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A che punto e Fastrofisica moderna 

Anche le stelle 

hanno 

il collasso Una grande eruzlone solare: le eruzlonl vlsibili nella foto s'lnnalzano flno a 224 mila km. sulla 
superflcie del sole 

L'astronomia dell'ultrarosso e dell'ultravioletto — I neutrini attraversano 
il corpo di una stella alia velocita della luce — Nuove tecniche di studio 

Le radiaziom ultrarosse x 
e y sono mollo assorbtte dal-
I'atmos/era terrestre, per cut 
le ricerche in questo domimo 
dello spettro elettromagnetico 
sono cominciate con le tec 
niche det razzt lanciati a gran 
di altezze e specialmente con 
quelle det satelliti artifictalt 
Anche in questi domini i ri-
sultati conseguiti sono gia 
molti e importantissimi 

L'astronomia deliultrarosso 
mira a constatare se esisto 
no corpt celesti di tempera-
tura assat basva, inferiore ai 
1000 gradt. Tali dovrebbero 
essere le temperature di stel 
le nei primi stadi di lorma 
zione e torse anche di alcu 
ne che si trovano nelle ultt 
me fast del loro processo evo 
lutivo. 

Naturalmente I'importanza 
delle ricerche in questo domi-
nio dello spettro stellare si 
estende anche alio stadio del 
le stelle normali in quanto 
I'irraggiamento loro nell'ul-

Novembre 1918: le truppe austro-ungarlche abbandonano disordi natamente Trento dopo la battaglla declsiva combatluta sul 
Grappa e sul Piave — — 

UN ACCURATO STUDIO DI GIORGIO ROCHAT 

L' ESERCITO ITALIANO DA 
VITTORIO VENETO AL FASCISMO 

I problemi economico-sociali e politici posti dal ritorno dei soldati e degli ufficiali alia fine della guerra - « Nazlone armata» 
o « esercito permanente »? - La tecnocrazia di Nitti - L'inchiesta su Caporetto - La «marcia su Roma» e la posizione dei militari 

Non sono molti. in Italia, gli 
storici che hanno rivolto la lo
ro attenzione alio studio del
le question! militari: oltre a 
Piero Pieri. che e ritenuto un 
maestro in questo campo e 
che ha sempre considerato i 
problemi militari nella piu 
vasta trama della storia poli-
tico-sociale. Gigli. Battaglia. 
Pischedda e pochi altri. II fat-
to che un giovane studioso. 
Giorgio Rochat. dedichi la sua 
prima opera di rilievo (L'eser-
cito italiano da Vittorio Vene-
to a Mussolini. Bari. Laterza, 
1967. pagg. 609. L. 6000) pro-
prio alio studio di questo ar-
gomento e da accogliere. per-
cid, con molto favore. 

II Rochat pubblica il suo la-
voro in una serie di studi cu
rat! dall'/sfifufo Nazinnale per 
la storia del mnvimento di U-
berazione in Italia E' signifi-
cativo che un nuovo interesse 
per la storia deU'esercito ita
liano si sviluppi npll'ambito 
di un istituto che lavora nel 
ricordo della Resistenza. cioe 
di un momenta sforico che vi
de nascere in Italia delle for-
mazioni armate cos! stretta-
mente legate alle classi popo-
lari. da poterne essere con
siderate parte integrante. Tale 
interesse non ha niente a che 
vedere con la polemiea anti-
militarista condotta un tempo 
dalle forze della sinistra, ma 
signifies che. nel clima politi
co della Repubblica nata dalla 
Resistenza. e possibilp una 
nuova attenzione a problemi 
che. come scrive il Pieri nella 
prefazione. « non sono per nul
la esclusivi di una data casta 
o di una data professions ma 
riguardano strettamente tut-
ta la na zione e piu che mai 
la sua classe dirigente ». 

