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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un l ib ro d i don Bedeschi che ripropone 
il tema del d ia logo fra cattolici e comunisti 

ofeti disarmati» 
nistra Cristiana 

II movimento di Felice Balbo e Franco Rodano getto dei semi che inco-
minciano a maturare oggi — La « chiesa dei poveri » di don Primo Maz-
zolari — «Ubbidienti >» e «disubbidienti» — L'approdo giovanneo 

A Don Loreir/o Bedeschi. 
piete dotato di una passione 
civile tutta romagnola. si deb 
bono g'a molto irulapni sto 
iiclie tes t a illuminaic I'at 
tuale dialettica politico del 
movimento cattolico ilahano 
/ cattolici ubbidienti e 1 cat 
toltci disubbidtenti, rluc- \olu 
mi vivaci o densi di noti/ic. 
andavano a cercare alia line 
del spcolo scor^o e a| pniicipio 
del 'OHO Ic rndici di Do<-sctti 
e di Gronchi. di Gertdn e di 
De Gasperi. 

Non mancavano le brillanti 
t scopcrto > di atcbivio Pei 
citarne solo una di quelli clip 
ci scinhrano .supcinic i lirniti 
dclla ruiti/m riudit.i . ncoidia 
mo d i e nci Cattolici ubbidienti 
Hcdeschi ha pubblicato un do-
curnento trovato alia curia ve 
scovile di Bergamo, dal quale 
risulta che il ginvnno Don Hon 
calli si oppose alia npplica 
xione dclla linea di allean/a 
tra cattolici e liberali conser-
vatori decisa per lo elezinni 
del 1913 dal famoso i Patto 
Gentiloni ». 

iMa quello che colpisce di 
pii'i in questi due libri e. come 
ba detto Gabriele Pe Knsa. 
che « i documenti clip Bcde 
schi adoppra nolle sue man! 
prendono fuoco. scmbrano tor 
nare cio che erano un temp): 
atti vitali di una politica nt-
luale ». 

II libro recentissimo di 
Hon Bedeschi La sinistra cri
stiana e il dialogo can i comu
nisti (Guanda . Parma, pa 
gine 317. L. HMO) si prosenta 
con un impeirrio ^ politico» 
ancora pin dirctto dei piece 
denti. 

La rico'.truziotip dclle vl 
cendp dclla •sinistra ' cristia 
na » di Felice Balbo e Franco 
Rodano e dpgli isol.iti sfor/i 
di Don Primo Ma/?olari per 
sviluppare un dialogo 'con I 
comunisti sui tcmi dclla pare 
negli anni piii riurj dclla 
guerra fredda c una vera ri 
cerca dclle « nnlicipa/ioni > 
deU'eta giovannea. 

La simpatia di Don Bede 
schi per le due avanguardie 
cristiane prese in con^idcra 
zione 6 esprcssa cbiaramente. 
come e esplicita la protcsa di 
cercare in ps<;e le p r c m e ^ e 
ideali di un'ct.i nuova del mo 
vimento cattolico. 

Delia c sinistra cristiana » e 
di Don Mazzolari. Don Bede
schi scrive infatti che till svi 
luppi di questi ultimi anni t li 
mostrano in anticipo sui risul-
tati del flusso evolutivo e in 
linea coi " segni rlei tempi "' 
— per usare un teimine L'IO 
vanneo — allorche questi non 
apparivano del tutto chiari a 
molti >. 

Puntualizzando le dilTerenze 
radicali esistenti tra la sini 
stra dc e il movimento della 
sinistra cristiana quah si m.i 
nifestano negli anni della lotta 
di Liberazione. Bedeschi n-
corda che mentre per Dos 
setti e i suoi amici t la di^cri 
minazione confcssionale e po 
litica costituiva un as^oluto > 
il gruppo di Balbo e di Ho 
dano. che ebbe specie a Roma 
un suo posto rilevante nclla 
Resistenza. « prcdicava cd esi 
geva la " collaborn/.ior.e inte 
g r a t a " sia nella ncerca tilo 
sofica che nell'azione pratica 
insieme alle altre forze pip*' 
lari senza preoccupazioni con-
fessionalistiche >. 

Qui ci semhra nsieda una 
attualita « nuovissima > dclla 
sinistra cristiana Infatti <=olo 
da poco. e in conscguenza 
della svolta conciliare. i cat
tolici jtaliani pon^ono in di-
scussione la Ioro unita poli 
tica. 

Al congrcsso dclle ACl-1 si 
c potuta ipotizzare (sia pure 
per una pro-p<ttiva hr.tana) 
la partecipazione dei lavora 
tori cristinni a una « grande 
sinistra unita ». 

