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FTRFN^F*1 • a u n a n n o dairinondazione del 4 novembre '66, tutt'altro che 
* confortante il bilancio della « rinascita» nel campo culturale 

CI VORRANNO ANCORA MOLTI ANNI 
PER RESTAURARE I DIPINTI COLPITI 

La« crisi»degli affreschi -«L'alluvione ha messo solto gli occhi di tutti lo slalo pieloso del patrimonio ariistico nazionale»-1 
musei chiudono per mancanza di personale - Dodici custodi per quaranlotto sale agli Uffizi - II problema dell'Archivio di Slato 

Caravaggio e Bruno 
dalla TV ai libri 

Disponibjlita assai scarse - Due premi alle letterature latino-americane 

Gli student! recuperano I dipinli degll Uffizi dopo l'alluvione del 4 novembre '66. A destra: visitalori osservano, dopo la riaperlura della Gallerla degli Uffizi, il quadro di Telemaco Signorini a La 
piena del Serchio », salvato dall'alluvione 

FIRENZE, novembre — 
Gli orafi del Ponte Vec-

chio han riaperto le botte-
ghe; gli antiquari espon-
gono a beneficio dei miliar-
dari pezzi autentici e pez-
zi dubbi in Palazzo Stroz-
zi; i negozi del centro han 
rinnovato splendidamente 
I'arredamento e i prezzi 

Insomma, la vita ferve 
a Firenze e Vuomo di cul
tura ha semmai una at-
trazione in piii: la visita 
alia Fortezza dove si re-
staurano le centinaia di te
le e di tavole sorprese 
dall'acqua nelle chiese e 
nei magazzini dei musei. 
Al matlino ci va il Re di 
Svezia. Noi ci andiamo nel 
pomeriggio e il direttore, 
Vmberto Baldini. ci tratta 
con la medesima squisita 
cortesia e ci accompagna 
nclla visita ai laboratori 
nuovi. Questo gabinetto di 
restauro. vasto ventimila 
metri quadrati, e veramcn-
te sbalorditivo: centocin-
quanta preziose tavole so-
no affidate a un'ottantina 
di tecnici, meta italiani e 
metd stranieri, che le cu-
rano con infinita pazienza 
fermando, staccando la sot-
tilissima pellicola di colo
re. realizzando presligiosi 
trapianti per eliminare i 
sostegni marciti senza al-
tcrare la minima velatura. 

Subito dopo I 'alluvione 
questi dipinti, inbevuti di 
aequo, attaccati dalla naf-
ta corrosiva, trovarono un 
primo rifugio nella a Limo-
7iaia» di Boboli dove, la-
vati, coperti di carta veli-
na, immersi in un'atmosfe-
ra umida per evitare che 
seccandosi bruscamente si 
autodistruggessero, attese-
ro I'intervento degli esper-
ti. Ora alia Limonaia ce 
n'e ancora un centinaio, tra 
cui il celebre Cristo del 
Cimabue purtroppo irricu-
perabile. Pian piano tutti 
passeranno alia Fortezza 
per terminare U primo sta 
dio di restauro conserva-
tivo cui seguira il restau 
ro estctico. L'ammalato. 
cioe, viene prima sottratto 
alia morte e poi rimesso 
in piedi. II lavoro durera 
ancora molti anni, al-
meno. 

Nel frattempo, un'altra 
aerie di opere — di cui 
$'e parlato meno ~~ entra-
va in crisi: gli affreschi. 
Ai primt caldi della prima-
vera ci si accorse che an-
davano a pezzi. I sali as-
sorbiti dai muri bagnati 
sollevavano la crosta del 
colore, la foravano. la poi-
verizzavano. E la « lebbra » 
ai estendeva con paurosa 
velocita. In pochi giorni un 
capolavoro secolare si ri-
duceva a un pugno di ce-
neri. L'unico rimedio era 
ataccare immediatamente 
Vaffresco dal muro. prima 
che fosse troppo tardi. Co
al furono salvati millecin-
queccnto metri quadrati di 
anticht dipinti: chilometri 
di pittura murale che ora 
giace arrotolata nei depo-
aiti dl Boboli, mentre le 
piu belle chiese di Firenze, 
come t Santi Apostoli, mo-
strano al visitatore le pa-
reti tristi e nude perche, 
prima di ricollocare Vaf
fresco al suo posto, biso-
gna risanare I'ambiente. 

