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ARTI FIGURATIVE 

BELLE ARTI 
Stanziamenti ancora insufficienti, nonostante i progressi fatti 
negli ultimi tempi, organici esigui, paternalismo e autorita-
rismo burocratico: questi i mali del settore — Quale lezione 
trarre dal dramma di Firenze e dai pericoli di Venezia? 

Una frustata 
sulla via 
della riforma 

Domenica 20 novembre, in 
chiusura del primo congresso 
di «Italia nostra », e stata vo-
tata insieme ad altre una mo-
zione che chiede la modifica 
delle scelte di priorita del Pia
no di sviliippo, per accelerare 
11 programma di rinascita di Fi
renze. Ed e impressionante che 
le richiestc siano sostanzial-
mente analoghe a quelle avan-
zate dalla commissione mista 
(parlamentari e funzionari) co-
stituita con decreto del Pre-
sidente del Consiglio in data 5 
gennaio 1950. Si ricorda che 
quel la commissione lavord du
rante la seconda legislatura. ma 
le lentezze governative non le 
permisero di arrivare alle con-
clusioni. Durante la terza le
gislatura, mentre si veniva ag-
gravando la situazione cosi da 
provocare la chiusura di alcuj 
ne parti dei musei principali 
(non parliamo di quelli secon
da ri), nonostante gli sforzi no-
atri e non soltanto delle op-
posizioni. la commissione non 
fu ricostituita. Soltanto con la 
legislatura attuale la commis
sione riprese a funzionare ed 
era ora arrivata ad alcune con
clusion!, quando la tragedia 
nazionale dell'alluvione ha 
drammaticamente posto in ri-
lievo che i problemi si sono 
tanto ingranditi da vanificare 
gran parte delle stesse con
clusion! degli esperti e dei 
parlamentari. 

In questi ultimi anni il dibat-
tito si e svolto sulla quantita 
dei fondi necessari per la tu-
tela del patrimonio artistico 
nazionale (che e anche un bene 
internazionale). Dai 18 miliardi 
stanziati per dieci anni nel 
1958, ai quali si contrappone-
vano i 60 miliardi richiesti dal
la Commissione che aveva ac-
cettato una proposta in questo 
senso di C.L. Kagghianti, si 
passa nel Piano di sviluppo a 
375 miliardi di spese straor-
dinarie per risanamenti. espro-
pri. attrezzature, incrementi pa-
trimoniali. di cui almeno 150 
miliardi per il primo quinquen-
nio. Questo per la parte straor-
dinaria. Per la parte ordinaria 
le proposte sono di 80 miliardi 
e 800 milioni. suddivisi in 40 
miliardi per la tutela e la valo 
rizzazione del patrimonio stori-
co-archeologico e 40 miliardi e 
800 milioni per il fabbisogno del 
personale preposto alia tutela 
dei beni culturali in questione. 

Indubbiamente 1'aumento di 
prevLsione e considerevole. Ma 
i fatti drammatici di Firenze, 
dei quali Fino a questo momen-
to non si ha neppure un inven-
tario sicuro. ci dimostrano co
me questo intervento sia ormai 
tardivo. perchd un intervento 
press'a poco simile occorrera 
per ristabilire il patrimonio e 
non tanto per conservarlo e 
svilupparlo, a parte le perdite 
sicure. 

Comunque tra le tante cose 
che sono state dette a questo 
proposito, molte sono assoluta-
mente inesatte. E' stato detto 
per escmpio che non si doveva 
tenere il gabinetto di restauro 
al piano tcrreno degli Uffizi, 
come se un museo dovcsse fun-
tionare soltanto dal primo pia
no. La previsione del disastro 
non era di competenza del per
sonale delle Belle Arti. che ha 
fatto in pieno il suo dovere se
condo le condizioni di lavoro. 
ma di altre autorita. II proble-
ma e invece quello dealt orga
nici che in questo momento non 
bastano. neanche nei centri sto-
rico-artistici principali. neppu
re per la normale amministra-
zione. Organici che devono es-
sere divisi nei tre settori fon-
damentali (scicntifico. ammi-
nistrativo e giuridico). oggi an
cora acoentrati nelle stesse per-
oone. 