La riproposta dclla vicerda 
di un gruppo che tcnto ncl 
vivo della lotta di Liberazuine 
di saldare il tilone popolare e 
democratico del m.mdo catto 
lico con le forze del movi 
mento oporaio di i^p-ra/nnc 
socialiMa. n<>n e quindi una 
proposta t accademiea i ncl 
1 Italia del V.Hu 

Rilecptndo i document! rat-
colli cell ampin appendtoe del 
\olume. ci si rt n-.'e conti. i n 
che del fallo che tra n u« turia 
e limiti inr.caahi'u -1 >c-to 
gnippo rm*ci a ccttare U !> » i 
di una elaborn/iorc cultur.iie 
ongmale e fu fioo alio - n o 
glimcnto del p.utito "I'll.* Mill 
stra cnMi.ina. \ e ranu i . t c en 
stiano e vcramciitc di -im-tra 

Alia domanda sull.i raun.ne 
d«jla rapida ens i di un o p e -

rien/a tanto rigogliosa, Bede
schi risponde invece avan-
zando spii>^a/ioni clie ci sem 
brano insiillicienti: solo un di 
scorM) pn'i centrato sulle re 
"-ponsabilita <lcl « paccllismo » 
avi ibbc pcimcs^o di collo 
c u e esattamente quei fattorl 
dclla ensi dclla sinistra cri
stiana di cui sono lesponsa 
In li comunisti e socialist! e sui 
quali l au tore semhra insl-
stcic ccccssivamente. 

Quanto alia decisa scelta cf 
ru toa ta da Togliatti nel 1944 
(in dissenso aperto con Franco 
Bod.mo, a stare a quanto ha 
scritto Carlo Falconi) per un 
dialojjo con la DC come rap 
prcsentante politica dei catto
lici. essa appare anche da 
qucsta ricostru/ione di Bcde 
schi politicamente giusta, per-
che fondata su un'esntta valu 
ta/ione dclla realta della 
Chiesa e del movimento cat
tolico. 

Come si legge nel libro dl 
Mario Cocchi che in termini 
molto piu cronachistici di 
quelli di Bedeschi ha recente-
mente ricostruito la vicenda 
del gruppo di Felice Balbo e 
<lj Franco Rodano (La sinistra 
cattolica e la Resistenza. CKI. 
pp 1!).">. L. 2 (100) lo stesso Ro 
dano so ne rese conto all'atto 
dello scioulimento delta sini
stra cristiana. quando ebbe a 
dichiarare che i lavoratori de 
mocralici cristiani dovevano 
lottare al l interno del Ioro par-
tito per |a Costituente e per 
luniia dclla CGIL. 

Propno per questo. affcr-
mava Rodano nel 11)15. biso 
gna\. i scm^liere il partito del 
la sinistra cristiana: pcrehe 
csso avrebbe ostacolnto una 
dicisiva dialettica interna alia 
DC. le cui forze popolari egh 
di finiva come « la base di 
massa e nel tempo stesso il 
limite dclie manovrc politiche 
della rcazione *. 

Se dovettero riconoscere ben 
presto di avere avuto torto 
nclla valutazione della situa-
zione politica. i « profeti disar-
mati > della sinistra cristiana 
possono oszgi vantarsi. con il 
riconnscimento di chi. come 
B°dcschi. scelse il versante 
dclla t sinistra obbediente». 
di aver gettalo dei semi che. 
a piu di vent'anni dallo scio 
•ilimento del Ioro movimento. 
danno sccni insperati di ma-
turazione. 

Primo Mazzolari per la sua 

vocazione ai temi della Chiesa 
dei poveri. per la sua stessa 
umile testimonian/a religiosa e 
civile di parroco del villaggio 
padano di Bozzolo, e stato de 
finito da molti come un pre 
cursore dello spirito ^iov.in 
neo. 

Anche il suo modo non (lotto 
ma pastorale di colloquiare 
con quelli che dellniva, da 
parroco. i t lontani ». ha con 
tnbuito a fare di lui, morto 
aj primi albori del pontilicato 
di Papa Roncalli. un profeta 
del rinnovarnento affermatosi 
con Giovanni XXIII e con il 
Conciho 

Per usare l'e.spre.ssione di 
Bedeschi (che di Ma/./olari fu 
stretto collaboratot e) . Don Pri 
mo era ubbidiente 

A dilTerenza di Rodano e di 
Balbo. aveva una cultura inte 
gralmcnte cattolica: la sua 
tematica era esclusivamcnte 
evangelica, e la sua scelta non 
fu mai quella dell ' <c abate 
frondista ». 

Sono del resto note le bat-
taf?he condotte dal parroco di 
Bozzolo sotto la bandiera della 
crociata voluta da Papa Pa 
colli, come d nota la polemica. 
ripubblicata anche nell'appen 
dice del libro di Bedeschi. che 
lo contrappose dopo la Libe 
razione al su 0 amico Guido 
Miglioli che si era alleato con 
i comunisti. 