Recuperare alcune cen
tinaia di quadri di gran 
pregio foltre ai mobili. ai 
Ubri, alle collezioni delle 
varie gallerie sinistrate) e 
compito colossale e ammi 
revole. Ma — ecco una pri 
ma domanda — quando 
avremo ricuperato tutte 
queste opere d'arte cosa ne 
faremo? 

«L'alluvione — • ci dice 
il prof. Baldini — ha mes-
•o sotto gli occhi di tutti 
lo atato pletoso del patri-

monio artistico nazionale. 
lnnumerevoli cupolavori 
sembrano sunt e vunno in 
rovina giorno per giorno 
senza che TWSSUTIO li con-
trolli. Noi, disgraziati fun-
zionuri, andiamo dietro al
le opere d'arte come gli 
infermieri della Misericor-
dia corrono sul luogo del-
Vincidente stradale. A rac-
cogliere il morto. E non 
possiamo far di piii. Ba-
sti dire che I'intero cor
pus delle Sovraintenden-
ze ai monumenti, alle gal
lerie, alle antichita, non 
raggiunge il numero dei 
funzionari del solo museo 
Metropolitan di New York. 
Di questo passo tra cin-
quanl'anni avremo perso 
tutto quanto esiste fuori 
dei musei. Cioe qttello che 
costituisce il tessuto della 
civilta e che, tra I'altro, 
ha anche un immenso va-
lore economico oltre che 
un inesiimabile valore spi
ritual ». 

Parole gravi e tuttavia 
ancora ottimistiche. Perche, 

di questo passo, anche quel-
lo che sta nei musei e de-
stinato a scomparire. Men
tre in citta. gli antiquari 
ostentano la propria poten 
za e chiedono di poter li-
beramente esportare le ope
re d'arte all'estero, i musei 
chiudono le porte per man
canza di personale. Per un 
anno le mostre sono rima-
ste esposte coi fondi rac-
colti dagli Amici dei Musei. 
Ora non ci sono piu soldi. 
Palazzo Davanzati e la Gal-
leria d'Arte Moderna han 
fermato i battenti. 

Agli Uffizi — la piii ce
lebre collezione del mon-
do — resteranno dodici cu
stodi per quarantotto sa
le.' II pazzo che nel gennaio 
dell'anno scorso ha graffia-
to ventitre tele con un chio-
do pud tornare indistur-
bato. E Pitti? L\ manca 
anche il servizio antincen-
dio, cosicche un fiammifero 
pud mandare in fumo Raf-
faelto e Tiziano come si-
garette popolari. 

A un anno dall'alluvio

ne, il bilancio e tutt'altro 
che confortante. Lo Stato 
ha distribuito generosamen-
te i miliardi degli aiuti 
esteri e niii moderatamen-
le i propri per i primi in-
terventi C'urgenza. Ma che 
cosa succederit nei prossi-
mi anni alle Gallerie, ai 
Monumenti, agli Archivi, 
per cui occorrono decine 
di miliardi? Come verra re-
golato, garantito I'interven
to risanatore? Le stesse do-
mande poste mesi or so
no al Convegno dell'Istitu-
to Gramsci si ripelono e 
restano senza risposta per
che i problemi sono colle-
gati come anelli di una ca
tena e, alia fine, e Vintera 
situazione di Firenze che 
va affrontata in modo to-
tale risalendo ai mali po-
sti in luce dall'alluvione, 
come dice il prof. Baldini. 
ma ossai piii vecchi della 
piena dell'Arno. 

