dell'uno poteva avere 
la stessa causa della imprevi-
sta mancanza di forza dell'al-
tro: un infiacchimento brusco 
do\-uto ad ipotonia muscolare. 
di cui un esempio scolastico si 
ha in coloro che siano rima-
sti molti giorni a letto e che 
all* atto di scendere a terra 
stentano un po' a reggersi hi 

piedi. Queilo che entra in gio-
co in questa faccenda e la 
forza di gravita. Se ne e par
lato tanto oramai. e ce l'han-
no talmente cuctnata in tutte 
le salse che non avrebbe scopo 
riprendere ancora il discorso 
se non fosse per taluni svilup-
pi assolutamente imprevisti, se 
non fosse cioe che dallo stu
dio delta biologia nello spazio 
(o esobiologia) in rapporto al
ia forza gravitazionale si va 
scoprendo qualcosa di rivolu-
zionario che riguarda la biolo
gia sulla terra. 

In altre parole, accadra for-
se — stranamente — che dal
la medicina spaziale, volta a 
indagare 1 problemi della vita 
umana in ambiente extra ter
restre. apprenederemo qualche 
ignorato meccanismo della vita 
terrestre. II fatto singolare e 
che nuovi orizzonti si prospet-
tano alia conoscenza delta no
stra fisiologia e patologia pro
prio dallo studio della esobiolo
gia. Le esperienze spaziali in
somnia. che sembrava doves-
sero illuminarci solo su mondi 
lontani e sconosciuti. prometto-
no invece di sollevare qualche 
lembo di mistero anche per ci6 
che riguarda il nostro stesso 
mondo in cui viviamo da secoli 
e che. malgrado una cosl lun-
ga esplorazione. conosciamo an
cora ineompletamente. 

Si sa che i nostri muscoli so
no tcnuti in uno stato di semi-
contrazione permanente ad ope
ra di riflessi nervosi. e si sa 
che codesta semi - contrazione 
costituisce queilo che si chia-
ma « t o n o i muscolare. il qua
le e dunque condizionato a un 
meccanismo di riflessi su cui 
influisce a sua volta la forza 
di attrazione terrestre. owero 
la gravita. Tale influenza k 
cresciuta quando l'uomo ha as-
sunto la posizione eretta, e ha 
dovuto quindi incomindare a 
sostenere con la muscolatura la 

parte alta del corpo; basta che 
il tono muscolare si afflosci, 
come nella perdita di coscien
za. perche 1'individuo non si 
regga piu e stramazzi al suolo. 

Quando si sta a letto, essen-
do sorretti dal medesimo, non 
si ha piu tanto bisogno del to
no muscolare abituale, e per
cid nelle lunghe malattie o nel
la vita troppo sedentaria si 
crea uno stato ipotonico per
manente che al momenta di 
mettersi in piedi fa traballare. 
finche non ci si assesta in equili-
brio richiamando quella parte 
di tono muscolare perduto. va
le a dire riadattandosi grada-
tamente alle condizioni di nor-
malita gravitazionale. Qualcosa 
di analogo accade ai cosmo
naut!, ma molto piu accentuato 
in quanto essi arrivano addirit-
tura alio stato di impondera-
bilita. per cui non e che awer-
tano una forza di gravita ri-
dotta ma nessuna forza di gra
vita. 

Detta imponderabilita annul-
la il loro tono muscolare e. di 
conseguenza. altera in varia 
misura le funzioni vitali che 
sono legate alia tonicita dei 
muscoli (pulsazioni cardiache, 
presfione sanguigna e c c ) . Po-
co alia volta perd l'organismo 
umano incomincia ad adattarsi 
alio stato di imponderabilita 
metiendo in gioco nuovi rifles
si ed assestandosi cosi su un 
nuovo equilibrio. Tale equili-
brio tuttavia subisce a sua vol
ta una scossa quando il sog-
getto ritorna alle condizioni 
della vita terrestre, che impon-
gono un secondo riadattamento 
dell'organismo. 

Ma lo stimolo della gravita si 
esercita anche sugli altri tessu-
ti. oltre che sui muscoli. ed e 
proprio per valuta rne gli effet-
ti altrimenti inappreuabili che 
fin dai primi voli i sovietici 
hanno posto nelle navicelle cul
ture cellular!, uova ed etnbrio-

ni. insetti. semi di piante, pian-
ticelle gia sviluppate ecc. Eb-
bene. al ritorno sulla terra si 
constatd che la mancanza di 
gravita aveva rallentato lo svi-
Iuppo e la moltiplicazione del
le cellule sia animali che ve-
getali. 