Siamo rimasti fino a ieri con 
organici che nel settore delle 
Belle Arti prevedevano per tut-
to U territorio nazionale 177 
funzionari laureati tra archi-
tetti e storici deH'arte. mentre 
nei grandi musei del mondo 
soltanto in un complesso (17/er-

mitage di Leningrado o il Me
tropolitan di New York) esisto-
no ben seicento funzionari lau
reati. Fino a ieri dunque l'or-
ganico italiano rimaneva an
cora alle cifre del 1907. 

Ma il funzionario italiano del
le Belle Arti ha anche una car-
riera limitata, poco incorag-
giante. Entrando nel grado ot-
tavo la sua carriera lo porta 
fino al grado quinto, mentre 
un universitario entra con il 
grado settimo e arriva fino al 
terzo. Per anni e anni un ar-
chitetto del settore Belle Arti 
incominciava con 40.000 lire al 
mese: per parecchio tempo (il 
punto piu basso e stato nel 
concorso del 1957 dove per cin
que posti in palio si sono pre-
sentati soltanto due architetti) 
non si e rinnovato sostanzial-
mente il personale. II funziona
rio anche di grado elevato ve-
de i colleghi universitari gua-
dagnare con le expertises, men
tre a lui e giustamente vietato 
per legge. 

Un tale stato di cose ha im-
poverito per molti anni gli or
ganici, in modo addirittura ir-
reparabile, se non si provvede 
con un piano nazionale di emer-
genza, che non pud essere ri-
tardato. 

I funzionari delle Belle Arti 
(i fiorentini come tutti gli al-
tri) devono provvedere alia ca-
talogazione, alia tutela, all'ispe-
zione. Fino a ieri, per esempio, 
una grande soprintendenza co
me quella di Siena e Grosseto 
doveva attendere sia alle gal-
lerie e alle opere come alia 
difesa del paesaggio, cioe alia 
lotta continua contro i sopralzi, 
le brutture, la speculazione (ve-
di Agrigento). Assolutamente 
impossibile per chi manca. co
me nella maggior parte delle 
Soprintendenze, perfino di una 
automobile e per chi ha avuto 
per anni (questa era la cifra 
per la Lombardia) da spendere 
soltanto 300.000 lire annue. Nei 
musei gl'incassi superano di 
venti e piu volte i danari stan
ziati per il museo stesso. I di-
rigenti dei musei non possono 
assumere personale se non 
quello giornaliero. sempre tra-
mite la direzione generale. 
Quasi sempre sono gli invali-
di che vengono utilizzati nel 
settore delle Belle Arti. mentre 
non esiste alcuna scelta da par
te dei dirigenti del personale 
impiegato. Si chiede un custode 
e pud arrivare una dattilogra-
fa o viceversa. 

Qualcuno si e meravigliato 
che a Firenze non abbiano fun-
zionato i servizi di emergenza 
per il salvataggio del patrimo
nio artistico, dimenticando che 
gli Uffizi (e non sono i soli, 
si pensi al Museo Nazionale di 
Napoli, a Palazzo Venezia, al
ia stessa Galleria d'Arte Mo-
derna di Roma) hanno per pa
recchio tempo tenuto chiuse al
cune sale per deficienza di per
sonale. 

A Firenze il cataclisma e 
piombato proprio nel momen
to in cui i funzionari delle Bel
le Arti avevano compiuto mi-
racoli. Ho ancora negli occhi 
gli affreschi del Ghirlandaio 
meravigliosamente restaurati 
nell'abside di Santa Maria No
vella. II restauro di Paolo Uc-
cello e delle opere esposte re-
centemente al Forte Belvedere 
ci dice che Firenze aveva af-
frontato. per merito precipuo 
del prof. Baldini e del restaura-
tore Papi. il problema posto 
dall'eta climaterica degli affre
schi dal Due al Quattrocento. 
Sono esempi di che cosa possa 
fare un minimo d'autonomia e 
di metodo. pur nell'ambito di 
fondi deficienti. Non basta stan-
ziare. bisogna anche vincere il 
paternalismo nella distribuzio-
ne dei fondi e degli stessi con-
corsi per i posti in organico. 