Da anni, ad esempio, si 
cerca una sistemazione per 
I'Archivio di Stato che at-
tualmente occupa tutto il 

pianterreno degli Uffizi e 
in cui sono conservati i 
documenti del Comune me-
dioevale, del Ducato Medi-
ceo, del Granducato, di Fi
renze capitate e cost via 
sino ad oggi: Vintera sto-
ria di questu nobilissima 
e antichissima citta. Spo-
stare I'Archivio significa 
raddoppiare lo spazio per 
le collezioni degli Uffizi e 
realizzare, colla riapertura 
del corridoio vasariano 
scavato sotto VArno, la sal-
datura con Pitti. D'altra par
te I'Archivio, oggi soffoca-
to, potrebbe espandersi an-
ch'esso e creare colla Bt-
blioteca Nazionale un altro 
centro organico di cultura. 

Di qui il progetto di uno 
spostamento nel quartie-
re di Santa Croce zeppo 
di caserme, carceri, pie ca
se che potrebbero trasfe-
rirsi altrove con grande 
vantaggio per questa zona 
depressa. Ma il progetto 
non si realizza per gli 
ostacoli frapposti dalle va
rie burocrazie ministeriali 

cui si deve fra I'altro la 
mancata approvazione del 
Piano Regolutore in cui do-
vrebbero coordhiarsi le di 
verse iniziative. Dal pro
blema dell'Archivio eccoci 
urrivati a quello dell'intera 
citta che va affrontato con 
larga visione e altrettanto 
coraggio. Propria cib di cui 
viancano la defunta am-
ministrazionc Bargellini e 
il languente governo Moro. 

Percib, distribuiti un po' 
di soldi per i lavori piii 
urgenti di ripristino. orga-
nizzata qualche mostra di 
prestigio, il resto pud aspet-
tare, dal risanamento del
la citta alia trasformazio-
ne dei musei in centri di 
produzione culturale coi 
mezzi moderni necessari a 
una cultura moderna. Nel-
VAtene d'ltalia questa rivo-
luzione del pensiero potreb
be cominciare coll'invio di 
qualche custode per le sa
le abbandonate. E' chieder 
troppo? 

Rubens Tedeschi 

LSD: una serie di inquietanti testimonianze « dal vero » 

Una droga che «cancella» 
P inf anzia dalla mente 

La perdita del senso dell ' io e r immedesimazione con le cose — I gravi pericoli del 
fenomeno sul piano scientifico, sociale ed umano — I « surrogati » della rivoluzione 

La psicologia ha scoperto 
che il saper distinguere tra se 
stessi e il mondo circostante 
non b affatto una capacita pri-
maria, congenita nell'uomo: e 
al contrario, una capacita che 
il bambino conquista attra-. 
verso una serie di esperienze, 
di apprendimenti progressivi; 
tanto e vero che quando co-
mincia a parlare non sa an
cora dire a 10 », e per qual
che tempo pa ria di se come di 
una terza persona, * tato pap-
pa B per dire «to ho fame». 
Quando per la prima volta di
ce «io ». ha gia compiuto un 
cammino molto importante, 
distingue se stesso dalla real-
ta esterna. Un altro lavoro 
importante e quello dt impa-
rare a distinguere tra la folia 
di stimoli con cui il mondo e 
il nostra corpo ci aggredisco-
no, rumori e fame, luci e do-
Iorl, e odori e movimenti, tutr 
ti insieme caoticamente. 