La Iogica dei contrast i ha 
fatto pensare che se in assen
za di gravita i processi vitali 
rallentano e probabile che in 
sua presenza si accelerino. e 
che un simile incremento sia 
tanto maggiore quanto piu il 
particolare soggetto o il parti-
colare tessuto sia sensibile al-
Tattrazione terrestre. Si affac-
ciava pertanto 1'ipotesi che la 
gravita. che ci sembra un fat
to normale perche \ i ci siano 
adattati da milioni di anni. pos-
sa in realta avere anche even
tual! effetti nocivi. come dimo-
stravano i casi di Glenn e Coo
per al momento del ritorno sul-
la terra, tanto che si incomin-
ciarono ad escogitare mezzi tec-
nici per riabituare gradata-
mente alia gravita il cosmonau 
ta prima dell'atterraggio. 

E' partendo da queste pre-
messe che. dopo le malattie da 
movimento o cinetosi. si stu-
diano oggi le malattie da gra
vita o gravitosi, e a New York 
esiste gia un Istituto per le ma -
lattie da gravitazione terrestre 
diretto dal Dott. Martin Jung 
mann. II nuovo capitolo e an
cora da scrivere, ma pare che 
vi si debbano comprendere so-
pratutto le artropatie. le devia-
zioni vertebrali. specie gli in-
curvamenti da senescenza. e 
forse alcuni tumori, nei quali 
lo stimolo della gravita ad uno 
sviluppo cellulare tumultuoso si 
unirebbe. nei soggetti con su-
scettibilita gravitazionale. agli 
altri stimoli morbosi, virus, so-
stanze tossiche. radiazioni. 

Gaetano Lisi 

precedente: 74 chili sono stati 
cosi guadagnati, quanto basta 
per fare posto a un altro pas-
seggero. 

La riduzione dei costi diret-
ti per passeggerochilometro 
dovrebbe condurre a una ridu
zione delle tariffe anche nei 
paesi capitalistici (nei paesi 
socialisti i prezzi sono netta-
mente inferiori) e, di conse
guenza, dischiudere a nuovi 
ceti la possibilitd del trasporto 
aereo. 

Quella degli aerei giganti, 
tuttavia, non 6 che un momen
to di attesa, di transizione ver
so I'epoca dei supersonici. 

Fra cinquesei anni il tra
sporto aereo differira in modo 
impressionante da queilo attua • 
le. Gli attuali jet appariranno 
poco piu che c vecchie bar
che », buone semmai per le 
minori linee nazionali. 11 Con
corde franco-inglese inaugure-
ra la fase dei supersonici: es-
so colleghera Parigi a New 
York in sole tre ore volando a 
18.000 metri di altezza e a una 
velocita di 2.300 chilometri ora-
ri. La previsione francese di 
spesa per il Concorde c di 310 
miliardi di lire. Un prototipo 
di questo supersonico si levera 
in volo nel marzo del 1968 e 
dovrebbe avere il certificato 
di navigabilita entro il primo 
semestre del 1971. Gli Stati 
Uniti in questo campo accusa-
no un ritardo di tre anni: in 
base alle dichiarazioni rilascia-
te da un portavoce della Fede
ral Aviation Agency, il super
sonico americano potra entra-
re in servizio soltanto nel 1974. 

11 volo supersonico < civile » 
porra problemi difficili da ri-
solvere almeno quanto quelli 
affrontati per costruire i nuori 
aerei. Questi, infatti, dovran-
no sopportare una temperatu-
ra esterna di 150 gradi, attra-
versare zone dell'atmosfera 
dove si addensano i gas tossi-
ci prodotti dalle radiazioni ul-
traviolette, tenere conto dei 
raggi cosmici e delle eruzioni 
solari. Ancora piu complesso 
appare il problema degli aero-
porti: « i supersonici — secon
do quanto ha detto recente
mente allAccademia di Ver
sailles il prof. Lafontaine — a 
18.000 metri di quota determi-
neranno un variare della pres-
sione al livello del mare di 
diversi chilogrammi al metro 
quadrato: un effetto sonoro su-
periore ai limiti di sopporta 
zione dell'orecchio umano. E' 
probabile che un aereo di 140 
tonnellate che voli a 2.300 chi
lometri orari, spazzera la su 
perficie terrestre per tutta la 
lunghezza della sua traiettoria 
in maniera continua, su una 
slriscia che potra raggiungere 
Vampiezza di alcune decine di 
chilometri e con un rumore 
simile a queilo del tuono ». 

