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E C O N O M I A 

Tradotta I'opera di Adolf A. Berle jr. e Gardiner C Means 

Societa per azioni: 
Uanonima delpotere 

II volume usci nel 1932 e precedetle di poco i l«New Deal»- A Irentacinque anni di disian-
za vediamo che la colossale concentrazione di capitale esaminata dagli Autori si e eslesa 
in altri paesi - La natura della proprieta e del potere economico dopo la rivoluzione delle SpA 

Societa per azimii c proprieta 
privata: con questo titolo, I'edi 
tore Kiriiiucli presenta la prima 
traduzione italiana di un tcsto 
orrnai « e lassko > di Adolf A. 
Berle jr. e (iaidmcr C. Means 
II libro usci nel 1932. chetro 
gli interrogativi nosti dalla ro-

• vinosa crisi negli Stati Uniti, e 
prccedcttc di poco quel New 
Deal che mise mano a un primo 

• intervento statale nell'ccono 
mia. Non si trattava di colpire 
i trusts con una nuova legge 

. Sherman (usata soltanto contro 
, i sindacati), hensi di impedire 
. che la speculazione borsistica 

prevale.sse suirinvestimento in 
dustriale. Questa era stata. se 

, condo Galbrailh. la causa es-
, senziale del « grande crollo >: 
. questa la novita portata dalle 

Societa per azioni: i « proprie-
tari > che cercano I'affare in 

. Rorsa mentre gli « amministra-

. tori > perseguono il prolitto 
nell'azienda. Novita che corri-
sponde alia fase del capitali-
smo mature 

Cosl, pur disciplinando il 
mercato azionario. Roosevelt 
non muto certo la struttura 
della proprieta e del potere ne-

' gli USA. dove il capitale del
le 200 mnggiori SpA non finan-
'/iarie era gin allora la metn 
del patrimonin industriale com-

' plessivo. A 35 anni dall'uscita 
del lihro. la colossale concen
trazione esaminata dagli Au
tori si e anzi estesa anche in 

, altri Paesi. Kssa — notano gli 
autori — e tale da rendere oggi 
giorno « piu semplificata. non 
piu complcssa >, 1'attivita eco-
nomica. 

Qual d dunque la natura del
la proprieta privata e del po
tere economico. dopo la c rivo
luzione > che ha posto le SpA 
alia base dell ' intrapresa eco-

• nomica? Tl primo efTetto 6 la 
' distrii7i"one del concetto unit a-

rio proprieta = potere: la se 
parnrione fra il diritto di pro
priety e la gestione del pote 

• re . Con accurate indagini. gli 
• AA. mostrnno i due processi 
. conenmitanti. Da un lato. I'ine-
. sorabile e impetuosa concen 
- trazione di potere nelle grosse 

corporations che gin allora era-
no in testa alle graduatorie 
mondiali: United Steel. Stan 
dard Oil. General Motors. Te
lephone & Telegraph. Pennsyl
vania Railroads. Dall 'altro la
to. la dispersione e lo sminuz-
zamento dei titoli di proprieta 
presso gli azionisti: i 454 mila 
della Telephone, i 157 mila del 
la Pennsylvania, i 154 mila del
la Steel, i fi2 mila della Stan
dard. i 51 mila della General 

- Electric. 
II potere si e fatto piu con-

* centrato. centrincto. stabile: la 
proprieta. piu frazionata. cen-

" trifuga. mobile. Sono due facce 
' dello sviluppo capitalistico. di 
. cui gli AA. annlizzano le forme 

giuridiche come Milferding ave-" 
, va sintetizzato. 23 anni primn. 

i presupposti teorici. Con le 
SpA non sono affatto spariti i 

. capitalisti privati: solo, sono 
, enormemente diminuiti i gesto 
. ri ed enormemente aumentati i 

flnan7iatori del capitale. Al It 
mite, si ha una proprieta azio 

, naria senza potere e un potere 
, di controllo senza proprieta. E' 

quel che Hilferdins; chiamava 
" la < definitiva dissociazione » 
[ fra i titolari di diritto e gli 
' imprenditori di fatto. 