Per un bambino, imparare a 
capire che le macchie grigie 
sullo schermo televisivo «so
no persone» e un lavoro 
non meno difficile di quanto 
sia per uno studente In me-
dicma imparare a vedere nel 
m;croscopio, o a leggere una 
radiografia. E i'lnizio pnmo 
di quella che sara domani una 
bnllante camera scientifica e 
propno nella soddisfazione 
del bimbetto che indica le fi
gure su una rivista, e in tutte 
le figure femminih «ricono-
sce > la mamma: ha gia im-
parato a riconoscere i segnl 
che aiutano a distinguere tut
ti i papa da tutte le mamme, 
non ha ancora imparato a rico
noscere i segni che aiutano a 
distinguere il suo papa fra tut
ti i papa, e la sua mamma fra 
tutte le mamme. II mio amico 
Luca, di qualtro anni. lancia 
urla di frenetics gioia ogni 
volta che awista una Abarth, 
ma e convmto che il suo cane 
sia una femmina perche « ha 
le orecchie a sventola pro-
piio come Donatella »; eviden 
temente non ha ancora iden-
tificato, fra tutti 1 segnali 
che il mondo gli propone, e 
che sono segnali di eta, di 
sesso, di mestiere. di indi-
vidualita, di marca, di dlin-
drata, quali siano quelli che 
contraddistinguono il sesso. 
Deve mettere in online, csche-
dare », una folia enorme di se 
gnali, e fare accurate rileva-
zionl statistlche. Buon lavo

ro Luca! ' 
Come apparirebbe il mondo 

a un adulto che d'improvviso 
n perdesse» tutto il lavoro 
fatto nell'infanzia? C'e da cre
dere che non riuscirebbe a 
riconoscere i diversi segnali, 
ascolterebbe i colori e vedreb-
be i suoni; non potendo piii 
distinguere i segnali merite-
voli di attenzione dagli altri. 
sarebbe colpito da particola-
ri che ormai per lunga abitu-
dine non vede piii, avrebbe 
perci6 la sensazione che il 
mondo si dilati e si popoli di 
novita, e potrebbe anche ac-
cadergli di non riuscire piii a 
distinguere i messaggi che gli 
vengono dal proprio corpo 
dai messaggi chp gli vengono 
dall'esterno; cosi da nerdere 
il senso dell'io e da sentirsi 
tutt'uno con le cose: ascol-
tando una musica che esce 
da una cavema si sentirebbe 
egli stesso musica, si senti
rebbe egli stesso caverna._ 

Sono proprio queste le sen-
sazioni che vengono descntte 
dalle testimonianze di molti 
che hanno usato la dietilami-
de dell'acido lisergico, o altre 
droghe di azione analoga, su 
se stessi o su altre persono 
(1). Non c'e dubbio che si trat
ta di fenomeni interessanti. 
molto ben descritti malgrado 
le dichiarazioni di «inde-
scrivibilita »; e certamente po-
tranno aiutare gli studiosi a 

conoscere meglio I processi psi-
cologici normali. Ma da queste 
testimonianze emergono an
che element i che non posso-
no non preoccupare, perche 
contengono una certa perico-
losita. 

Infattl molti fra gli autori 
dei saggi raccolti nel volume 
assenscono e documentano 
che sotto l'azione deli "LSD si 
e in quasi completa balla degli 
altri: resperienza avra un si-
gnificato oppure un altro, ver
ra ncordata in uno o in al
tro modo, secondo l'azione 

condotta da chi e vicmo al dro-
gato mentre dura 1'effetto del
ta droga; come se l'azione del 
farmaco aprisse un periodo 
di facile suggestionabilita, e di 
suggestion! durature, che 
permangono successlvamente. 
Questo e gia un preoccupante 
elemento di pericolo, perch* — 
sembra — si instaurm on nuo-
vo potere di alcuni uomiai su 

altri uomini: come se si rea-
lizzassero quelle possibilita di 
«Iavaggio del cervello», di 
cui si parla in certi racconti di 
fantascienza. 