Oggi a Roma 

la presen-

tazione 

del volume 
Oggi, presso la Libreria 

Einaudi di Roma (via Ve-
neto, 56a-58), alle ore 18, il 
professor Guido Calogero, 
il professor Giovanni Ferra-
ra e I'on. Riccardo Misasi 
presenteranno, ad iniziativa 
del Club della Repubblica, il 
volume di Don Lorenzo Be
deschi « La sinistra cristia
na e il dialogo con i comu
nisti » (editore Guanda). 

Presiedera Ton. Ugo La 
Malfa. 

Qucsta ubbidien/a di <? cat
tolico integrate » non dispell 
sava pei6 la coscicn/a del par
roco di Boz/olo da ccrti pip-
ccttj evangclici piuttosto in 
disu^o nclla Chiesa di Pio XII -
I'ohhhgo di (ollo(|iiiare con 
tutti e di supporro buone le 
inten/ioni altrui. la fcdclta <ii 
poveri o ai valori dclla pace. 

Proprio per questo il (Irani 
ma piu tremendo di Primo 
Mazzolari eommcio dopo il 
IH apiile 1<UH 

Basandosi anche su molti do 
cumenti nuovi. Bedeschi sol 
leva un vein su di un aspetto 
veramenle intercssantc del tra 
vaj;lio del parroco di Bozzolo 
negli anni dcgaspciiani e ci 
racconta della sua discreta e 
tenace opera di dialogo con i 
comuni'-ti suj problemi dclla 
pace 

C)»tii e di moda ellettuare 
esi pu/iotii '-onimarie del movi 
mento dclla pace sviluppatosi 
in Dccidcnlt1 negli anni dclla 
guerra fredda 

Le Ictterc di Don Mazzolari 
a Laiolo. il messaggio da lui 
inviato a| congrcsso di Shef 
field, confermano invece i giu-
dizi di chi riconosce che in 
qucgli anni il monopolio ame 
rieano delTatomica costituiva 
una seria minaccia per la pace 
e che la mobilitazione deM'opi 
nione pubhlica mondiale con 
tribui effettivamente a mante 
nere in catene il demnne dclla 
Cuerra. 

Nelle enndizioni dillicilissime 
di prele della Chiesa di Pio XII 
Don Mazzolari sentiva che era 
suo dovere cristiano tendere la 
ma no ai partigiani dclla pace. 

Ginstamente Bedeschi rico 
nosce in questo un precorri 
mento dclla concezione giovan 
nea della pace come problcma 
di tutti gli uomini di bunna vo 
Ionia. 

Gli errori e i limiti innega 
bili del movimento della pace 
di allora. che sono stati supe 
rati solo nel quadro di un piu 
generale rinnovarnento della 
strategia internazionale dclle 
forze socialiste. non costitui 
rono per il parroco di Bozzolo 
un alibi per non partccipare 
alia lotta per la pace 

Questo solo rilievo basta a 
fare assumere ad una vicenda 
gia lontana nel tempo i toni 
e i colori della piu scottante 
attualita politica. 

Alberto Chiesa 
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La ricerca affannosa dei soldi per colmare 

le lacune degli stanziamenti governaiivi 

Un tesoro scienlifico unico al mondo 
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Un modello di tipografia del XV secolo del Museo di Palazzo Castellam. \ 
di Palazzo Castellani, sede del Museo di Storin della Scienza di Firenzc 

isogna bussare a mille porte 
per riaprire un grande museo 

tin i/iu'.sfi trerueridi quattin 
mesi dopo I'ulluvmnc ho cum 
pri'sn a fomln itmportanza del 
denuto. Con il denaro e con le 
pcrsone adatte si i ii-sce u reo 
lizzare l'impu\^dn!e: s( fannn 
miracoli; si spo^tano le nionta 
fine... i ("osi M esprime Maria 
LHISO Houelli. direttrice del 
Museo di Stona della Scienza. 
una dei piu danncoaiati dalla 
piena dell'Arno. II palazzo Ca 
stellam dalle tuiestre del auale 
si scorqe oip\i la derastazione 
di Ponte Vecchio. fu una dei 
primi a sostenere I'm to delle 
acqwe. ne MIOI lo icliiaffo im 
mediato. Pot era essere la di 
struzione delle tatimonianze 
piu importanti del proqresso 
scientifico umano. 