H problema di Firenze pone 
angosciosamente la necessita di 
non spendere comunque i fon
di che si vanno raccogliendo. 
Esso e una frustata verso una 
ri forma strutturale. Ruoli a car-
riere, pianificazione scientifica 
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dei restauri e delle ricerche ar-
cheologiche contro il paterna
lismo dirigista governativo e 
di casta sono le vere emergen-
ze delle situazione attuale. II 
piano della Commissione che 
ha lavorato in questi anni non 
deve fermarsi e insabbiarsi per 
la tragedia fiorentina. Sarebbe 
grave che dopo i primi inter
vene di urgenza, una volta pas-
sata l'emo/ione dei danni su* 
biti, tutto ritornasse nella nor
mality. I miliardi che ogni an
no incassiamo con il turismo 
devono essere in gran parte 
investiti secondo un piano or
ganico come gli stessi avveni-
menti esigono. Di fronte alia 
tendenza, gia affacciatasi. per 
cui i danni di Firenze dovreb-
bero comportare l'accantona-
mento perfino dello stanziamen-
to gia previsto per tutta Italia 
e addirittura lo spostamento ad 
altri settori di personale gia 
insufficiente. bisogna contrap 
porre la richiesta di una rifor-
ina strutturale che l'alluvione 
fiorentina, i pericoli corsi da 
Venezia, mettono in impellente 
rilie\o. Se no, sarebbe inutile 
piangere sul disastro. si rive-
lerebbe invece una sottaciuta 
complicity con 1'inerzia dell'ul-
timo periodo e di sempre. 

Raffaele De Grada FIRENZE — Gli Uffizi allagati dopo I'lnondazione del 4 novembre 

II trionfo della morte* di Caruso 
La New York di Recalcati 

Da tempo Bruno Caruso non 
mostrava un cosl nutrito e inte-
ressante gruppo di pitture qual 
e quello esposto alia c Nuova 
Pesa » con presentazione di En-
rico Crispolti. Le pitture. data-
te fra il 1965 e il 1966. sono il 
frutto di un periodo di ricerca 
appassionata e che segna la 
maturazione da molte esperienze 
plastiche precedenti. Le ben no
te qualita analitiche e cntichc 
del disegno di Caruso, disegno 
sempre eccitato dalla competi-
zione eon la parola e dalla ne
cessita di dire costraendo un'im-
magine. hanno trovato nuova for-
za. Lo stesso impegno morale e 
civile e piu decisamente e na-
turalmente organico ora al fare 
plastico. II racconto. sempre ac-
ceso e violento come il «giudi-
.zio universale » o il c trionfo del
la morte» degli antichi. si li
bera da solide strutture icono-
grafiche. II simbolismo non e 
piu dispersivamente nei partico-
Iari ma nell'immagine intera che 
ha una sua potenza didascalica 
ed escatologica. Proprio il tema 
di un moderno < trionfo della 
morte » impegna Caruso per tut-
to il 1965: nasce co>l una serie 
di varianti che e quanto di me-
glio Caruso abbia mai dipinto e 
che. a nostro gusto, non e su-
perata dai dipinti piu recenti. 

Se nei «trionfi » (le varianti 
piu belle sono forse quelle con 
il jet) l'impianto flgurativo della 
caduta senza salvezza e. nelle 
linee plastiche monumentali. for-
temente influenzato dalla figura-
zione medioevale del «giudizio 
universale » e del c trionfo del
la morte» — quello di Palazzo 
Sclafani a Palermo, ora conser-
vato nella Galleria Nazionale del
la Sicilia. e da tempo per Ca
ruso un preciso riferimenlo pla
stico. forse insostituibile nella 
sua esperienza di pittore —: que
sto stesso impianto figurativo e 
risolto. nella particolarita del!e 
figure, con una fcTottesca stiliz-
zazione liberty. 