Un secondo elemento di pe
ricolo si pud rawisare nell'at-

teggiamento mistico che perva
de la maggior parte delle testi
monianze: resperienza condot
ta con 1'LSD viene rifenta in-
fatti come una conversione 
rehgiosa; proprio come una 
conversione, essa sarebbe uno 
stato d'ammo di improvvisa 
instaurazione ma di persisten-
za definitiva. E' possibile che 
anche queste conversioni reli
giose siano 1'effetto della faci 
le suggestionabilita cui accen-
navo: o perche coloro che ave-
vano preso la droga si sono 
trovati tn presenza di perso
ne che hanno direttamente 
esercitato una suggestione in 
tal senso, oppure perche tutte 
le suggestioni religiose che 
sono state esercitate durante 
1'infanzia hanno trovato, sot
to 1'effetto della droga. la brec
cia da cui irrompere nella per
sonality. 

Questa interpretazione In 
termini di suggestionabilita 
dell'espenenza mistica. o espe-
rienza « d'estasi». in cui con 
siste. secondo i numerosi te-
stimoni, 1'effetto fondamenta-
le dellXSD, non appaia arbi-
traria: lo stesso Timothy Lea-
ry, nel suo saggio introdutti-
vo. insiste sulla suggestiona
bilita come aspetto psicolo-
gico fondamentale deU'espe-
nenza «psichedelica». e la 
collega a una repent ina disor-
gamzzazione del sistema ner-
voso. in cui vanno smamti gli 
apprendimenti fondamentali e 
ci si ritrova in uno stato di •ri
nascita », di «nuova infan-
zia », con una personalita di-
sorganizzata e fluida, tutta pla-
smabile dall'ambiente esterno. 
Di qui il repentmo cambta-
mento di personalita. il rapi-
do apprendimento, gh tmprov-
nst cambmmenti di nla. Che 
questo regredire a una fase 
arretrata dello sviluppo ven-
ga vissuto come un arricchl-
mento e una « dilatazione », e 
certamente curioso: se un li-
quido viene versato da un 
fiasco a una bottiglia, viene 
forse «arricchito» di una nuo
va forma? O non viene piut-
tosto a essere semplicemente 
calato in un'altra forma? Per

che la personalita nuova do-
vrebbe essere certamente mi-
gliore della personalita vecchia 
tranne nel caso in cui la vec
chia personalita sia ammalata? 
Ma forse la sensazione sogget-
tiva di arricchimento deriva 
dal fatto che la disorganizza-
zione e fluidita raggiunte con 
la droga hanno qualcosa di 
duraturo, la facile suggestio
nabilita non termina quando 
termina la crisi ma permane 
come una nuova caratteristi-
ca della personalita. 

Ma c'e un altro fatto preoc
cupante: gli apostoli dell "LSD 
parlano di se stessi come di 
« rivoluzionari », di «sov-
versivi », e probabilmente cre-
dono dawero di mettere in 
pericolo le fondamenta della 
societa in cui vivono. e forse 
tra la gioventu americana un 
certo seguito lo raccolgono 
proprio anche per questo 
motivo. Ma e chiaro che la ri
voluzione non verra dai sogni. 
dal misticismo. dalla suggestio-
ne... Sotto l'azione della dro
ga, uno traccia delle rette 
esitanti e crede di aver dipin-
to un quadro. un altro sotto 
l'azione della droga guarda 
quelle rette esitanti e crede di 
\edere un quadro; sotto l'azio
ne della droga uno sonnecchia 
e crede di fare la nvoluzione, 
I'altro. sotto l'azione della dro
ga, lo guarda sonnecchiare 
e crede di vedergli fare la ri
voluzione. Le «cellule» di 
questo movimento rivoluziona-
rio dorranno essere formate 
intorno alle xottanze che dan-
no modo a tutti coloro che ne 
fanno uso di conceptre il sen
so deU'eternita e che permet-
teranno a rot e a me di af-
frontare gli snervanti mgio-
chi > della vita quotidiana e 
di reagire ad essi vel miglior 
modo. cioe riconoscendo che 
non sono altro che giochl (A. 
Harngton). 