Negli Stati Uniti. dove nel 
' *33 e 'erano 18 milinni di azio 
, ni.Mi. le 200 maaciori Sp-\ in 
. dustriali venivnno cnntrnllate 
' da olto fjnjppi. qunttro dei qua 
" h" lesati a u t o famicli.r Mor 

pan. Rockefeller. Kuhn I.ncb e 
' Du Pnnt: Cli altri quattro era 
' no ormni in mano ai managers. 
' potenti funzionari del capitale 
s sociale. Anche nell'Italia d'og-
* gi vediamo poche grandi fami-

glie — Agnelli. Pirelli, Pesen-
* t i . Falck. Costa, ccc. — e po-
' chi grandi manaaers — Vale-
' r io. De Biase. Bruno. Faina . 
• Petril l i . ccc. — al centre del 

potere ccor.omico e dei suoi 
' intrecci. 

Nella gros<=a impresa. la ten 
• denza 6 comunque verso I'ano 
• nimato. Nel "28. la United Strel 
" con ta \a soltanto cinque perso-

ne fisiche fra i 20 macgiori 
- azionisti. e due di esse erano 
» direttori. Oggi. il portafoglio 
• della Montedison, che ha oltre 

300 mila azionisti. e in preva-
lenza posseduto da al t re so-

• cieta . Chi c allora il «padro-
- n e » ? E ' il capitale stesso. 

Marx, col solito genio anticipa-
, tore, aveva visto appunto il 
, capitale sociale subentrare al-
, la proprieta p r u a t a , ncll 'am 

bito dello stesso modo di pro 
duzione capitalistico. Le SpA. 

, spersonalizzando nella sostanza 
. e moltiplicando nella forma la 

proprieta capitalistica. sono 
' sorte infatli per superare i li 
4 miti Invalicabili del patrimonio 
" indi vidua le di questo o quel ca-

pitalista. cioe per a l la rgare le 
' poftsibilita di p rowis t a a tutto 

il capitale esistente: sta qui la 
loro formidable capacita e-
spansiva. 

Chi fa la for/a delle SpA? 
Gli azionisti, « semplici presta 
tori di denaro ». i quali rendo-
no possibili gli investimenti 
che altri faranno. Per questo 
in Borsa vengono detti «il 
parco buoi >. Nel libro, come 
in una recente inchiesta del 
Manchester Guardian, si sotto-
linea appunto come gli azioni
sti non siano ne veri proprie-
tari ne veri imprenditori L'a-
zione — Milferding lo dice me-
glio degli AA. — « non e un 
titolo su una parte del capita
le bensl su una parte dell uti 
le >: e un titolo di crcdito. non 
di proprieta. L'azionista comu 
ne non compra per possedere 
ma per rivendere: e gli AA. 
notano che egli somiglia sem-
pre piu aH'obbligazinnista. poi-
ch6 son finiti i tempi dei divi-
dendi lucrosi. e del resto e al-
tresi finito il tempo in cui (spe
cie negli USA) tutli potevano 
ancora diventare capitalist! im
prenditori. 

Donde il concetto di proprie
ta azionaria come proprieta ne-
gativa, fittizia. fluttuante: in-
fatti in Borsa circolano titoli. 
non beni; infatti cade il corso 
delle azioni senza che cada il 
valore del capitale d'impresa. 
Donde un potere negativo del-
I'azionista. che pud esercitarsi 
soltanto coll 'intentare causa. 
col non sottoscrivere nuove 
azioni o col vendere quelle de-

tcnute. Donde il concetto di 
dividendo a/ionario conic inte 
resse neijativn. (In Inghilterra 
si sta addirittura studiando di 
congelare i dividendi: come un 
tasso bancario...) 

E' In realta a ^eppellire le 
utopie tipo cdiri l t i degli azio
nisti * o «democratizzazione 
della proprieta *. Perche l'azio-
nista comune non conta nono-
stante le riforme azionarie 
(non parliamo poi di quella, 
vecchia e pavida. preparata 

dal centro-sinistrn). e nonostan-
te le campagne di « informa-
zione al pubblico » (come quel
la lanciata dalla Pirelli sulla 
scia dei finan/i'Ti bostoniani 
di mezzo secolo fa)? 