La ricerca del Rochat e sta
ta resa molto difficile dalla 
searsezza e frammentarieta 
delle font! (non essendo potuto 
accedere agli archivi militari. 
egli ha utilizzato in misura 
assai larga la stamoa del tem
po). sia per l'insufficienza e. 
in qualche caso. per la man-
canza di lavori dedicati ad 
argomenti specifici n Rochat. 
nello scrivere un'opera di sin-
tesi (perche essa vuol dare un 
quadro generale delle vicende 
deU'esercito nell'arco di tem
po che va da Vittorio Veneto 
al consolidarsi del regime fa
scists) . deve anche individua-
re per la prima volta dei pro
blemi e formularne una prima 
soluzkine T risultati sono buo-
ni. sia per la chiarezza con 
cui il Rochat pone e affronta 
le question! militari. sia per 
il giusto eouilibrio che rie<ce 
a trovare fra la loro tratta-
zione ed i riferimenti agli av-
venimenti politici e sociali di 
quegli anni. 

L'opera si apre con an esa-
della siruazione dell'eserci-
• d primi mesl del dopo-

guerra. quando si pose con 
urgenza il problema del con-
gedo. Forse, a questo propo-
sito. sarebbe stato utile vede
re meglio in che misura il 
riassorbimento nella vita pro-
duttiva di centinaia di mi-
gliaia di uomini abbia influito 
nel determinare alcuni aspetti 
della crisi economica e socia-
le del dopoguerra. A quanto 
risulta dall'analisi del Rochat. 
non pare che i partiti abbiano 
dato un sufficiente rilievo ai 
problemi economici e sociali 
posti dal ritorno a casa dei 
soldati e degli ufficiali. e dal-
1'elemento di instabilita politi-
ca che esso veniva a deter
minare. giacche 1'attenzione 
maggiore fu rivolta alle que-
stioni ideologiche. con fl di-
battito sul rapporto tra eser
cito p paese (« nazione arms-
ta » oppure c esercito perma
nente »). che vide impegnati 
i movimenti politici. ed in par-
ticolare i socialisti e gli ex-
interventisti. Questi ultimi. at-
traverso il mito della c nazio
ne armata >. miravano a con-
solidarp il proprio potere di 
rappresentanza politics. man-
tenendo il controllo di una par
te della massa di smobilitati. 
mentre i socialisti tendevano 
soprattutto a riportare la si-
tuazione alia normalita. coe-
rentemente con Tatteggiamen-
to assunto durante la guerra. 
considerate una parentesi. 
chiu«:a la quale sarebbe stata 
ripresa in pieno l'attivita di 
prepara7?one alia rivoluzione. 

Nella rioo'truzione del Ro
chat. che studia la situazione 
dall'angolo visuale tutto par-
ticolare dello studio delle que-
stioni politiche. trovano molte 
conferme i risultati della piu. 
recente ricerca. condotta se-
condo una angolazione piu 
strettamente politica. Di parti-
colare interesse. a questo ri-
guardo. sono le paeine su Nit
ti. che risulta anche da esse 
i:n uomo di governo assai ac 
corto. e buon amministratore. 
ma incapace spesso di af-
frontare alia radice i piu grns-
si problemi Egli si preoccu-
pava infatti soprattutto de
gli aspetti economici e finan-
ziari della questione militare. 
affidando agli esperti la cura 
dei problemi specifici. ed il 
Rochat osserva giustamente 
che nella tecnocrazia nittiana 
e'era anche un aspetto negati-
vo eiaeche. lasciando ai soli 
militari la cura dellp faccende 
rigiiardanti 1'esercito. si ri 
nun7iava ad intervenire in 
questioni che in realtA non po 
tevano e*"ore «v»n«iderate 
e<clu<ivampnte tecniche. ma 
anchp politiche fe sia pure. 
per il momenfo. in sen^o lato. 
perche. a parere del Rochat. 
non e'erano negli alti gradi 
veri e propri gruppi politici). 