Non e difficile prevedere che 
tutti i principal! aeroporti do-
vranno essere costruiti a no
tevoli distanze dai centri abt-
tati: ma, a quel punto, non si 
rischiera dt perdere nel tra
sporto automobilistico dall'ae-
roporio alia citta, il tempo 
guadagnato in cielo? 

Gli americani, sorpresi dal 
progetto franco-inglese per i 
supersonici, intendono pren-
dersi la rivincita costruendo il 
primo aereo ipersonico. La Ge
neral Dynamics, che ha avu 
to I'appalto dalla NASA e dal
la Federal Aviation Agency, 
dopo un attento esame di ran" 
progetti, si i soffermata tu un 

tipo di aereo denominato con 
la sigla H.S.T. (hyper sonic 
trasport) di cui sono gia state 
fissate le caratteristiche prin-
cipali: sara lungo 90 metri, con 
ala a delta larga al massimo 
27 metri e una deriva vertica-
le di 24 metri di altezza. 

Tale tipo di aereo volera a 
una velocita di 5 volte supe-
riore a quella del suono e com-
presa tra i 12.000 e i 22.000 
chilometri orari, a una altezza 
di 22.000 metri. Questa enorme 
velocita — che praticamente 
annullera le distanze (in due 
ore potra essere effettuata 
qualsiasi traversata intercon-
tinentale) — verra raggiunta 
percorrendo traiettorie balisti-
che sub orbitali extra-atmosfc-
riche proprie dei veicoli spa
ziali. E' stato previsto che 
VH.S.T. sara in grado di decol-
lare da una pista non piu lun-
ga di 3.000 metri e atterrare 
in piste di 2.500 metri a una 
velocita di circa 200 chilome
tri orari. Questi ultimi partico-
lari sono importantissimi per
che, con tali requisiti, gli ae
rei ipersonici non rivoluzione-
rebbero i sisiemi attuali degli 
aeroporti ma richiederebbero 
solo Vadattamento degli scali 
gia in funzione. 

Riassumendo si pud dire che 
se gli anni '50 sono stati quel
li dello sviluppo dell'aviazione 
commerciale: se gli anni '60 
hanno fatto registrare I'avven-
to dei jets sui servizi di linea; 
se gli anni '70 si profilano co
me I'epoca degli aerei super
sonici, il periodo che andra 
dal 19S0 alia fine del sccolo, 
sara queilo degli aerei civili 
ipersonici. 

Silverio Corvisieri 

Firenze 

A settembre 
la Mostra 

« Arte moderna 
in Italia » 

La mostra « Arte moderna in 
Italia 11)15-1935» sara inaugu-
rata in Palazzo Strozzi, a Fi
renze, alia fine di settembre. 

La mostra accogliera circa 
800 opere dei maestri della 
pittura italiana. con « pezzi > 
assicurati per miliardi: sono 
gia arrivati a Firenze una ven-
tina di Modigliani e opere di 
Boccioni, Cnrra. Casorati, Se-
meghini, Melli. Severini, Sof-
fici. Tosi. De Chirico. Viani, 
Martini, Rossi, Morandi, De 
Pisis, Campigli. Sironi. Rosai, 
Guidi. Scipione. Mafai, Bartoli-
ni. Licini. Marini. Maccari. 
Manzu ed altri. 

La mostra «Arte moderna 
in Italia 1915-1935 » e sorta nel 
qtindro delle iniziative della 
« Strozzina ». 

La rassegna non soltanto pcr-
mrttera di vedere gli eccezio-
nali capolavori degli artisti piu 
noti. ma anche significhera il 
recupero e il rinnovato ap-
prez7amento di molti artisti e 
di molte opere d'arte oggi di-
mentieate. meno note o ingiu-
stamente sottovalutate. Essa e 
la prima manifestazione di un 
ck-lo che la citta di Firenze ed 
i suoi enti turistici hanno vo-
luto programmare alio scopo 
di rinnnvaru e completare la 
conoscenza dell' arte italiana 

Le sirene I 

del 

«disimpegno» I 
E' dunque in corso anche 

un'toperazionc cultura*? Pa- I 
re di si. Condotta. denuncia \ 
allarmato I'F.spresso. da De-
mocrazia cristiana e Confin- I 
dttstria. Obbiettivo: la cat- ' 
tura del massimo numero di I 
intellettuali, purchd. s'inten \ 
de. «disimvennati». Del re- • 
sto. chiota il rotocalco rarii- I 
cale. ch't iwn & t disimpe-
anato» oaat? Sono scompar- I 
si i € tabu vtanisti .̂ iJ PCI. ' 
buon per lui. non fa piu *ter I 
rorismo idcoloaico». il two- I 
capitalismo ha sepolto pro- • 
blemi come la aiustizia so- \ 
dale e il r«i);ior/o politica 
cultura, il marxismo t\ co- I 
me si dice. < in rcvisione ». 
la cultura impcanata dcfini- I 
tivamente in ensi. I 