L'azionista, in effetti. ha 
scelto la liquidita. non la pro
prieta: il mercato non I'impre-
sa. E percio ha meno diritti di 
un piccolo industriale. Infatti, 
chi comanda non e mai lui. Gli 
AA. spiegano minutamente il 
meccanismo e gli espedienti coi 
quali l'azionista, cominciando 
dalla delega del voto che fa 
semideserte le assemblee, vie 
ne spogliato legalmente di un 
potere gia efTimero di condu-
zione aziendale. 

Chi comanda allora? Gli AA. 
rispondnno. chi ha il potere di 
nominare il Consiglio di ammi-
nistrazione. Rispetto alle im-
prese individual], le SpA con-
feriscono infatti maggior pote
re con minor capitale: lo di-
mostrano le societa a catena. 
le holdings. Conta chi ha il 

controllo: i funzionari che am-
ministrano. i capitalisti che de-
tengono il pacchetto di coman 
do. II capitale apportato dai 
molti ha fatto il potere dei po 
chi. Son bubbole Ju^que. quel
le sull'azionariato popolare ti
po Montecatini o Italsider. che 
ci darebbe un « capitalismo po 
polare»: e soltanto un modo 
per far diventare tutti, anche 
gli sfruttati, prestatori diretti 
di capitale. 

Nelle SpA. notano infine gli 
AA., gli amministratori non ri-
spondono agli azionisti ma alia 
Societa. non ad un interesse 
particolare ma ad un interesse 
sociale in senso capitalistico. 
Come dice Rathenau. «l'og-
getto di proprieta, I'impresa. 
emerge come soggetto autono-
rno >. II Berle parlera poi. in 
un'opera successiva. di un c ca
pitalismo senza capitalisti >, 
dove ciod resta il rapporto di 
produzione mentre il capitale 
si socializza con Tintervento 
dello Stato ed emerge esso stes
so come interesse generale. 

Purtroppo il libro ha una 
conclusione peregrina: per fre-
nare la concentrazione di p° 
tere economico. si propone di 
mettere da parte gli interessi 
lucrativi degli azionisti e di 
porre le SpA « al servizio della 
collettivita > installandovi una... 
« teocrazia imparziale >. 

Aris Accornero 

Raggiunto dalle acque nella colpitissima via Ghibellina, ha dovoto impiegare 
per settimane le sue energie neN'opera di ripristino e di ripulitura 

Torna a vivere dopo I'alluvione 
il Circolo di Cultura f iorentino 

Funzione di stimolo 

attivita cittadina -

FIRExNZE. marzo. 
II Circolo di Cultura fioren-

no ha ripreso la propria atti
vita dopo la tragica parentesi 
deH'aUuvione: raggiunto dalle 
acque nella colpitissima Via 
Ghibellina. ha dovuto impiega
re per settimane le sue ener
gie neU'opera immune di ripu
litura, di ripristino, di sistema-
zione. La morsa del lango ave
va lasciato anche qui la sua 
drammatica traccia ed anche 
qui. come in tutto il rione di 
S. Croce, sembrava che il tem
po si fosse fermato e che la 
vita stentasse a riprendere. 
C e r a , percio. un clima di at-
tesa e di apprensione il giorno 
in cui il Circolo — attraverso 
dirficolta non tacilmente supe-
rabili — aveva deciso di ri-
mettersi al la\oro, di assumere, 
ensi come aveva fatto nel pas-
sato, una funzione di stimolo 
culturale, di dibattito critico sui 
grandi temi che assillano gli 
uomini e la societa. 