Le potemiche diventarono 
piu aspre quando vennero 

pubblicate le conclusioni del
la commissione d'inchiesta su 
Caporetto. Intorno ad esse 
vennero ancor meglio preci-
sandosi le posizioni dei parti
ti. Oltre a quelle dei giolittia-
ni. propensi a riversare tutta 
la colpa su Cadorna. e dei so
cialisti. che rifiutavano la ri
cerca di un capro espiatorio. 
ma non riuscivano poi a deli-
neare una efficace linea di 
intervento, il Rochat ricorda 
gli atteggiamenti assai pru-
denti dei cattolici e quelli 
oscillanti di Mussolini, intento 
piu a cogliere le opportunita 
polemiche che l'occasione po-
teva offrirgli che ad elabora-
re una politica militare fasci-
sta. Alia fine della discussio-
ne su Caporetto si accentuo U 
distacco tra l'esercito e le for-
2e politiche e la riorganizza-
zione delKesercito fu compiuta 
f dai militari stessi. nel chiu-
so dej loro uffici. senza un 
contributo poco offerto e an
cor meno sollecitato. del paese 
e del parlamento >. 

Era questa. in definitiva, la 
conseguenza di un atteggia-

mento di disinteresse che ac-
comunava forze politiche dif
ferent!. e che ne davano moti-
vazioni diverse, da Nitti. di 
cui si e gia detto. ai socialisti. 
che tendevano sempre piu a 
ritenere quelle deU'esercito 
questioni interne della borghe-
sia. In questa atmosfera il 
confuso tentativo dj Gaspa-
rotto di attuare una riforma 
nel senso della c nazione ar
mata >. combattuto da destra 
e non sufficientemente soste-
nuto da sinistra, non aveva 
alcuna possibilita di affermar-
si. Del resto. nella concezio-
ne stessa di < nazione arma
ta » e'erano molti elementi 
confusi. tanto e vero che Io 
stesso movimento fascista. ad 
opera di De Vecchi. aderi per 
qualche tempo alia tesi della 
riforma. 

II Rochat attribuisce cio al
ia mancanza di una politica 
militare fascista. che permet-
teva iniziative personali. ma 
il fatto e che « nazione arma
ta >. come mostra la stessa 
indagine del Rochat. aveva 
significati ambivalenti. Ai 

rapporti tra fascismo ed eser
cito e dedicata l'ultima par
te della ricerca del Rochat. 
con pagine assai equilibrate. 
come mostra il suo giudizio 
sul peso che I'atteggiamento 
deU'esercito ebbe nelle vicen
de che portarono alia marda 
su Roma. II Rochat osserva 
che in quella occasione vi fu 
una c obbedienza formale ai 
poteri costituiti. ma un appog-
gio sostanziale al fascismo. 
espresso nella pretesa di man-
tenersi neutrale nella lotta. 
Poiche tuttavia l'esercito non 
aveva perso la sua compat-
tezza. un governo capace di 
imporsi avrebbe potuto utiliz-
zarlo per la repressione del 
colpo dj stato — ma il regime 
liberale cadeva in primo luo-
go per la mancanza di convin-
zione dei suoi esponenti >. Con 
lo stesso equilibrio sono scrit-
te anche le pagine successive. 
sui rapporti tra l'esercito ed 
il potere fascista. ormai enn-
solidatosi. e sulla questione 
della MVSN. 

Aurelio Lepre 

Retrospettiva di Arturo Nathan a Roma 

Alia Galleria romana i La Nuova Pes* • (via del Vanlaggio, M) s'inaugura oggi la prln:* 
esauriente retrospettiva deH'epera del piHere triestino Arturo Nathan (11911M4),' morto in 
Germania dove T» state doportato dai natisti. La mostra vuole essere un contributo alia cono-
•cotua dl un'lnteressante porsonalita della pittura italiana contemporanea. Nella foto: Arturo 
Nathan: t II cavallo morontea (1W1) 

trarosso e del tutto scono-
sctuto. 

L astronomta deliultrarosso 
ha messo tn evidenza che lo 
strata atmosferico di Vene-
re che riflette la luce solare 
e costitutto essenztalmente di 
cristalli di ghtaccto. 

L'astronomia dell'ultravio
letto ci da la possibilita di 
analizzare le in/ormazioni sul
la natura ftsica delle supers
et stellart che la luce stella 
re porta seco nel domimo 
compreso fra circa 3J00 A e 
912 A II primo limite rap-
presenta quello deliassorbt-
mento provocato dall'atmosje-
ra terrestre dalla parte delle 
ptccule lunghezze d'onda della 
regione del visibile mentre il 
secondu rappresenta ianalogo 
limite provocato dalla mate
ria tnterstellare. Quest'ultima 
infatti e opaca alle lunghezze 
d'onda piu piccole di 912 A 
e percid non abbiamo speran-
za di paler osservare lo spet
tro stellare nelle lunghezze 
d'onda minori di 912 A. 