lVeoh .sca/ili/iufi erano siste-
male le colleziom di tecttnlogia 
ncche di ran esemplan come 
i modelli delle macclune pei 
rolare di Leonardo da Vinci. 
una callezi'nw di antichi bicicli 
storivlie liponrafw (un modello 
addtrittura rriahra «/ XV se 
coin. <i()li albori cute della 
stampa); I'oroloaeria meccani 
ca del periodo anteccdente e 
seauente le applicaziom del 
pendolo ijalileiano K i cannoc-
clnali fanwsi di (lalileo erano 
al piano terreno — anch'esso fu 
completamente colmalo dalle 
acque del fiume — insieme con 
qli strumenti di attica e di acu 
stica fra t quali fiqurara il fo 
noqrafo orupnale di Thomas 
Edison: le macchine elcttroma 
(jnetiche e elettrostatiche idea 
le e usate da sciemiati come 
Vnlta o come Pacinotti. docu 
mentt umci per la Storia delle ' 
Scienze; le testimonialize pre j 
ziose deqh sludi chimin, dai 
tentativi deqli alchimisti. alle 
conquiste scientifiche fino al 
l'i\()0; i documenti delle prime 

esercilazioni anutomicfie e me-
diche. L'acqua si arresto solo 
al primo piano, che ospita an 
com oqqi la striimentaria ma 
tematica e tieoi/ratica e astro 
nomita dal mille a tntto il I SOU. 

« Credei <). ciederanm di ai er 
per.^o tutto. tutto. pevcaramo 
con le mam. nella melma bii 
cmle niente altro che briciole 

Quando vidi. ad esempio. come 
si era ridotto il banco chimico 
sui quale si esercitara Leopol 
do di Lorena. pensar e perduto 
— racconta la professore-i^a 
lionelh —• Inrcce un resUmra 
tore, Alberto Ulirclli. assunto 
per sci mesi. fin dal primo 
amino dopo il disastm. sta 
< ompieiido il miracolo. Abbia 

mo tiorato i leqni adatti: ho 
persinn qua^tato reccln mobi 
li di funualia Ma il duca Leo 
poldo riarra i/ .suo banco.. Sol 
di ci i oqliono COM per tutto-'. 

M.a quanti soldi occoriono'.' 
E (jutiuti ne sono stall stauztati 
fit,I iioieino per reslituire alia 
luce non solo il bunco del duca. 
ma tutte le ma<)n<tiche collezio 
ni che faceraim del Museo la 
put complctu l.stituzione \tunco 
tcientifica esistente al mondo. 
piu importoute ancora. sotto 
ccrti aspetti. dello Science Mu 
<eum di Londro e <h quello di 
Oiford? Appena dieci milioin. 
una somma che non basterebbe 
ad un parvenu cite role^ e re 
staurare e riattare a villa un 
vecchio casolaie di campaqna 

E allora? Lo pro/cssorp.sso 
lionelh sornde. pratica « E 
allora do quattro mesi non far 
cio che clnedere e rinaraziare. 
chiedere e rinqraziare. iome 
una i ecchia duma di carita 
E fortuna che ho amici in tutto 

Mi duinando perche sorqr 
tanto spontanea, qui a Firenze. 
il paiaqoue con il dopoquerra. 
Mima il parse eia nun sfa-
i i'1'i, una Ixnca senza timone, 
iimi c emtio i soldi j,er manqia-
it', tiqiu mmni i prr sprzzurr il 

il mondo'.*. Lo llanard Cm I 

i !>,» 

Un parte del materiale di medicina ed elettrostatica recuperato 
nei giorni successivi all'alluvione 

^ R t l FIGURATIVE 

ROMA: LEONARDO CREMOMM A «IL FANTE Dl SPADE n 

UN VECCHIO UOMO SOTTO IL SOLE A PICCO 
E' d.ffxile sfuggire alia so-

t) tanea profonda suguestone 
dell ai!ucinato clima narrativodei 
(j i.i.in di I-oonnrdo Crenionin:: 
oor q ie.>'e forme di vita che 
~>m'>ra (iebb.ino piotriflcarsi nel 
1 .ru-.^a di un evetito ternbLe; 
per il oo.ore del.e c»x=e che bnlla 
conic un je^n.ilo di pencolo; per 
u i-.-.--o ms^erio.^o apn.irar5i de^ii 
•i.vnmi su on ultima spiaggia 
q i3M a sfiiiT^ire a q'jalcosa che 
M>':ii-?. a a..a «morte ro-^a* del 
r.icci^i'o .it Poe; per qoes'o so:e 
5.!o /eci th .1i m.i q ia!che Marten 
oa.i del Me-li'erraneo che twue 
foroce su on uowo vecchio e 
s'anco: per q ie.*ti dolci giochi di 
f.uKioLi. aU unici che sian vivi 
e in n»vi:nt/ffo. in uno *paz:o ca 
r.co at mTuicce. 