Si avrebbe qualche velleita 
rivoluzionana ma fare la rivo
luzione e faticoso, d'altronde 
sarebbe assurdo affaticarsi 
visto che tutto e un gioco: e 
ailora perche non comprare 
dal farmacista delle pillole che 
ci diano la sensazione di aver-
la gia fatta, la rivoluzione? 
Forse~ ci sara modo di procu-
rarci clandestmamente delle 
pillole capaci dl produrre un 
po' di tensione (D. Wakefield). 
Ne si riesce. se non si e sotto 
l'azione dellXSD, a credere 

che sia effettivamente rivolu-
zionario questo messaggio: la 
autonta ha fatto il suo tempo, 
e ora e venuto il momento di 
mstaurare una sconcertante 
forma di democrazia fondala 
sulVamore, che pud essere 
creata e tntensificata dall'espe 
rienza LSD (Harrington). Nel
la societa dei consumi tutto si 
pub comprare, anche la con-
vinzione di essere dei rivolu
zionari. O dei santi. O degli im-
mortali. O dei santi rivoluzio
nari e immortali. come si vuo-
le: confezione su misura. 

Sicche. forse, il piii gran
de pericolo che emerge dalle 
testimonianze raccolte nel vo
lume e il pericolo deW'Ersatz, 
del surrogato: il compiacimen-
to di «sentirsi rivoluziona
ri » come surrogato della ri
voluzione. 

Ma il problema sta diven-
tando troppo importante per
che lo si possa risolvere sol-
tanto sulla base di un gruppo 
di testimonianze: con questo 
non si vuol dire che anche 
in Italia sia elevato. come ne-
gh Stati Uniti o in Gran Bre-
tagna o in Sveria, il numero 
di coloro che fanno uso delle 
droghe « psichedeliche»; ma 
se ne parla molto. se ne di
srate molto. cominciano a cir-
colare — soprattutto fra i gio^ 
vam — idee confuse, e proble-
matiche distorte. e atteggia-
menti mentali snobistici e imi-
tativi. E* facile quindi prevede-
re che il contagio, prima o 
poi, potra giungere anche nel 
nostro paese. e perci6 e impor
tante sin d'ora chiarirsi le 
idee e prepararsi gli strumen-
ti di giudizio. 

Un gruppo di testimonianze 
non basta. anche se lo rende 
particolarmente attendibile la 
introduzione di Timothy Leary 
che e nconosciuto come fon-
datore e leader di quello che 
e ormai negli Stati Uniti il 
< movimento» dellXSD. Per 
questo motivo condurremo una 
inchiesta prossimamente fra 
specialist! italiani che hanno 
studiato il problema delle dro
ghe • psichedeliche» e piu 
in generate delle tossicomanie. 

Laura Conti 

(1) LSD la droga che dUa 
ta la cosciema, a cura di Da
vid Solomon, introduzione dl 
Timothy Leary. ed. Feltrinel-
li, p. 274, L. 2800. 

Sono terminate domenl-
ca scorsa le trasmissioni 
televisive dedicate alia vi
ta del Caravaggio e ancora 
non si e spenta l'eco del-
l'assurda censura delle se-
quenze riguardanti l'incon-
tro del pittore con Giorda
no Bruno. 

Non si pu6 del resto cre
dere che queste trasmissio
ni abbiano giovato ad una 
maggior conoscenza del Ca
ravaggio; quando questo ri-
sultato era stato invece 
intelligentemente raggiun-
to con la partecipazione di 
Guttuso, capitb che la tra-
smissione venne messa in 
onda a tarda ora e in ru-
brica da elite, e tutto si 
risolse in un dialogo fra 
iniziati. Sollecitati da que
ste considerazioni, abbia-
mo cercato di scovare fra 
i cataloghi degli « economi
cs » qualche opera che po-
tesse venir incontro alle esi-
genze di quanti vorrebbe-
ro risalire dalle insoddi-
sfacenti trasmissioni tele
visive a fonti piu esaurien-
ti; ma, per la verita, la 
ricerca non ha portato a 
quei risultati che ci si po-
teva aspettare. 