Questa concluslone deve es
sere fortunatamente corretta 
nel domtnio delle lunghezze 
d'onda cortissime, x e y, poi
che la materia tnterstellare 
ritorna trasparente alia luce 
di lunghezze d'onda inferiori 
ai 20 A circa. 

Per osservare nel domtnio 
di lunghezze d'onda tanto pic
cole occorre non solo porta-
re gli strumentt fuorl dell'at-
mosfera (satelliti arttltcialtj 
ma addirittura realizzare ap-
pareccht particolarmente deli-
cati e lunzionanti In maniera 
del tutto diversa da quelli 
cut siamo abttuati nel visi
bile. 

Queste tecniche sono gia 
state realizzate e, hanno dato 
Importantissimi risultatl. E' 
stata messa in evidenza iesi-
stenza di una decina di zone 
celesti molto localizzate che 
emettono tntensamente nel do-
minio dei raggl x. Recentlssi-
mamente una di esse e stata 
cosi ben indtviduata da asso-
aaria a una stellina che si 
vede nel visibile e che sa
rebbe qulndt una tntenslssl-
ma sorgente dl raggi z. 

Si e accennato ad essa nel 
capttolo dedtcato alia evoluzio-
ne stellare e cosi ci si rende 
conto che la x astronomta po-
trebbe rappresentare una ba
se strumentale parttcolarmen 
te efficace per la teoria delle 
fast estreme della evoluzio-
ne stellare e dell'eventuale esi-
stenza di • stelle a neutronl. 

Anche dalla direzione del 
centra della nostra galassia e 
stato messo tn evidenza un 
notevole flusso di raggi x per 
cut la x astronomia portera 
tmportantisstmi contributt al
io studio dei complessi feno-
meni che avvengono nel cen
tra della nostra galassia e dJ 
altre galassie. almeno di quel
le vicine. -

Con I'espresstone di * astro
nomia del neutrinos si in-
tende un capitolo della ricer
ca astronomica particolarmen
te suggesttvo, sia nel suo 
aspetto teorico che sperimen-
tale. 1 neutrini sono particel-
le elementart la cui pnnci-
pale caraltertstica e, dal pun-
to di vista che qui tratttamo. 
quella di tnteragire con la ma
teria in maniera prattcamen 
te nulla e dt vtaggtare alia 
velocita della luce. Ne segue 
che possono attraversare an
che il corpo di una stella 
senza esserne assorbiti. Se 
vengono prodotti nell'interno 
stellare in seguito a un qual
che processo, lasciano imme-
diatamente la stella portando 
con se I'energia ad essi asso-
aata. La stella pud allora tm-
poverirst energettcamente e an* 
dare incontro a fenomeni ca-
tastroftct come quelli dl un 
collasso, ecc. 

La loro constderaztone e 
pertanto molto importante 
agli effettt dello studio teort 
co delle fasi finali dell'evolu-
zione delle stelle. secondo 
quanto si e visto nel capito
lo a tale argomento dedtcato. 

Se la loro scarsisslma tnte-
razione con la materia e la 
causa della loro importanza 
teorica, e anche quella della 
estrema difftcolta di speri-
mentarlt. Sonostante cio al-
cunt scienziati hanno cercato 
dt realizzare strumentazioni 
capaci di ottenere qualche 
risultato postttto per tentare 
dt sperimentare qualcvno di 
quelli emessi dal Sole Non 
st tratta dt neutrtm che pro-
rocano la catastrofe stellare 
come quelli dt cut si e sopra 
parlato, ma il Sole It emette. 
come tutte le altre stelle. tn 
quanto vengovo prodotti a se 
guito delle recztoni termonu-
clean che avtengono nel suo 
tnterno e che lo alimentano 
energettcamente. nfornendolo 
della grande emissione luml-
nosa che ognl secondo esce 
dalla sua superfiae. 