Le ragioni non mancavano: 
Firenze rischia la paralisi cul
turale; colpita nei suoi centri 
artistici, nel suo patrimonio di 
arte, nella Biblioteca Na/.ionale, 
negli istituti universitari. si 
trova oggi in una condizione di 
grave minorita che accentua e 
rende esplicita una crisi che 
ha radici lontane. che afronda 
nelle responsabilita di una ben 
determinata classe politica la 
quale cerca oggi di ovviare a 
questo senso di isolamento con 
iniziative pubblicitarie che la-
sciano sostanzialmente intatte 
le vecchie ed arcaiche struttu-

e di critica - Contro il processo di degradazione che e in atto in tutti i settori della 

Un dibattito sulla crisi dello Stato fra Giorgio Amendola e Leopoldo Piccardi 

ARTI F I G U R A T I V E 

Opere di Larionovr Gontcharova, Mansouroff e Sarsun 
esposte a Reggio Emilia in un'interessante rassegna 

Aspetti dell'avanguardia russa 
Dal u raggismo » alia ripresa di motivi legati alia tradizione popolare - II « pri-

mifivismo » e « I I Mondo dell'arte » - L'entusiasmo futurista 

JfiuittfH *H?/9t#W4 0^fim^y%.^ 

M. Larionov: una pagina dell'antologia futurista c Mondo senza 
fine x scrittura disegnata e disegno scritto, periodo raggista 

Un'importante imziatita vclta 
a porre in nlievo alcum mo-
menu dell'arar.ouardta russa e 
sovielica e staia presa dal Co 
mune rfi Reagio Emilia che ha 
aUe<t:lo una moslra compTcn 
dente opere di Salatie Ciont 
charova. Michel Larioiov. Pare! 
Mansouroff, Serge Charchouie, 

Satalie Gonlcharova e Michel 
Larionov. dei quali 4 esposlo am 
un folto gruppo di opere asfai 
indicative (da document! Mel 
€ raggismo * a riprese d> mottii 
legati alia tradizione popolare), 
appartennero a quel mondo c pio-
nienstico » dell'avanguardia rus
sa che vide letteralmente esplo-
dere, nel periodo che precedetle 
la prima guerra mondiale, I'm-
fluema del futurismo itahano. 
mediata dall'apporto orxamale 
dealt arhfU russt che m misura 
pni o meno accentuaia accnttero 
coniemporaneamenle le sunoe 
stioni simbotitte. posttmpressto 
msle. culnst e. Iran Punt. Ol 
ga Rosanova. Baranov R»*sine. 
Alexandr Arcipenko. Alexandra 
Biter. Liubov Popova, Nikolai 
Kulbin furono fra i protagonisti 
rfi quel fervido periodo. ammato 
dalla polemics di Mayokoicsky 
per un «futurismo russo*. 

II « primifirisjno » della Gont-
charova e di Larionov — che ac-
compaanera anche i piu audaci 
esperimenti formali. specie negli 
anni del « raaaismo > — non e 
senza conseguenze per I'erol 
versi del loro laroro. Xd deve 
essere stata senza conseauenze 
la loro appartenenza al gruppo 
* 11 Mondo dellarie * che rac-
cogliera t fcrmenti rinnoralon. 
in senso europco e parlicolar-
mente irancese. della cultura 
russa di quegli annu Larionov 
teonzzerd il c raggismo * in un 
saggio pubblicato nel 1913, con A-
lustraztoni della Gontcharova. II 
€ raggismo » presemdeva comple-
tamente da rijenmenti natura-
listici, proponendosx una costru-
zione del quadro ritmico dinamt 
ca. basata essenzinlmente su 
abrazioni cronuitiche. B una 
delle lappe verso qnell'arte 
pura che iroro nel supremo 
lismo dt Malevich una delle piu 
coerenli esempUficazioni. La 
Gontcharova e Larionov si Ira 
slertror.o a Pangi nel 1912. Nello 
stesso anno i due artisli sono 
presenti alia seconda mostra del 
Blaue Reiter a Monaco, organiz-
zata da Kandinski e Franz Marc. 
La Gontcharova t Larionov la-

N. Gontcharova: una pagina dell'antologia futurista c Mondo 
senza f ine», pubblicata nel 1912 

roreranno per & teatro di Dja-
ghilev. 