Insomnia. In rvterva di cac- > 
cin d aperta E non si rixpar- | 
viiano mczzi: convenni su 
convcani della DC. con ari- I 
da d'allarvie dcll'on. Picco- ' 
li. calloqui dcll'on. Mariano l 
Rumor con rapprcscntanti del I 
(irttppo '63 vi cerca di fondi 
per una rtn.tfa. centmaia e 
centmaia </i milioni sborsati I 
per un Ittitnto Accademico ro- • 
mano, di cui il dc Campilli e • 
VnJcri Mancra, uno dei mat- I 
simi diriin'nti conrindw>triali. 
sono rupetttvamcnte prcti- I 
dente e viccvrCMdcntc. II qua- I 
le lstttuto Accademico. come • 
primo affo. oraamzza un con- | 
venno in cm. vedi caso. si 
chirde die le donazimii di ca I 
pifnli ad cnli morali siano 
completamente esentate da in- I 
terventi fiscali. Tavsc e Par- I 
tito comumsta sono infatti. se- • 
condo costoro. le minacce piii | 
orari alia «liberta > e at 
c rendimento > (curioto Lipstis I 
in bocca ai portavoce del 
« mondo economico >) delle I 
« forze creative ». I 

/ reclufnli di questa cam- I 
paona sono. per la vcrita an- I 
cora pochi (anche se uno, . 
due nomt. un tempo iiisif/ni. I 
fimranno con I'intristirc sul 
blasone confindustriale). I 

Che stonino, le sirene del 
c disimpcgno *? Vedete un I 
po*. L'Umvcrsita, professori e • 
studenti uniti. scende in lot- l 
ta dura contro le jorze poll- | 
tiche ed economichc (DC e . 

Conftndustria: (c/i, si nvede!) I 
che vonliono ristrutturarla e 
subordinarnc lo sviluppo ai I 
propri interessi. Sostciifiono * 
— sfurfcNti e professori — die I 
proprio per questa via (che I 
e poi una delle vie della po- • 
litica) passi la liberta della | 
cultura, lo sviluppo della ri-
cerca deano di un paese ci- | 
vile. I 

iVel cinema, nelJa lelfera- I 
tura. nelle arti figurative, I 
nell'indapine sociolnnica. sto- . 
rica o fdosofica pni vivi di I 
questi ultimi anni vire una 
nozione di cultura die vual I 
essere strumento di una pre ' 
sa di coscienza critica di | 
fronte ai arandi problemi del I 
nostro tempo (dal Vietnam al . 
fallimcnto della slrateqia so- I 
cialdcmocratica nei Paesi di 
sviluppo capitalistico avanza- I 
to) e che soprattutto tra i ' 
giovani sta dando larnhissi- I 
mi frutti. Una nozione di cui- I 
tura — lo documenta proprio • 
il sondannio di opinione con- \ 
dotto dal nostro oiornale tra 
gli strati piu scnsibili delta I 
infelleffnafifa italiana — che ' 
affonda le sue radici nei pro- I 
cessi politici e idcali aperti I 
nella socicta italiana dal mo- • 
vimento opcraio e dalle sue | 
aran.auardie. 

Questo «impegno > non I 
sembra davvero esaurir<;i in 
una «Jefferafnra da Cai'.a I 
per il Mczzoqiorno >. come ' 
recifa la vecchia arguzia di I 
stdlata da Arbasino e die I 
I'Espresso piinfii/iJmrnle /a • 
propria. Va piu lontano. pm \ 
a fondo. E non saranno le pre-
bende confindustriali o i sor- I 
risi di Rumor a spuntarlo. 

i l cronista letterario ] 

TUTTO DI CECHOV 
DOPO IL FELICE nsjltato dei 

pnmi dje volumi deUa coliana 
« Libri nel mondo » (della prima. 
c Tutte ie opere di Shakespea
re >n si sono Urate oltre 130 mi-
la cop:e; della seconda. «Tutte 
le opere di Dante». circa c;n-
tamila cope), l'editore Sansoni 
ha pubblicato nel terzo volume. 
di 1.J50 pa^ine. i Racconti e i) 

" I Tealro di Cechov tn rigoroso o 
dine crono!ogico e secondo le de
finitive r.e-3boraz;oni dell'auto-
re Introduce il no-o Sagg:o su 
Cechov di Thoxas Mann, che ne 
ch:ari;ce la concezione positiVi-
stica («neU'eleitnc.ta e nel va-
pore e'e piu amore per l'uomo 
che nella castita e nel dig.uno >. 
Cechov) e la sensib 1 ta « per i 
mah social: del s.w popoio ». As-
sai funzional: r;s iltano le note ai 
racconti e al teatro. ;1 p'.oaar.o. 
e la «N'ô a > SJ Cechov m ap-
pendice al volj.me. 