Se ctascuno dt essi ha una 
probabiltta di tnteragire con 
git strumentt apposttamente 
costruitt e*tremamente picco-
It. sono per6 cosi numerosi 
che gli scienziati non dispe 
rano dt poterli sperimentare. 
li Sole ne emette in cosi gran 
numero che sulla Terra, in 
ognt secondo e per ognt sen 
ttmetro quadrato, ne passano 
circa 100 miltardL 

In tali condtztont si calcoia 
che gli eventl favorevoli di ri-
velatione pur essendo molto 
$carsi non lo sono al punto di 

rinunclare al tentativo: do
vrebbero essere dell'ordme di 
qualche evento al mese. 

La loro rivelazione avrebbe 
perd una enorme importanza 
poiche essi rappresenterebbe-
ro una emissione energetica 
che proviene dtrettamente dal-
I'interno del Sole (a differen-
za di quella luminosa che. 
pur prodotta nell'interno, ci 
giunge direttamente dalla su-
perficie di esso). 

Alcuni scienziati sperano an
che di riuscire a sperimenta
re quelli emessi in occasio-
ni catastrofiche poiche t cat-
coli mostrano che cid potreb-
be essere posstbtle quando av-
viene uno di tall eventi nel 
seno della nostra galassia. 

C'e da rilevare che tali tec
niche osservative sono cosi 
delicate da richiedere situazio 
nl ambientali particolarmente 
esenti da dtsturbl quail si pos

sono avere in profonde gal-
lerie e sotto forti spessort di 
terra (t neutrini li attraver
sano faciltssimamente). Cosi 
mentre I'esigenza deliastrono-
una elettromagnetico e quella 
di cercare le magglori altet-
ze flno alle zone extratmo-
sferiche. quella del neutrino 
cerca le magglori profondlta 
e le piu interne gallerte. 

Alberto Masani 

In preparazione i cataloghi generali 

dell'opera di Morandi e De Chirico 

GLI SUL VIVO» 
DELL'ARTE Dl OGGI: 

una garanzia contro 
falsi e speculazioni 

NeH'intervista all'Unita, Isabella Far illustra i criteri seguiti per la com-
pilazione del catalogo delle opere del creatore della Pittura Metafisica 

E' stata diffusa in questi 
giomi la notizla che e In cor-
so dl preparazione un catalo
go generale delle opere dl 
Giorgio De Chirico II cata
logo e curato da Claudlo Bru-
nl. Sappiamo anche che II 
erittco Lamberto Vltall sta la-
vorandn alia nrpnamrinnp rtpl 
catalogo eenerale delle opere 
di Ofnrfio Morandi 

Si tratta dl awentmentt che 
tntprPS«:ano la rtlfe<?n della c*»r-
tez7.n stnrica e filnloelea rtel-
Ponpra df quest! artl«;M che 
come dlrono le cronaohe e 
molto plfi dl quanto non di-
cano sublsrp oramal da troo-
po temDO I'a^alto della falsifl 
cazlone e della speeularlonp 
chp ne derlva 

Nel suo lavoro Lamberto 
Vital! sarfi facllltato 6i\ 'at 
to che Klft neell ultlml annl 
della sua vita Oforeln VTo^n 
dl aveva proweduto alii cn*M 
tuTtone d'nn archlvlo foW 
praffro della sua opera con 
dopnta documentaxione ores 
so dl se e oresso I possesw 
li de! dlnlntl. Occorre d'rp 
ty»r6 che anche questo urchl 
vio non fu mal comolptato 
pprch^? Perche fra I OISSA*. 
sorl dl opere d'arte si crea 
una snrta dl assnrdo rnve*."la 
mento nsfrolopleo' molt! d' e* 
si nrefertscono non far pas 
sare 1 loro ouadrl o le firo 
sculture al etudlzlo delPiuto-
re. e In oenl caso se I'autore 
II awerte che mialcimo H ha 
frodatl vendendo loro ooere 
falsWratp son suhlto nmnM 
a mpttere tn duhhto auesto 
pludWo an7lrhp pnmdprspla 
enprsrlcampntp mn ell «iutor< 
dplHmbroello Per tlmore di 
oas<ar oer f p ^ p sonmrtutto 
rl! rp«lpr svalutato II loro pa-
trimnnlo tall ons«p«snrt dl OTV^ 
rP d'flrfo fUfPTKrnno rnv] (*rvrn 

nl!c! della erandp n»te della 

culruni, nrima dl tutto. e del 
Biu«to rtlritto rfp«»U flijtnrt 
nonche dl «* stessi' 