Con .e opere presen:^te dalia 
: . i .ona i 1. f.^nte di spade ». in 
q :e-:i i o-r.i. Crerrmnim mo<ra 
1: .iver Crx-.j ns-a:o -jn.1 padronan 
/a eovo/o'i.i.e de.i.i toon ca pure 
z a COM sp-cca'a nel grjppo di 
-).";re dc.la *.i.a per^n-ile alU 
1> tt na.e a. tine di provocare vir 
ac.i o s<.«.-o li d.sa^'.o e di ailar 
me n chi >! i.irda StV/anto tn ur 
".V.TSIO • om» qj.m.lo coTiincia 
no A ,n^>-J-ve Ci -nvrr»-w.ivi su. 
ry»-«"ie di <i KV'a ."nj<»-'".(va con 
l /-.»ie um.ir.a ci v pio rirnlere 
.vxi:e che .o vile *eoco ed e&avo. 
che ,<i.ibi:i<ce co-i i.l.irii.inti 
-.);>•»"! fra amb'fn:e e vK>nrto 
e fr.i o j ie ' i : e IWIKI (Con <«*M.I 
r--i-.i/ . ' l ' le'terane e p..i*-:co 
• ronr<>: - ificJie) non e jn.i.i 
t».-> re.i .»'.« Mia .inih ii'io *irrea 
i-'a \ ora ci» p M e ia co»:ata 
/:i*ie ."ne .j ie^*a p "tura co.>i eM'.-
-.( e iv • .•.>-.! cit-t affo I.IM di 
h»'i-tn e c«ve *ta c«v=i .ieser'a di 
C M N>M va i i e ifjticcie nella 
i« :K-, / .xit cenewta. esis'enziale 
e -:or ca. delle situaz.oni e de'.Ie 
i/i.m i ti.'ne tUira 'e Uno *pec 
-a o ti.rnm:nJo che riflette tias 
vi'.t vi.^'ri.t1 u traccia anima 
e <1: n i.»im sch acciaio daLo 
ip.iro e N*I! wi fra £.1 oiiie'ti tn 
•a nr- ira che !e ^ue s:e.s-M? mem 
bra perdono organici'.a umana 

l , 

Leonardo Cremonini: • Sensi obbligati > (1965) 

per confondersi con ie forme rie-
cli ofgetti. Ha rag one di affer 
nure IAXJUS A th isser. nei suo n 
•eress.in:e sag^io di pre.-«i"azi.> 
ne. che Crenonmi e p.uore d; 
rappom fra ;« « co<e > e I Ioro 
i u.vn;ni » 

\(»i e perd possible consen-.i 
re. di fron-e alle piuure. che 
tan rap;»rii sano • reali ». sem 
pre. E guisto segrui.are cooie 
un fa:to tniponan'e de.la nuova 
pr.uira deiia rea.ta che sia ui 
atto IKI comp.e.s^o processo di 
reificazione nella pitiura di Cre-
rrKnini a.meno a par.ire dai "60 
Ma anciie m reiazione a prece 
dent i esperenze p'.asiiche di un 
Vespiga.mi di un Guerre,scru e 
di un Ferroru, e oecessano dire 

one. wi difetto di una corvcreta 
tip.cizzazjone s:onc(>-esistenz:ale 
dell uonio e dellamoien'.e. t rap 
p..>m che dipinge Cremonaii sono 
.mcora di una plasucita -\n> 
bigja. 

Cremonmi tut toccato un ce.-.o 
punto d; conoicenza de.la rea..a 
e da q.jei'o pjn'.o P*JO arKia.-e mo. 
to avanu e in profondr.a Come 
su ques:o punto puo creare una 
preziosa cnsiaiiizzazione manieri 
stica: proprio la te<nica puo <U 
ventare una gabbia. Sono proprio 
i quadn p u befii a porre prob.e-
mi del gonere, quadn come Tra 
quattro pudi e un soffxtlo (196-1). 
Sensi obblioafi 11964 65). Cache-
cache e Dia'0(7hi ohbhoati 
(196S-66). Al di Id del gioco U9S4-

C6). La pirente.<j d'estate c Le 
bamcale del sole »'I9ti.> Grl) .Ve 
ridtana (I965f6) e L'elettrolrer.o 
(1966). 

Ci se*nbra cne Creivinni d .pn 
ga q ia.co>a di simLe a^a noia e 
i..a r.evrosi aeJa vT-i qjou«liana 
che tig ira i atifricano Mctiirre.. 
il q ule inveochia .e >je immag-ni 
de„a \i:a amer.cana s ĵg.i ntemi 
oorghesi di l lanard e \ ml.ard. 
«traducen.io» in no:a ai v.vere la 
giO'd di nrere di Matisse. Cre
monini sente. da pi^ore. U fa-
scino di un certo «autunno». dal 
eo'.o-e francese. del^a psuura eu 
ropea B.i-.tera accennare a come 
po:enzia il ŝ .n>o dello spazio e.sa 
sper.indo la pros petti va Lneare. 
acceniuando il vuou> rispeUo al 