II liberty piu fkweale e assun-
to emblematicamente. ci sembra. 
dal pittore come un marchio di 
decadimento che egli poi raffor-
za col suo gusto < giapponese ». 
erotico e crudele. per la grafu. 
Mihtari. preti. padroni e femm.-
ne dj padroni, ammucchiati ne'-
La caduta sono p-.u morti che 
morti nei k>ro panni liberty. Ca
ruso ha saputo esirarre dal li
berty l'e!emento piu funebre e se 
ne e servito per un'allucinata ea-
ratterizzazione. secondo una ma-
niera piu vicina a un DIT che 
a un Grosz e a uno Shahn. Dal
la figura femminile awolta in 
una pelbccia dj rettile che ricor-
re nei «trionfi > deve esser na-
ta quel tipo di femmina che tra-
scina il suo erotismo come un 
consueto strumento di potere nei 
quadri piu recenti. 

Nei quadri piu recenti 4 assai 
evidente il riferimento agli in-
terni di Francis Bacon ma Ca
ruso, in un certo senso. stru-
mentalizza Bacon. Un quadro di 
Bacon ha tutta la vtolenza, la 
potenza e la ferocia d'una gola 
di bdva che ti si spalanchi ad-
dosso ma non racconta e non 
fllustra nulla, non ha un fine 
escatologico programmatico. Per 
Caruso fl racconto e rilhistra-
zione escatologica sono qualcosa 
di inseparabOa daD'ldea atessa 
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Antonio Recalcati: « I Remember N.Y. City », 1N5 

di quadro: di qui la possibility 
di usare Bacon. A tutt'altri fini 
qualcosa del genere hanno fat
to pit ton come gli americani 
Mc Garrell e Petlin. e I'italiano 
Cremonini con i quali oggi Caru
so ha qualche punto di contatto. 

Caruso si distacca da Bacon 
nel momento stesso in cui pensa 
un quadro con una relazione fra 
uomo e donna, cosa impensabile 
nell'arte di Bacon. Molto piu 
importante. invece. diventa l'am-
biente. la scena: qui. nuovamen-
te. Caruso profonde il suo gusto 
c giapponese » e < liberty ». par-
ticolarmente nel trattare lo spa-
zio come una tappezzeria: noi 
non parleremmo di divisionismo 
per la sua tecnica del colore a 
puntini e piccole macchie. sem-
mai di un dibisionismo psicologi-
co che nulla ha a che fare con 
Signac e che esaspera. con ef-
fetti cop>. La preziosita d'un 
ambiente dove si consumano ario-
ni assolutamente caduche. Non 
altreitanto efficace e questo « di
visionismo in quadri come L'al-
ba delta fucilazione. diremmo 
anzi che la preziosita dell effeUo 
otiico dL<;trae dal fatto. 

« ... Recalcati — scrive Gerard 
Gassiot Talabot presentandone i 
dipinti recenti esposti a] "Fan-
te di spade" — da un anno re-
gola i suoi conti con New York. 
come aveva fatto precedente-
mente con Parigi... Oggi celebra 
l'inumarnta splendida e impassi
ble di New York pur afferman-
do un rifiuto di decadente euro-
peo. una profonda rivoha della 
sensibilita >. Che perd I'artista. 
pure impegnato con un dispie-
gamento eccezionale di tecnica e 
di mezzi, sia assai meno del cri-
tico sicuro d'aver regolato dav-
vero i conti con New York. lo 
rivela una aegreta esitazione pro

prio sul modo di dar forma e 
di nan-are. 

Esitazione che qui si mamfe-
sta in un solo quadro: La catena. 
dove tutto il complesso e com
plicate lavoro di ritaglio e di 
montaggio deU'immagine che ca-
ratterizza la produzjone recente 
viene abbandonato per un'imma-
gine assai semplice ma certo piu 
convincente delle fatieate altre. 
II primo piano, sbalzato con un 
colore grigio fotografico da un 
altro spazio e da un altro tempo. 
e costituito da una fila di viet-
namiti. Tun 1'altro legati. che 
i marines trascmano via, e si 
staglia contro un grande spa
zio nel quale sono delineati il 
corso (Tun mime e la sagoma 
giaUa di New York sotto uno di 
quegli stupidi tramonti rossi da 
cartolina che altre vo!te Recalca
ti ha usato come elemento grot-
texo e banaJe. Questo quadro. 
certo il piu nuovo della mostra 
anche se vanno segnalati nsul-
tati diversi come in 7 Remember 
S.Y. City nati da una febbrile 
ed estenuata ricerca di ritaglio 
e montaggio. e la migliore cri-
tica che il pittore stesso abb="a 
fatto del proprio lavoro. Diffici
le e dire se Recalcati dia al suo 
quadro anche questo valore. Si 
pud dire. perd. che il pittore 
abbia awertito di aver toccato 
un limite nella sua ricerca pia-
stica fattasi cosl sovrabbondante 
di stilemi, tale cioe da poter 
soffocare in una mantera Tira 
e la nvolta che pure furono le 
spinte primitive della ricerca 
stessa. 