Tl solo prpcedpntp «#r1o sitl 
quale si puo tnvee* basare 
l'pctpnv>re del ratalneo dl De 
Chirico e la sistemazlone env 
noloslca d»H7vDPni del mae
stro condotta aal erittco ame-
Hrano James Thrall Robv 
Ma. come e noto atiella sl-
stpma7lone oltre n p«vre oar-
7fal» si Terma attorno aell an
nl "2n 

Ml sono rlvoirn per fl no
stra Piomale. alia srrlttrlce 
T«anplla Par cnn«ortp dl f*»or 
tin T>» Chirico della auale P 
immfnpnte la onhhtlraT one 
Drp«wo 1 Fratplll Fanbrl d*una 
ricra monr«»rafl» stiironpra del 
maestro Ella ha voluto eor-
tesemente dare alle mfe do-
mandp alnmp rlsposte dl no
tevole Interpose 

D — Perche st e gtvntt 90U 
tanto oggi alia decisione dt 
compilare il catalooo gene
rate dell'opera dl Giorgio De 
ChirlCO? 

R — Perche nessuno dl co
lore che negll annl passatt si 
e Interessato della produzlo^ 
np dl De Chirico aveva prov 
veoiito a farlo Infatti sareb 
be stato del hitto narurale e 
doverrwo che per un srttsta 
deinmportanza d« De Chirico 
si fosse prooedufo nll'lnventa 
rio sclent if ico della sua ope
ra cost come e stato fatto da 
molto tempo, ad esempio, dal 
mercante DJI. Kahnwailer e 
dal crltico Christian Zervos 
per l'opera dl Picasso. 

D — Chi sta compilando il 
catalogo? 
R — II catalogo e complla-

to da Claudio Brum sutto U 
controllo dl Giorgio De Chi
rico e con la mia collabora-
zione. E" stato costitutto Inol 
tre un comitato dl consulen7^ 
del quale fanno parte gli sto-
ncj dell'Arte Francesco Ar 
cangell e Gluliano Brtgantl. 
I crmci Luigi Curluccio e Mau 
rizio Calvesi (Arcangeli e tl 
tolare della catted ra di Storia 
dell'arte allTJnlversita dl Bo
logna, Calvesi e diretlore del 
la Calcografia Nazionale In Ro
ma -- ndr). II catalogo sa 
ra pubblicato probabllmente 
dal Fratplll P0770 Editor! tn 

Tunno sot to ta direzione di 
Ezio Gnbaudo 

D — Ha avuto modo dt 
accertare I esislenza di molti 
quadrt foist? 

R — Si Per questo motivo 
ogni quadro e sottoposto ad 
un ngoroso esame Vi sono 
tnfatU quadrt falsi che sono 
siati nprodotti anche in puo 
blicazloni a'arte. Vi sono qua-
d n falsi recanti scntte dl 
autenticazlone ricalcate da 
sc-itte vere La stampa na 
gia avuto modo di occuparsi. 
pot. del trucco della doppia 
tela che comportava I'autentt-
cazione d una tela Oiaoca t s i 
stono falsi piu o meno in 
gegnosi e taivolia persino do 
Lati d'una apprezzabile qualita 
mimetica Spesso pruvengono 
dall'estero (Prancia. Inghilter 
ra. Stan Unit!. Sviz/era. ecc.) 
dove sono stati esegum o do
ve sono stau mandaii clande-
sunamente da l l luaa per ren 
deme piu verosimile la data 
zione e p:u autorevole la fonte. 

D — Quale sara la struttura 
del catalogo? 