Sul Caravaggio l'opera 
piii esauriente e costituita 
dal volume di Rizzoli, del 
quale gia parlammo a suo 
tempo, con ottima presen-
tazione di Guttuso e appa-
rati critici e filologici di 
Angela Ottino Della Chie-
sa (Classici dell'arte, n. 6, 
L. 1000): un prezioso stru-
mento di consultazione, al 
quale dobbiamo soltanto 
rimproverare la qualita sca-
dente delle riproduzioni a 
colori, incapaci di dare una 
immagine dei forti contra-
sti chiaroscurali caravag-
geschi. In questo volume 
si trovano anche le noti-
zie essenziali riguardanti la 
vita del pittore, sulla qua
le per6 si pub vedere an
che l'opera di S. Samek, 
Ludovici, Vita del Caravag
gio dalle testimonianze del 
suo tempo, rimessa in circo-
lazione dalle edizioni del 
Milione (L. 2000). 

Ma ancor piii deludente 
e la ricerca intorno a Gior
dano Bruno, un autore scar-
samente letto nelle nostre 
scuole, che invece merite-
rebbe una larga diffusione 
sia per il valore di prote-
sta del suo pensiero nel 
pieno clima controriformi-
stico sia per la forte ori-
ginalita del suo stile, cosi 
lontano dalla vuotaggine 
della poesia di maniera e 
della prosa retorica del suo 
tempo. Una sola delle sue 
opere si trova pubblicata 
in una collana non desti-
nata agli specialisti: la corn-
media del Candelaio cura-
ta da Giorgio Barberi Squa-
rotti per la « Collezione di 
tea t ro» di Einaudi (L.800) 

ASTURIAS E NERUDA 

II conferimento del pre-
mio Viareggio a Pablo Ne-
ruda e del premio Nobel 
a Miguel Asturias ha ri-
portato alia ribalta questi 
due scrittori che a tor to 
erano stati messi in di-
sparte dai nostri editori: 
prova ne e il notevole nu
mero di opere loro che si 
possono acquistare col 50re 
di sconto presso il Remain
ders ' book. Di Neruda pe-
ro proprio in questi gior
ni e apparso nella collana 
« I capolavori Sansoni » il 
Canto generate (L. 600) tra-
dotto e curato da Dario 
Puccini: e il famoso poe-
ma epico, suddiviso in quin-
dici canti, dapprima con-
cepito come un grande epos 
cileno, poi allargatosi a 
tut ta la storia deH'America 
Latina, composto fra il 
1948 e il 1949, quando, mes
so al bando il Parti to Co-
munista cileno, Neruda fu 
perseguitato, imprigionato. 
costretto all'esilio. Accanto 
a questo volume, ricordia-
mo la scelta, gia da noi 
a suo tempo segnalata, di 
poesie t radot te da Quasi
modo e pubblicate nella 
« Collezione di poesia » di 
Einaudi (L. 800) 

Continua la pubblicazio-
ne dei «Centouno capola
vori » di Bompiani, e cioe 
della scelta per materie del
le voci del Dizionario let-
terario delle opere; l'ulti-
mo volumetto riguarda il 
«Teat ro moderno» ed e 
curato da Roberto Rebo-
ra: vi si trovano varie ope
re di tut te le letterature 
dal TOO ad oggi, presen-
tate da un gruppo vera-
mente eterogeneo di colla-
boratori. 

Anche la o Storia Univer
sale Feltrinellia continua 
regolarmente le sue pub-
blicazioni, mantenendosi 
sempre a un degnissimo 
livello; il volume n. 7 del
le serie, ora comparso, ri
guarda La formazione del-
I'Impero romano (L. 1000). 

r. u. 