Sarsun (Serae Charchoune) si 
trasjerisce a Pangi nel 1912. Nel 
1920 e atlralto dalle ncerche dei 
dadaisti e dal 1921 al 1921 colla 
bora alle nvisle Meccano di Van 
Doesburg, Merz di Schu:ilters e 
Manometre dt Malespixe. Sar
sun. piit che del futurismo. segul 
le linee deU'espressione cubisla 
di Gleizes e Metzinger, e fu at-
tratto dal < purtsmo >. In defini
tiva. Sarsun perseguira sempre 
una ricerca basata su una sorte 
di registrazione di ondulazioni di 
frequenza che incidono la ma
teria. A Reggio Emilia sono 
esposte undid opere, composte 
fra u 1957 e il 1964. fra le quali 
€ BeeVioven >. 1559 1960. < Haen 
del *. 1966 e t Weber. C.to pour 
Clarme • Var. 3». 1964 

Protagomsla della pittura so 
rietica 4 Pavel Andrejecich 
Mansouroff. Piii piotare di via 
qumdicina danni della Gont
charova e dt Larionov. La rivo
luzione tottobre aveva visto la 
adesione entusiasta degli artisti 
e dei letterati d'avanguardia, da 
Pasternak a Esenin. da Male
vich a Chagall, da Tailin a Kan-

dinsky. Costruttivisti. suprema-
tisti. futuristi furono investiti da 
un'ondata di entusiasmo e coUa-
borarono stretlamente. anche in 
vesle uffiaale. al Home delle 
istiluzioni di cultura sov.etiche. 
Fmche Lur.acmrskji resterd com-
missario del popolo per Vistru-
zione, Varie (Tavanguardia ac-
compagnerd quasi naluralmente 
H processo ritoluzionario dt rin-
novamento sociale e culturale. 

Sari propria nel Palazzo din-
cerno. sede del Commissariato 
del popolo per I'istruzione. che 
Mansouroff collaborerd alia isti-
tuzione deUa tSezume darti fi
gurative*. La sua ricerca pit-
torica, fin da quegli anni, si 
srolge per defimzioni spaziali, 
alia ricerca dei valori plastici 
non solo della hnea, ma anche 
del colore, vicenderolmente inte 
grantisu 11 contributo di Man
souroff all'arte sovietica. qui do
cumentor ampiamente. continua 
fino al 1929. anno in cui Vartista 
si trasferisce definitivamente a 
Parigi. 

Franco Solmi 

re culturali di cui soffre la 
citta e che il richiamo al sen-
timentalismo contingente non 
riesce a coprire. 

Naturale, quindi, che l'ini-
ziativa del Circolo si collocasse 
nel contesto di un preciso im-
pegno politico (come nella sua 
linea programmatica) ed assu 
messe un valore emblematico 
di slida nei confronti di un pro 
cesso di degradazione che 6 in 
atto in tutti i settori della vita 
cittadina, ma che acquista. in 
quello culturale, un rilievo in-
quietante. II tenia, come ha det-
to Previtali nella presentazione , 
si collegava con l 'amara espe-
rienza che la citta ha fatto nel
le livide giornate di novembre: 
I'esperienza, cioe. di uno Stato 
inesistente. burocratico. neghit-
toso. pteiio di impacci e di re-
more, con strumenti vecclii ed 
anacronistici, roso da colpevoli 
concorrenze che hanno lasciato 
scoperta la citta e la popola-
zione davanti alia tremenda 
lezione dell'alluvione. 

Perche si e giunti a questo 
senso di disfacimento? Qual 6 il 
bilancio da t ra r re su!!o Stato e 
la societa italiana a venti anni 
dalla resistenza, che costitui un 
fatto nuovo nella storia del no-
stro paese? A quc-sti interroga-
tivi sono stati chiamati a ri-
spondere — di fronte ad un pub
blico foltissimo e composito — 
I'avv. Piccardi ed il compagno 
on. Amendola. due figure rap 
presentative della resistenza e 
dell'antifascismo dalle cui pa
role i giovani (presenti in gran 
numero) hanno raccolto i'am-
monimento severo di una espe-
rienza storica vissuta e sofferta 
insieme alia par te migliore del 
nostra popolo. Piccardi ha avu-
to accenti pessimistici ammet-
tendo l'esistenza di una crisi 
dello Stato italiano. una crisi 
molto antica: quando e andato 
al potere il fascismo gia non 
esisteva piu lo Stato, gia logoro 
nel 1922. Le ragioni? L'ltalia 
ha sentito la rivoluzione fran-
cese at traverso i suoi contrac-
colpi, at traverso 1'occupazione 
napoleonica. ha avuto un pro
cesso unitario ri tardato, una 
rivoluzione industriale incom-
pleta. uno sviluppo culturale 
difettoso. Siamo, in verita, un 
paese sottosviluppato. 