R — Esso si comporra di 
piu volumi Ma poicne non 
vugliamo mettere troppo tern 
po in mezzo. 1 volumi non se 
guiranno. come sarebbe stato 
auspicabile se il lavoro (os-
se iruziato prima, un ordine 
strettamente cronologico. an 
no per anno Ciascun volume 
si dividers tn tre parti o>r 
ruptindenti a ire period] co 
si suddivisi. 19»M1330; IHfll 
1950-. 1950 196R 

D — Avete rtsevntrato tai 
svicaztont dt date su opere 
autenliche? 

R — St. Vl sono opere au-
tentlche con retrodatazlone ap 
posta o garanttta da terze 
persone non sempre per me* 
ro errore. 

D— Come e stata accolta 
sul piano tnternaziunale la no-
tizia delta compilaztone del 
catalogo? 

R — Abbiamo ncevuto da 
coileztonistl e musei di ogni 
parte del mondo unanimi con 
sensi e documentazmne co 
piosissima 

D — E m cur so di cum 
pilazione anche un allru ca 
tutogo dell'opera di Ue Chin 
co ftno al 19M Qua', e ta sua 
opimone m pmthtsitti7 

R — Ritengo che essendo 
tn vita I'autore a nessuno di» 
vrebbe venire in meme dl 
compilare un catalogo sia pu 
re parzlale senza la sua ap 
provazione. 

D — Quando usctra it prt-
mo volume del catalogo da 
vot curato? 

R — Lavorlamo per Carlo 
uscire entro I'anno. 

Non si pu6 nun cominen-
tare questa mtervista senaa 
fare almeno due ailaniianti 
consideraziom sulle lacune del 
la legislazione italiana in ma 
tena e sui dilagare delle tal 
sificazmni di opere d'arte che 
ci6 concorre a favonre 

La prima considerazione e 
che si apprende di tanto in 
tanto che qualche lalsano o 
spacciatore di quadri falsi e 
finito prowisonamente nelle 
mam della giustizia ma mai 
si e udito che spacciaton e 
falsan slano stati dalla giu
stizia condannati a pene esem-
plari. Si pu6 anzi aifermare 
che mai condanna alcuna fu 
contro di essi pronunciata da 
alcun tnbunale, tante sono le 
scappatoie offerte dalla caren-
za della legge. E" accaduto, 
invece ad esempio. che U pit 
tore Renato Guttuso avendo 
lacerato una contraffazione 
sfaccn'a del suo stile e della 
sua firma. 51 e m t o incrimi-
nare. su querela sporta dal 
propnefano del falso. per U 
reato di vlolenza alia pro-
pneta altrui 

La seconda considerazione 
nguarda rarretratezza e la uav 
deguatezza delle nostre pub-
bliche istltuzlom artlstlche. 

Perche alia comptlazjone scieo-
tifica del catalogo geoeraJe 
dell'ooera degli artlsti con-
temporanei non potrebbe ad 
esempio prowedere la Galle-
na Nazinnale d'Arte Moder
na? E' mia ferma convinzio-
ne che proprio tn questa di 
rezione dovra presto essere 
cercata la soluzione di un pro
blema che diventa sempre piu 
grave per ta d if esa • flioio-
gicd * non soitanto del l'ope
ra dei principal! maestri ma 
di tutti gli artisti la cut ope 
ra e vtata piu o meno lnve-
stita daha speculazione e dal-
ia falsificazione 

Gil • Archivi del Futurt-
smo ». come e noto. sono sta
ti ncostruitl a posteriori. E 
meno male cne ci sono stati 
dajil studiosi e un editors 
che lo hanno fatto Alia strut 
tura delle nostre istituzioni 
artistiche antidiluviane occor
re fra le altre nforme urgen 
ti quella che con fondi suf
ficient! e a m personale spe-
ctalizzato >e metta in condi 
zione di tar s\ che gli • ar 
chivi * dell'arte nuidema sta 
no fain sul vivo con la oil 
latxirazione degli auton e non 
tncappando in tutti gli tn 
convenient! del caso. dopo 
cent'anni magan soitanto par 
tradizlone orale. 

Antonello TrombadoH 