I quadri. nel loro magistero 
formale. dkxoo questo. Che co
sa * New York per Recalcati? 
In che i diversa da Parigi? Re
calcati potrebbe anche non aver 
ntesso mai piede a New York: 
nel senso che neDa sua pittura 
la cittA ooa ectra o n 

elemento tipico umano e socia-
le. ma e assunta simbolicamente 
come una sagoma evocativa. co
me un grande sepnale di allarme 
che esaspera la drammaticita e 
l'incubo del ritaglio a folgore de
gli altri elemcnti plastici del 
quadro. Rispetto a Parigi. New 
York esalta in Recalcati la sensi
bilita tragica e d inn mica. Volpn-
do dipingere immagini piu dram-
matiche e dinanr'che. in sostan-
za piu emblematiehe del mondo 
contemporaneo. Recalcati ha mes-
so piede a New York, ha ac-
centuato il lavoro di ritaglio e 
montageio deU'immagine. 

La parte che prima era oc-
cupata in un quadro dalla figu
ra umana (quelle sue tipiche im-
pronte di panni e visi velati im-
be\Titi di pittura e premuti sul
la tela) ora e ridotta al minimo: 
una sforbiciatura a folgore con 
stampigliato un volto che. se-
riamente. muta espressione: op-
pure dei cenci librati nello spa
zio. La figura umana e anch'es-
sa ridotta a seanale e montata 
con altri seanali per comunicare 
una violenta sensazione di al
larme. Uw=o della forma e del 
colore e in sostanza < allarmi-
stico». L'effetto plastico. pero. 
o stranamente metafisico soprat-
tutto nei quadri coi cenci sospc-
M nel delo. E il finto verismo 
delle carte da pa rati del cubi-
5mo sintetico sembra andare a 
braccetto con il finto naturalismo 
surrealista c alia Magritte ». 

Dario Micacchi 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Una raccolta di discorsi 
del vecchio « leader » socialista 

La parabola 
di Pietro Nenni 

Una linea «distruttiva» che ha bruciato le ambizioni di rinnovamento 
e di spinta democratica nutrite da una parte della stessa maggioranza 
autonomista del PSI all'atto della costituzione del centro-sinistra - Una 
precipitosa involuzione dal Congresso di Venezia ad oggi - Significativi 
document! - L'« anticomunismo viscerale» - La fusione con il PSDI 

Bruno Caruso 
trionfo • , 1H5 

c Studio per II 

Giuseppe Tamburrano. pre-
sentando la raccolta di discorsi 
di Nenni edita da Vallecchi sot-
to il titolo 11 socialismo nella 
democrazia (1). riassume in 
questo modo il senso dell'a/ione 
politica condotta nogli ultimi 
nove anni dal leader dell'ex-
PSI. che attraverso il ponte del 
centro sinistra ha portato alia 
unificazione socialdemocratica: 
* In due parole questa conce-
zione si puo definire del roali-
smo costruttUo: non fare il 
passo piii lungo della gamba. 
\ alutare attentamente le conse-
guenze delle proprie azioni. ccr-
care di ottenere quanto e pos-
sibile nelle condizioni date, non 
provocare il peggio per amore 
del meglio e accontentarsi del 
bene. I rivoluzionari e i fana-
tici che. pochi e disarmati. vo-
gliono tutto hie et nunc, sono. 
alia prova dei fatti e della 
storia del socialismo. alleati 
inconsapevoli della reazione: 
" rivoluzionario e — dice Nenni 
citando Jaures — chi compren-
de il senso nel quale vanno le 
cose e le accelera " ». 