• • • 
PRESSO L'EDITORE Mjr^:a. 

nella col.ana economica delia 
Grande Un.versaie (I-e Corone). 
e gia al ventesimo m.gl.aio di 
cop.e il volume unico «Tu:te le 
opere letterarie di U?o Foscolo > 
(pp. 1245). II libro e a cura di 
Mario Puppo. che vn premette 
anche una breve introduzione e 
una nota bio-bibliografica. Edoar-
do Sanguineti ha curato le « Let-
tere scritte dall'Inghilterra ». 

• • • 
A CURA DI Xannt Balestrinl 

sono stati pubblicati da Feltri-
ne!h 1 materiali del dibattito che 
il Gruppo 63 lu temito a Paler

mo nel sc-t'embre dello scorso 
anno, sul tema 11 romanzo spe-
nmentale. 

• • • 
STUDIOSI RUSS1 E ARMEXf si 

stanno ded.cando ail'elaboraz.o-
ne della «lingja cibernetica >. 
SarS presto compilato una spe-
c.e di diz.onario della termi-
no.ogia cibemetica: con i nuo
vi su55.di terminolog.ci si potra 
e nanare > con le macchine. as-
it-gnare loro comp/.i e ncever-
ne mposte. 

• • • 
DALL" EDITORE CAPPELLI 

sono s'-ati pubbl.cati .n volume 
un.co i racconti di Robert Louis 
S:even5on recentemente trasmes-
s. dalla Televis.one. II pnmo rac-
conto. che da il t.tolo al Lbro. e 
II d.avolo nella botligha; gli al
tri sono: Ba.s>a mareu. L'tsola 
delle voci. 11 tesoro del capitano 
Doil. La spiagiia di Falesd. U 
%o.jme e a cj.-a di Ljcjanton:o 
Rjgg.en: sja anche la introdu 
zone, in cui. tra l'altro, si rile-
va che lo scnttore « sen'.e la su-
perficial.ta e la avventura di 
un contesto sociale pruo di una 
scienza economica vera e pro
pria che giustifici I'azione del-
I'uomo e lo renda degno deUa 
sc.enza e della stessa arte » 

• • • 
DI BASSAM e uscito presso 

Einaudi un volume di saggi e di 
scr.tu letterari dal titolo Le pa
role preparcte. Delle tre parti 
della raccolta la prima compren-
de gli c scritti di carattere gene-
rale »: la seconda, argomenti di 

letteratura ital.ana contempora-
nea: la terza. < mterviste. dichia-
raz.oni. pag.ne di diano >. 

• • • 
NELLA COLLANA «P.cco^ 

Fenice» dell'editore Guanda sta 
per usc:re un'antologia di poeti 
algenni curata da Walter Mauro. 
Per lo p.u. si tratta di poeti for-
matisi djrante la Resistenza e 
che della poesia hanno fatto 
un'arma nella lotta di liberazio
ne. Tra gli altr: nom:. figurano 
qjelli dei magg.ori poeti algen
ni contemporanei. da Jean Sê -
nac a Jean Amrouche, da Kateb 
Yacme a Mohammed Dib. a Za-
hor Zeran. a Djamal Amraai. 
Completa d volume una ncca bi-
bl.ografia sjll'argomento. 

• • * 
DI ISAAC BASHEVIS Singer. 

uno dei magg.on scrittori ebrai-
cj moderni. Longanesi pubblica 
un volume di 24 racconti dal ti
tolo Gimpel Tidiofa. Di Singer. 
nella introduzione. Henry Miller 
d.ce: < E' uno scr.ttore che puo 
fare impazzire cht abbia orec 
ch:o per la melodia. per il signi 
ficato d.etro il significato > 

• • • 
c IL PESANERV1 » e la nuova 

coliana in cui Bompiani presenta 
capolavori della letteratura fan-
tastica: l pnmi tre titoli sono Jl 
Golem di Gustav Meyrink. L'in-
tenzione di Morel di Adolfo Bioy 
Casares e Vathek di Wdliam 
Beckford. 

a cura di A. La Torre 
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