,-i.too. acccnOtndo il co.ore di una 
1 m ro-i:a guizzan'.e. g:ocando con 
.•» proforwira del riflessi degli 
- lecohi. in.eechi'.ndo gli og^e't. 

ctioo xi di^e^no ii n impre 
:ivi'fl .n:/o del '900 

Ma n.n si tratta di una ma/n 
•..n:a del g'is'o. b-_nsi d. un cvn 
:i e-so repertor o p.a*t to al tine 
•ii a m-.<i:are I'aTnosfera di ten 
- >xio s.jrrea!e Per la ~ua atro.e 
f.c/a (ii choc hi co-italo a-^ai. 
i , ' . . 'n - :xo ^-."il ipp>3 della p tUira 
• :. C'*"Trr«*rni. !a not-nza ^-nima 
. ' de.la li^irazn-ne d Franci.-
ilic.Tn 

Certo Bacon e >*ato Taptan'-a'o 
a forza ne. Mediterraneo: Cre 
rn-jnm: e pi"o_e jmams'ico. di 
rapport! apr>«ro: â p-nnoa cosa 
•̂ ne ha fa:to er.trando ne.le Atan 
7e d: Bacon e *'-aia qjella di 
-•^alancare finc=tre e pireti al 
'•j luce merri-ana. d iff ircarsi 
n 'jr-«"> ^psizio abbjz.ian'e. Coc«i 
imn^e .jn veceh.o \xmo s'anco 
r.^niTo e ' e i i r e nr.can'occ.ato 

fi qjalehe anjo.o o c^.noe^lato da. 
«».e a p:cco Se qje^: ;K>T!O ac-
•'enna a m>v.e--:. c o r e :n Tra 
Tiattro virdi e in soffilto. vnen 
da dire ^rte sarebbe ^'a'o me 
z jo cbe no»i ii fo%.se ma: mo>»o. 
i ire tmpegna'o nell at'o d amo 
r» il ' j o occh.o divaaa per la 
•..Tza iffcn-'i.i m 'JTO ip.iro m 
ci : SI ':^v^r••l^ce: di"n-Ti:.can.lo 
-e s'e.v>o !' Kirrwi d.-r>Ti*ica c;6 
che -J'a faron-io I v r u j e ozn: 
k^'-.^i e * a p » * * o 

Tjfo c.6 e lom'.o da Crerrto 
r.im co n,mp'. icah:!e t r i ie l ta . Cn 
"isjrc.m-n o aT»r«v«) e'e nei 
jaadri con i g.och; dei bamri n. 
-empre :n nwv.meato. tragi.: 
creature del.a gio a. ;n uno spi 
z:o va?tis*imo e pauro«o che tra 
versano incon*3pevo i comjn.can 
do a chi gjarda un ancoscia vera 
In un altro qmdro .n«ai hello Al 
di Id del gweo. e'e pir« movi 
mento (ma come I'uomo >i m.io 
ve sembra andare m pezzi): un 
gioeo alia palla. nel mare, sea 
tenato e hbero. eppure. m un VTO-

It-n'o eentra.s'o di fo-me. le mem
bra M sfasenno come per uno 
scoppo che le dilani e la feliciLa 
tr.i;>,i--i -.'ranamente in un 
pre-i_* <> (!. »ven!ur.i .^fcric SX'J 
- h , / / i d.-I .:•:<; ia -I rap.>-cn»iono 
,n i,f-a- >i. ~.-.nz. K- _'ib-no e. ne. 
f.l.-o-t .!•• to'3i c«»7>.v *pei!ati. 
1'j t froido i. aur^-o delle os*a 

In K'.cilr'Are'io 2I1 'lotn.ni -ono 
-proio'i 11'., nellc p«>.trone ed e 
l. v i"fo (h-- d.venta il vvro c-onte 
n it». :<...• p *t'ir.i .' IO'O evi^pe. 
r.i'o ial,a p".n.-:r.-ttiva e 1al colore 
T J p- co ogi(.amenTp anche dai-
: as-ario d"un vaagjo che sem 
lira n a ceca cor->a a! d.sastro. 
(.'.r-i I oomo puo stare njdo e h-
bero ;n ona «p:agg.a. ch uso :n 
una -tan/a o m qja'.?.a=i aitro 
ambente. sempre d'chiara il s'io 
•=\i!.Ton:o a to^a. la S'li ano 
r.im.1 vecchiaia ina «p>-cie di 
conianna a.! e.-tinz.one. C'e. e 
vero la s>eranza de.la v.tal ta 
'gnara lei fanculli o. aiiirittura. 
in Meridiir.,i_ -,] a <xo de.,a cam 
oma -otto il «o.e acq i -ti i; - ;r. 

tersiti) di Washwqton le ha 
maudato le macdnne per to 
iiliere I'umtditd dalle mura: 

j soldi e maleiiali .son renuti 
| dall'Olandu. dalla (k'rmanta. 
! dall'lnqhilterra, dall'Austria. 
| Anche VItalia non ufjiriale ha 

fatto la sua parte: hanno pre 
stato opera e inijeqno I'lslilulo 
di Fisica dell'Umversita di lio 
loqna. quelli di \stronorma e 
Zooloqia di Firenze. 