Rileggendo questi discorsi. 
che abbracciano un arco di 
tempo compreso tra il 323 Con
gresso del PSI (Venezia, feb-
braio 1957) e il maggio di que-
st'anno, se ne ricava tuttavia 
l'impressione esattamente op-
posta, e cioe che il realismo 
di Nenni, se di realismo si pud 
parlare a proposito della lun-
ga sequela di errori accumula-
ti in questi anni, sia stato in 
realta soltanto un realismo « di-
struttivo »: nel quale hanno fi-
nito per bruciarsi le ambizio
ni di rinnovamento e di spinta 
democratica nutrite da una par
te della stessa maggioranza au
tonomista del PSI. all'atto del-
l'adesione al centro-sinistra. e 
oggi ridotte solo alia cenere 
delle recriminazioni e dei rim-
pianti. 

L'altra impressione che balza 
evidente e quella relativa alia 
profonda e sempre piu precipi
tosa involuzione subita nel de-
cennio in esame dal pensiero 
di Nenni. Da questo punto di 
vista il volume offre documen-
ti imprcssionanti. Si veda ad 
esempio cio che l'attuale presi-
dente del PSI-PSDI affermava 
nella relazione introduttiva al 
Congresso di Venezia a propo
sito dei rapporti col PCI. e si 
faccia il confronto con i sus-
sulti di anticomunismo viscera
le da cui egli si e lasciato pren-
dere aH'ultimo congresso so
cialista e alia costituente. 

Nel 1957, i fondamenti c teo-
rici » per 1'abbandono dei rap
porti unitari con i comunisti 
erano gia stati posti dalla de-
stra del PSI. E tuttavia Nenni 
si preoccupava che fosse sal-
vaguardato c della politica uni-
taria cio che e fondamentale e 
inalienabile. e cioe la solidarie-
ta di classe. che fa trovare la-
voratori di ispirazione marxi-
sta o cristiana. davanti a co-
muni responsabilita, a comuni 
problemi. a lotte comuni nella 
fabbrica, nel villaggio, nelle 
pubblicne amministrazioni, nel 
Parlamento. responsabilita e 
lotte alle quali non e possibile 
sottrarsi se non tradendo gli 
interessi dei lavoratori >. 

E ancora, parlando di ci6 che 
sarebbe stato necessario fare 
per ricostruire l'unita, Nenni af
fermava nello stesso discorso 
che il dialogo dovesse esser 
condotto in modo approfondito. 
ma c stando fermamente e ri-
solutamente nel campo nostro. 
il campo del socialismo. senza 
confusioni collusioni eoncessio-
ni alia borghesia e agli impe-
rialisti e al loro anticomunismo 
viscerale >. Due anni dopo, al 
Congresso di Napoli. il tema 
dei rapporti tra socialisti e co
munisti veniva di nuovo affron-
tato negli stessi termini, e cioe 
c fuori di ogni patto di unita 
d'azione o di consultazjone co
me fuori di ogni antagonismo 
preconcetto. e senza pregiudi-
zio per 1'unione di tutti i la
voratori. nelle lotte di rivendi-
cazione immediata, innanzi tut
to nelle lotte sindacali della 
CGIL. nello sforzo per ricosti-
tuire l'unita sindacale. nella di
fesa delle posizioni di potere 
nei Comuni. nelle cooperative, 
negli organismi di fabbrica e 
di azienda >. 

Vale ancora la pena di no-
tare che a Napoli Nenni re-
spingeva la cconcezione e la 
pratica dei sindacati di parti-
to >. alle quali oggi, a giudica-
re dagli inquietanti accenni dei 
suoi ultimi discorsi, egli si e 
invece notevolmente awki -
nato. 