La lotta di liberazione ave
va aperto un varco in questo 
grigiore e la Costituzione ave
va riconosciuto quei valori di 
liberta conculcati dal fascismo. 
aveva cercato di dare una spin-
ta rinnovatrice al nostra paese 
specialmente attraverso I'istan-
za della Regione che avrebbe 
dovuto rappresentare un pro
cesso di decentramento demo
c r a t i c at traverso cui lo iato 
fra cittadino (societa civile) e 
Stato sarebbe andato progres-
sivamente diminuendo. Queste 
speranze sono state umiliate da 
un innegabile processo di invo-
luzione contro il quale c ne-
cessario reagire unitariamente. 

II compagno Amendola si e 
mosso da un'altra angolazione: 
a suo avviso la crisi nasce, 
proprio dall'esistenza di uno 
Stato. nella saldatura — stori-
camente dimostrabile — tra lo 
stato monarchico e lo Stato 
fascista che dura ancora oggi 
nelle sue strutture portanti e 
che denuncia la ma neat a capa
cita della resistenza ad andare 
piu avanti con la lotta. La crisi 
da dove nasce? Nasce appunto 
dal fatto che contro questo 
vecchio tipo di Stato cozza lo 
sviluppo storico degli ultimi 
venti anni nel corso dei quali 
il paese e andato avanti sia 
sul piano politico che su quello 
economico. Non si puo sbngali-
vamente dire che manchi la 
partecipazione alia vita politi
cal mutano le forme, i critc-
ri di questa partecipazione. Se 
\ i sono segni di stanchezza, es-
si si manifestano nella iscri-
zione ai partiti . ai sindacati. 
Forse la colpa e nostra, di non 
sapere offrire alle giovani ge-
nerazioni strumenti corrispon-
denti alia loro volonta di par
tecipazione democratica. Que-
sti giovani non si iscrivono al 
sindacato ma poi partecipano 
agli scioperi. alle manifeMazio-
ni. alle occupazioni. sono pre
senti nei momenti culminanti. 

Malgrado un certo pessimi-
smo, abbiamo in Italia una ten-
sione politica permanente di-
mostrata dal volume e dalla 
qualita della partecipazione al
ia vita di ogni giorno. Lo stes
so pud dirsi nel settore econo
mico: c'h stato un innegabile 
passo in avanti . insufficiente 
rispetto alle possibilita perche 
distorto dalla imposirione dei 
monopolj i l cui disegno ha ac 
ccntuato le contraddizioni e 
messo ancor piu in luce 
la crisi dello Stato che si 
d mosso nel solco di que
sto disegno. Non si pud ne-
gare che masse enormi si sono 
messe in moto e non sara fa
cile fennarle. Ecco il pimto: la 
crisi dello Stato pud essere su-

perata nella misura in cui la 
partecipazione delle masse, at
traverso la loro presa di co-
scienza dei problemi, la par
tecipazione a tutti gli istituti 
piu elementari di nutogoverno. 
nelle fnbbriche, nelle univer-

sita, nei quartieri, divicne un 
fatto permanente. Appena la 
tensione si abbas^a, que>ti 
strumenti demoeratici si af-
flosciano, si trasformano in or
ganism! hurocratici stacc.iti 
dalla realta. Lo abbiamo \islo 

con resperien/a del centra »i-
ni.xtra. Dobbidino ougi ini|)e-
gnare tutte le nostra energie 
per imporre le rifoinie neces-
saiie. 