Ad ascoltare qli elenchi di 
queste « provvidenzc i> si ha 
uno nella lmpressione: che il 
mondo della cultura deve oyqi 
lottare da solo, se runle salt a 
re il t ,s»o J patrimamo Fra 
(jiialche anno molti documenti 
parleranno clnaro bastera su 
per leqqere Selle seqrctcrie 
dei musei di mezzo mondo qia 
ceranno le failure delle tpese 
per la ricostruzione dei musei 
di Firenze. mentre nei bilonci ' 
de//e wvrinlendenzc e dei mi j 
nisteri risullcrd che t denari 
dell'Erario iialiano sono bastati 
appena a rivenuciarr qli infis 
si. a dare una mono di calre 
ai mini e a puntellare le crepe 

Del resto non e una 
che le nostre piu belle istitu 
zioni sono note e campano m 
gran parte qrazie al furibnndo 
entusiasmo — certo qiustifira-
to — deqli stranicri 

« Mi ricordero semjire — dn e 
la direttrice del Museo delle 
Scienze — lo stato del Museo 
quando vi misi picdc p"r la 
prima volta nei l-'l-. Era un 
cumulo di ravine: proprio come 
dopo un'alluvione Alruni ami 
ci americani. impietositi, si of-
frirano di poqnrmi una srqre 
tana che m'aiuta^se I) "dcro 
un fondo di dodiri milium e mi 
affrettai a spenderlo prr i re 
stauri neces-an .. Ah. i soldi. 
i soldi... L'oro e tutto v. 

La direttrice del Museo. e 
tutta preocrupata a cercar 
quattrim. trasformata neqh ul-
timi mesi in una sorta di fan-
tastica raccoglitricc di fondi. 
sovrintendente ai lavori. arrc 
datrice. ammini.stratrice unica 

ptiiic della s( irnza Oi.KJi s; 
manqia. ma pei (pianto riguur-
da la scienza siamo ancora m 
un'atmnsfera di dopoquerra: 
bisoqiia arraiupaisi. sarrilicm 
si. chiedere e mceHaie I'aiuto 
(he i lene da oilie confine: che 
sprsst, e mdirizzato alle sinqole 
persinic di cm all extern (J c<> 
nosi into v aiqiiczzuto il valore. 
e I amore prr la scitnza e per 
la cultura 

La profes,orcssa lionelh \a 
un esempio- <• Le offerte in de
naro. in materiale. in audi mi 
i enqono indirizzate pergonal 
mente .YPSMIIIO. tramie me. po 
11ebbe riscnoterle Spe.sso mi 
domanda che rasa sucrrdereb 
be se io morissi. o .v fossi di 
soiiesta » 

Volte altrc faccende. invece. 
non dipendono daqli audi ester-
m e allora sono questtoiu anno 
se. rischiano di non essere mat 
risolte La sistrmazmnc del per. 
sonale del Musri), ad c 
scmjno: tutto il persona 
le r fuon i nolo () anche 
la quest tone della sede. Sono 
vent'anni che la direzione del 
Muse/) clnede 1 locah di tutto il 
Palazzr, Castellani. ancora oc-
cupatt m jxirte dall Accadcmia 
dclla Crural die purr potrebbe 
trasferirsi in altro sede. Fu 
proprio per mancanza di sjmzio 
che si penso di utdizzare per j / 
Museo qli scantmati del palaz
zo. rampo di distruzione del-
I'ultinui allui mne. « Adrsso for-
.se si deciderami') a concedermi 
i locah • avei o <pia.si fatto ca-
dere quello vrcdna pratica. 
Oqin 0 ruin rntala attuale come 
non mat. Moqari lavcssero 
mandata a buon termuic a suo 
tempo' i 

Maria Luisa lionelh ha co-
mincialo a biiss'ire alle porte 
i dei p'ltrnli i anche per que
sto. liipenso al p'iraqnnc della 
damn di carita A lei personal-

norild m,'nU' nnn si addtce certo; ma 
non e molto sbaijhato se si pen 
so che. in fondo. questo ma-
qmfici, museo che altre naziom 
ri invtdiano e. qiuridicamcnlc 
jvirlando. un entc morale. Co
me tale e strutlurato. insievif 
con I'annesso Istituto di Storia 
delle Scienze: da un punto di 
vista streltamente lc<jale non 
c'e alciina dvjerenza fra d 
Museo della Srtenza piu famoso 
del mondo c una qwihiasi 
aqenzia delta Ca<sa di Kispar-
mio. // che. se prcsenla i suoi 
vantaqqi. ,. anche I'tndirr delhi 
mart oscopu a confusione che 
existe nellr strutlure cultural! 
e arttstiche del nostra paese. 
dove, quando pioie, pmve sem 
pre sui bagnato. 