Quanto alle posizioni di Nen
ni nella seconda meta del pe
riodo cui si riferiscono i di
scorsi raocolti nel volume, gli 
anni cioe della preparazione e 
della formazione del centro-si
nistra. gli anni in cui la destra 
del PSI porta avanti il diss-

stroso processo di fusione col 
PSDI. si tratta di cose troppo 
note perche sia necessario rie-
\ocarle nei particolari (ne d'al-
tra parte cio sarebbe possibile 
nel breve roipiro di una rocen-
sione). Qui l'impressione di
venta addirittura penosa. giac-
che ogni discorso. passata la 
baldanza delle prime proposte 
programmatiche, assume il ca-
rattere di una giustificazione 
per le cose che non si sono fat-
te. alia quale si contrappone 
la prospettiva puramente pro-
pagandista di cio che sara pos-
.sibile fare « domani >. dopo la 
fusione col PSDI. 

Di anno in anno, Nenni di-
montica; sotto la scure del suo 
realismo c distruttivo » cadono 
una per una le rivendicazioni 
iniziali, che avrebbero dovuto 
dare l'avvio ad una politica di 
«svolta». di trasformazione 
strutturale democratica, di 
« grandi cose >, per le quali sol
tanto i socialisti si dicevano di-

sponib.li. Non v'e nulla di piu 
istruttivo che rileggere quanto 
Nenni aflVrmava I'll Iuglio 
19(51. nel discorso sulla sfiducia 
al secondo governo Fanfani: 
« ... vi o un peggio che e il peg
gio di ogni cosa: nun e gia per-
deiv una battagha lealmentc e 
duramente combattuta. ma e 
perderla sen/a combattere, co
me stanno perdendola senza 
combattere i fautori del centro-
sinistra: e lasciaro corrompe-
re e imputridire le cose; e spre-
carsi in piccoli compromessi di 
|X)tere: e abbnndonarsi all'in-
differenza e alia rassegnazio-
nc, creando 1'nmbiente ptopizio 
alio sviluppo di tutte le dege-
nerazioni di carattere morale e 
di carattere politico i>. E' un di
scorso che si nttaglia perfet-
tamente alia situa/.ione attuale. 

Massimo Ghiara 
(1) Pie t ro Nenni . II vocialitnto 

nclUi democrazia, Vallecchi edl-
toro. Firenze. L. 2 000. 

EDITORIA 

Consigli per i regali di fine d'anno 

II lussuoso 
libro-strenna 
minato dal 
«tascabile» 

11 Katale che s'avvicina non 
si presenta come il Natale piu 
propizio alio smerdo tradizio-
nale di oggetti da regalo. An
che se nelle citta si sono gia 
accese le varie c luminarie > 
stradali, gran parte d'ltalia ha. 
purtroppo. ben altri problemi 
piu concreti da risolvere, que-
st'anno. Anche nel campo del-
I'editoria, difatti, si assiste ad 
un minor lancio (o preparazio
ne) di novita in queste setti-
mane. Questa politica di < au
sterity » non e stata solamente 
dettata dai gravi avvenimenti 
dei giorni scorsi — anche se 
qualche editore ne ha subito 
direttamente le dure conse-
guenze —, ma e soprattidto il 
logico sviluppo di un orienla-
mento editoriale che si era 
gia andato delineando da tem
po e che si e accentuato negli 
ultimi due anni, sotto I'influen-
za del libro tascabile. 

11 librosoprammobile, fatto 
tutto per I'occhio, il libro lus
suoso che si faceva notare so-
prattutto per le sue qualita 
esteriori e per I'eccentricitd 
della € trorata », sembra or
mai appartenere al passato: le 
poche eccezioni di libri un po' 
stracaganti sono. poi, conte-
nute in prezzi fra le 2.500 e le 
6.000 lire, come le varie guide 
e storie gastronomiche, fra cui, 
per curiosita, possiamo citare 
un volume edito da Feltrinelli 
a 5.000 lire. Alia ricerca dei 
cibi perduti di Luigi Veronelli 
(con evidente e irriverente pa-
rafrasi del ciclo proustiano), 
cui sono state applicate le eii-
chetle originali dei migliori 
prodotti culinari in campo in
ternazionale! Jniziative assai 
piit serie. ma di prezzo dav-
tero troppo alto, sono poi i 
consueti volumi natalizi, o li-
bri-strenna. dedicati all'arte. 
con dovizia di tavole a colori. 
E' il caso dell 'Art nouveau 
(Mondadori, lire 18.000). del-
rArredamento nei sccoli (dal-
Vantico Egitto ad opgi) (Mon-
dadori, lire 10.000). della Storia 
dell'architettura europea (II 
Saggiatore. lire 18.000). dei due 
nuovi volumi (che costituisco-
no il terzo capitolo della se
rie) delta Scultura italiana di 
John PopeHennessy, dedicati 
al Cinquecento e al barocco 
(Feltrinelli. lire 13.000). L'e-
lenco completo ci porterebbe 
fuori discorso: segnaliamo. co
munque. per la presenza di fo-
to inedite, realizzate in grotte 
finora inesplorate dall'obietti-
to. e su apposita concessione 
delle autoritd. L'arte della Ci-
na di Swann (Sansoni. lire 
10.000). 