Giovanni Lombardi 

TECNICA 

Un libro di L.G. Boccia unico in Italia 

A ffascinan te ca va lea ta 
di nove secoli 

fra le armi da caccia 
Dai primi coltellacci, alle balestre, all'arco, agli schioppi e agli nrchl-
busi, fino alia nascita, nell'800, della «piastra a percussione» che 

chiude la storia degli «antichi meccanismi» 

Particolari dell't archibuso a focile > firmalo da Sebastiano Acquafresca, capostipite di una cele-
bre famiglia loscana di armaioli, costruito nella seconda meta del XV I I secolo (Museo nazionale 
del Bargello) 

In una breve recensionc nnn 
si pud certo riassumere la 
ricchezza di infnrmazioni e di 
illustrazwni di un libro umro 
in Italia. Nove srcoli di anni 
da caccia di Lioncllo Giorqio 
Boccia, stampato dalla cdilncc 
EDAM, sccondo nel mr>ndo do
po la « liistoire > del Duchar-
tre. apparsa nel 1955. Si corn-
pone di due parti. Un testo che 
lega la storia delle armi da 
caccia al processo storico. 
Prende le mosse dal coltellac-
cio, passa per la balestra a 
crocco o a leva, Varco. la spa-
da, lo spiedo e la storta del-
lalto medioevo. Poi gli schiop
pi pesanli. gli archibusi da 
hraccio, a serpentina, larchi 
huso a ruo'.a deUa prima mr 
la del Cinquecenlo, il « foci-
Ic » il cui * modello piu anti-
co d probabilrr.entc quello del
le piastre cosidette alia roma-
na ma piuttosto note a Bre
scia > fino a giungere, alia na
scita. tra il 1S0O e il 1820. del
la < piastra a percussione » 
che « chiude la storia degli an
tichi meccanismi e apre il pe
riodo dei trapass't ai sistemi 
moderm ». 

Segunno descrizioni e notv 
zie sulla larorazione delle can 
ne. sulle linee e le forme del
le armi, sulla ricerca per Var-
ma a piu colpi e quella a ri-
petizione, sull'uso di caccia 
dell'* arma corta >. come le pi
stole. Una rapida ed accurata 
cavalcata di nove secoli, con 
notizie di prima mano, come 
bandi di armi e di caccia, ad 

csempio quello pubblicato nel 
febbraio 1527 dagli < spctta-
bili Signor Cnnservadori di 
legai della Cilia rli Firenze t 
C'intro le t Bilr<lre n pillollo 
le. con le qualt s'e visto cl 
vede oqni giorno far grandis 
Stmt dar.m c>n I'amrinzzare 
colombi >. e umche. come gh 
invcnlari medicei della Guar-
daroba. 

Ixi seconda parte del libro 
c formata da 174 fotografie in 
bianco e nero e 16 tavole a 
colori di armi di ogni foggia 
e tipo. che si trovano tutte m 
collezioni e musei italiani — 
raccolla Odescalchi, Armcria 
lieale di Torino, Palazzo Du-
cale di Yer.ezia, museo di Ca
st cl S Anaclo. museo di Ca 
p'idimonle a \apr>li. museo na
zionale di artigheria di Tori 
no. e soprattutto museo nazio 
nale del Bargello di Firenze. 
Armi tolte dall'oblio (il piu re
cente calalogo e del 190%) e 
presentate al leltore in tutto 
il loro fascino, grazie ad una 
accurata riproduzione grafica 
e precise didascalie e note che. 

esse sole, appagano non solo 
il curioso ma anche I'c^perln. 

Sfngliandolo, pa^^nno divan 
tl agli occhi arch;bw*i e ar-
chibusctti, carabine a ruo'a. 
archibusi bresciam. carabine 
slesiane. trombom a fncilc. l>a 
le.stre, daghe e sfiiedi sii','iali 
e da palazzo; nomi dt eelcbri 
armatoli, il tedesco Sadeler a 
cui viene attribuita la costm-
zione della carabina donala dal 
duca di Baviera a Fcrdman-
do II di Toscana nel 1626. gli 
Acquafresca, toscam, i Comi-
nasso di Gardone Yaltrompia 
(Brescia) dove tuttnra I'arle 
delle armi da caccia si rm-
nova e si perpetua. 

Insomma. un libro che noli 
appassionati riuscira avvm-
cente e gradito. agli cperti 
tnrmra notizie e dncumenta-
zioni intwvabili alt rove, agli 
altri svclera un mondo scono-
sciuto. II tutto, infine, con un 
rigore filologico che contribui-
see non poco a restituire il 
gusto di un'epoca. 

g. f. b. 
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