Elisabetta Bonucci 

di un capitate che non c suo 
e dt cm if J ero padrone sembra 
nemrr.eno si curi 

Ha rischiato la vita per sal 
vare dalle acque i famosi can 
nrKchiali di Galileo. Corse u -o della cetez/a terr- - 're. d UP I 

sicuro e l.bt-ro rr:.- in-« .1 n.o-.To | Palazzo Castellani che l'acqua 
Si deve cijnqie r c . > A v r e a ! era qia alia: il suo primo pen-

Cremoa ni :a rara capac.'a di ^ipro furono qli strumenti piu 
vo-tra.re .rr.n\^.ni aila-r-vit. ri , prezjn^ $e ne nemp\ \e OTac 

I cia e h Irascmo fino al prima 
.rr.nia^.ni ai.aT.arit. 0 

g'irando '..OT...I. trop>» vt-". s i o 
troppo fiicijl.i percn<.- .o -p^zo , .. . 
i*!.A vita .oro non -, m.-., in p,ano- men\Te ! nc.1ua snlna 

mmcoia e per-coo \U pu ene • Prcceduta dai moroosi capon 
a q ie=to d u a g o e> -ter./".e non! della nafla « Di lassn — Tie-

— provavo la triste sen it p .O •>•>-, c O'tii «i r r.^tr>-1.' r^^ 
>>-!! fri .e .'o-o e 1 uc:n.i che 
-,ar.o -o.tai'o rappo"' a urto r> o 
.<>z coc-i-'.enz.a.o V t'. 'ato ie.la 
-'ia 1inrt;n-'t>r>e storica J j n - f o 
I 'joroii e i:op,» vecch-"i o troppo 
fanci il'o r.el:a luce de. ^o'e. K 
.e -per.^nze r poste re. t.incmllo 
tanto p.u se il fancu:lo e la pro 
• ezione p^tcoltV^^ n^I presente 
1eU'infanz-.a d'un uamo ternbil 
mente e*austo. possono anche fi 
nire col frenare e deviare un 
proce^=o di conoscenza del mon 
do qia. e quello avviato da Cre 
mon mi. 

Dario Micacchi 

i oca 
sazinne di assistere imp'itente 
a una rovma \el bum com-
nleto. gli strumenti caderano 
ii acqua con un tonfo sordo. 
erano travoltt e rumoiosamen 
:e traspoTtati dalla correnle da 
sala a sala ». E lei stelte li. 
con I'orecchm teso per cercare 
di capire da quei rumon quale 
preziosa macchma. quale pezzo 
di antica lipoqrafia. quale t urn 
co esemplare » delle colleziom 
di alchimia andava m pezzt 
All ultimo momento fuggi per 
i urn. 

La «rosa»finale 

del Premio Bonfiglio 
I j Gi jr.a del Prem'O t^ltera-

no t liiccarao lioifi-ilio ». con.-
;jo>ta d' L':c.a:.o (.if una . Car,<> 
C.ppirror.e. Li il: li-jl (iro^so Dt-
=trc-r. HatTae.la Dc 1'iglia. Fran
co F.nrean n.. Knr co Picen . 
L'ligi S Ion. Caro Ste ner. Gwr-
^.o T:na/zi ha -tabilito la se-
J icn'e ro=a fma e d<.'.le opere di 
narrat va prtmabn.: 

D \ jata ii arc,'', Otes fEdito
re Fc.tr ne..i). MoT.erosso. II 
-ale dclla terra < Ed.tore Riz-
zol.». Ongaro /.' coTir-lice (Ed to
re Hu/o.i). Ton.ati-. II Lafco-
Tofirio (E1i*ort- Enaudi): Vin-
(eati. IM ro-cur.za del d'acdo 
Ed l Effe E'l.Tf) 
l-i proc.ama/ <>-ie dei vine.tore 

e a prtTi.a7 o-,e avrano luogo al 
Yeitro t l ' K o . i Commenla > m 
M ano a m 1: i aprile 1967. 

I v mcitori c.e. t- precedent! edi-
7.on: del Prem o sono stati: 
1) Ed.? one 1'J>1 (Poesa) : G.o-
vann. Kar^ori: - L'ln.s-alubnta 
-icV QT'.a Ed Scheivv Her: 2) Edj-
/ one 1965 (Narrativa): Piero Sa 
mvio - IM Maison Dieu • Ed. Riz 
7oa; 3) El.z.one 1966 (Poesa) . 
Gianni Toti • L'uomo scritto -
Ed. Sc-.ajci*. 
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