Ma ci sono altre opere che 
dimostrano come il Natale pos
sa essere nna autentica occa-
sione di cultura; si pensi al-
Vim^inente secondo e ultimo 
volume dette Lettere di Pave-
se. dal '4t al 'SO (Einaudi); U 

cui prezzo e di 5.000 lire, all'am 
pia sintesi della Storia dell'In-
dia di Michael Edwnrdes (La-
terza, 6000 lire), al Kennedy 
del Sorensen (Mondadori, lire 
5.000), al secondo volume della 
Storia del cinema (19091920) 
di Sadoid (Einaudi) e a Mao-
Tse Tung e la rivoluzione ci-
nese di Ch'en che Veditore San
soni (che ha visto parte del suo 
materiale m preparazione, co
me un ricco volume sull'arte 
della prcistoria, distrutto dal-
Valluvione) spera di poter pttb-
blicare per tempo. 

Occasione di lancio di novi
ta, dunque, ma anche di rilan-
cio di autori gia in parte pub-
blicati in Italia: e il caso del 
polacco Witold Gombrowicz. di 
cui Feltrinelli presenta Cosmo. 
(lire 1.700). e di Karem Bliien. 
di cui. sempre Feltrinelli. pre
senta Capricci del destino (li
re 1.500). Fra i classici. inve
ce, ecco II ventre di Parigi di 
Emile Zola (Editori Riuniti. H 
re 2.000) e il tutto Virgilio. nel 
la nuova traduzione di Ezio Ce-
trangolo (Sansoni. lire 3.500). 
Ma qui si entra anche nel cam
po delle riedizioni che vanno 
dal Che cos'e la lettcratura. di 
Sartre, accresciuto di 12 saggi 
(II Saggiatore, lire 2.800). alia 
Storia della danza (7/ Sag 
gialore. lire 3.000). a tut
ta la ricca serie di riedizioni 
economiche, fra cui non si pos
sono trascurarc Vtttorini e Pa-
vese. con le rv;tampe in * ta
scabile* del Garofano rosso. 
Uomini e no, del primo e La 
bella estate, le Poesie e II 
compagno. del secondo. dispo-
nibili nella NUE di Einaudi e 
negli Oscar di Mondadori. 

E" proprio in questo settore 
che oggi e possibile sceglien 
con sicurezza un regalo utile. 
Una scelta ampia: a Mallarmc', 
Valery Rimbaud, Feltrinelli ha 
dedicalo tre ottimi volumi, cia-
scuno al prezzo di mille lire. 
mentre nella Collezione di Poe-
sia di Einaudi troviamo. fra 
gli altri, un inedito di Anna 
Achmatova. In campo storico. 
Sansoni ha rKtampato. nella 
Universale, la Rivoluzione fran-
cese del Soboul (2 vol., 900 lire 
luno), mentre nella UE di Fel
trinelli troviamo le Lezioni sul 
fascismo di Salvemini. e nella 
PBSL Einaudi la Storia della 
filosofia di Garin. 

Novita nel settore per ra-
gazzi. infine, vengono da Ei
naudi con L'assalto al treno di 
Arpino, La torta in cielo di 
Rodari. U ultimo veliero di 
Venturi. La barca gialla di Ba-
fatari (in allestimento) e da
gli Editori Riuniti che presen-
tano L'albero del riccio, le fia-
be che Gramsci scriveva dai 
carcere ai due figli Delia m 
Giuliano (lire 2.500). 

Daniele lonio 
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