Illustrazione di una t Vita » di Giordano Bruno slampata a 
Palermo nel 1880 

schede 

ITALIA, FASCISMO 

E ANTIFASCISMO 

NELLA VENEZIA G. 
Finalmente anche le com-

plesse vicende del periodo 
tra le due guerre e durante 
l 'ultimo conflitto e la Re-
sistenza in quel difficile 
settore di incontri e di scon-
tri etnici e politici rappre-
sentato da Trieste e dalla 
Venezia Giulia, si pu6 dire 
abbiano raggiunto una pri
ma sistemazione storiogra-
fica at traverso le opere, or
mai abbastanza numerose, 
di vario indirizzo e varia-
mente avvalorate da docu
menti e testimonianze, che 
sono state pubblicate nel-
1'ultimo decennio. 

Va segnalata, per la se-
rieta e l'ampiezza delta fit-
ta documentazione, l'ultima 
apparsa (Elio Apih: Italia, 
fascismo e antifascismo nel
la Venezia Giulia, 1918 — 
1943, Ed. Laterza, Bari . pag. 

La giuria 
del Premio 

Cortina-Ulisse 
11 30 novembre Drossimo sca-

de il termine di presentazione 
delle opere concorrenii al XV 
Premio europeo Cortina Uli5=o. 
dedicato quest'anno ad opere 
che iliu=trino l problemi della 
linzuisiica. 

La commissione giudxatrice 
e compo*4a dai proff. Gsacomo 
Devoto in rappre^entanza dol 
1'Accademia dei L'.ncei; Carlo 
GallavoUi per U Consigiio Na
zionale deUe Ricerche: Mar.o 
Praz per la Commissione Ita 
liana dell'UVESCO. Airredo 
Sch:affini per la Facolta d; 
Lettere de!!T'nners-!a d> Roma 
e dal direttore de.la riv.^ta 
t U:^^ ». Maria L'i:-a A-taldi 

Cop'a de! bando potra c^^erc 
ancora richie^a alia 5k>?re'er:a 
dei Prrmio. V:a Sard^zna. 40 -
00187 Roma 

480, lire 5500), nella colla
na a cura dell'Istituto na
zionale per la storia del 
Movimento di liberazione 
in Italia. 

Anche l'Apih, come alcu
ni di coloro che lo hanno 
preceduto in saggi relati-
vi alio stesso periodo, ri-
sale — come e necessario 
per una retta interpretazio
ne dei fatti — ai modi in 
cui qui si pose la questio-
ne nazionale sin dai tem
pi degli Asburgo e dopo 
l'annes.sione della regione 
all'Italia, ai problemi posti 
dagli antagonism! e dalla 
necessita di coesistenza fra 
italiani e slavi, alle carat-
teristiche precipue del fa
scismo giuliano e delle bat-
taglie antifasciste, dal perio
do dello squadrismo a quel
lo della lotta clandestina. 
Tratta quindi delle posizio-
ni dei diversi strati sociali 
e delle divers" correnti po-
litiche durante il ventennio, 
per approfondire alia fine 
i nuovi e drammatici pro 
blemi posti dall'aggressio-
ne fascista alia Jugoslavia 
e dall'inizio della lotta di 
liberazione che da quel Pae
se si estese alia Venezia 
Giulia sin dal 1942-43 

II saggio, sviluppato con 
autentico rigore metodolo-
gico. ma nello stesso tem
po con vivezza narrativa, 
arricchisce notevolmente lo 
esistente patrimonio biblio-
grafico sull 'argomento. e ai 
raccomanda percib all'at-
tenzione non solo degli spe
cialisti ma di chiunque vo-
glia farsj un'opinione ra-
gionata su fatti e problemi 
e vicende di quella citta 
e di quella regione, che 
troppo spesso sono stati 
oggetto di speculazioni e 
travisamenti da parte del
la pubblicistica irredenti-
sta di destra, nazionalista, 
fascista c neo fascist a 

m. p. 

I L'OTTOBRE E LA CULTURA I 
I I 

Martedi sulla pagina culturale | 

il pr imo articolo di Tino Ranieri 

sul cinema della Rivoluzione 

I Eisenslein Pudovkin Dovzhenko Vertov I 

I quattro ventenni che . 
«incendiarono»» lo schermo | 
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