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L'iNTERViSTA. Sul caso dell'archivio di Salvatore Quasimodo interviene Antonio Paolucci IIL UBRO. Escorioie lettere inedite 

«Io sogno 
una casa-museo» 

• MILANO Un telefono di fuoco 
per tutta la giornata. II -giorno do
pe . Alessandro Quasimodo I'ha 
trascorso quasi tutlo con la comet-
ta in mano: a raccogliere solidarie-
ta, consigli e nuove promesse. 
D'altra parte la denuncia del figlio 
del grande ppeta e prernio Nobel 
per la letteratura era stata clamoro-
sa: non se la sentiva pifl di soppor-
tare che la conservazione dell'ar
chivio di suo padre Salvatore venis-
se considerate dallo Stato italiano 
Una sua questione personale. Da 
qui la decisione di pagare solo slno 
a glugno i'affitto dell appartamen-
to muanese che ancora ospita lo 
storico studio del poeta; mettere 
qulndi tutto i! materiale in scatolo-
ni e venderii al migliore offerente, 
magari all'estero. 

Tanle (defoliate di gente comu-
ne econ accenti diversi Omiviene 
da piangere, ma tenga duro», wen-
da tutto all'estero, noi italiani non 
ci merltiamo jiiente»), ma anche 

. un diluvio dl chiamate ufficiali: 
I'assessore regionale alia Cultura, 
I'uffjcio Alfari cultural! del Comune 

, a nome dell'assessore Philippe Da-
verio, la Sovrintendenza agli Archi-
vl di Stato, quelii di Messina e Ra-
gusa (Alessandro si era rivolto an-

i che in Sicilia per novate un posto 
< alle carte del padre), ecc, ecc. Da 

. tulti I'lmpegno solenne di «prende-
i re seriamente In tnano la questio

ne", 
i Ma Alessandro Quasimodo resta 
1 scettico, ha suite spalle 28 anni di 
' promesse solenni e di inutili attese. 

• «Hoascoltato-ci dice-e ora atten-
' do dlvalutareleproposte concrete 
' che mi verranno fatte. E scegliero 
' chi death le maggiori garanzie di 
" salvaguardia di questo patrimonio 

culturale. Ma non vorrei che dopo 
• 'llclamoredeiprtmidueotregiorni 

tutlo ritomasse nel dimenticatoio. 
, Meno male^che D'Annunzio ha fat-
! to testamento lasciando suo erede 
; . II pppplo italiano, se non ci sareb-

be yjf) npanche un sasfo de) yitto-
',rla|i»,,(.idea piQ cari ad Alessan-

i dro,"mLanche piO lunzionale, e 
> quella di costituire una sqrta di 

•memorial house", uno studio o ca-
sa che conservi ii materiale del 
poeta in tnodo che sia accessible 
non solo al pubblico ma anche a 

.quanti vogliono studiare le sue car
te, L'archivio comprende inlatti do-

, cumenti, epistolari, la conispon-
denza con Sibilla Aleramo, le tra-

' duzloni original!, I librl annotati, le 
critiche teatrali,,,, Un materiale che 
deve essere anche catalogato per 
essere accesslbile agli stud losi. «Per 
anni mio padre • spiega i| figlio 

• Alessandro - ha accumulate nel 
suo studio carte e documenti alia 
rinfusa, come capltava, Lui era un 

• creatore, non ci pensava prdprio a 
1 'tenere in ordine, e allora in una 

cartella trovi di tutto, dal conto del 
' •sarto al manOscritto, dalla lettera 
< inevasa al ritaglio del giomale», E 
i I'idea di fare una donazione? «E un 
I atto sbagliato, che non garantlsce 
. nemmeno un buon esito, Molte 
i donazione rimangonochlusenelle 
, casse. Sarebbe pjo semppce, e red-
i dltlzjo, per me vendere l'archivio di 
, , mio padre pezzo per pezzo, ma 

penso d ie sia un vanto per I'ltalia e 
che debba rimanere umto», 

«I1 poeta non si svencb 
L'archivio di Salvatore Quasimodo andra all'estero? La 
protesta di Alessandro, figlio del poeta, ormai determina
te a vendere le carte e i quadri del prernio Nobel fuori d'l-
talia, ha suscitato il risveglio di molte istituzioni. Fra gli altri 
il gabinetto Vieusseux si e detto disponibile all'acquisto. 
Abbiamo chiesto al ministro Paolucci se lo Stato italiano e 
disposto a prendere impegni e perche cost spesso si ripe-
tano episodi di abbandono del patrimonio culturale. 

• oQuesta e la mia ultima intervi-
sla da ministro. Antonio Paulucci, 
mini5tro:dietBeniculturate6pro-. 
p i i o ^ u m , E prima d e j t e ^ n t o 
del nuovo governo, mentalmente, 
sta gia facendo i bagagli. Ma pro-
prio adesso gli piove addosso il 
caso Quasimodo*: la vendita ven-
tilata dell'archivio milanese del 
grande poeta, da parte del figlio, 
Alessandro Quasimodo. II quale 
minaccia di disfarsi di tutto. Dopo 
aver denunciato I'incuria del «Pub-
bl(co». Che risponde Paolucci? 

Alton mlrtfrtro, al tuo ministero 
la prima readme e stata dl 
grand* sorpraaa auli'«affare 
Quasimodo-. Oawera non tape* 
vote nulla di questo patrimonio 
«lnswndh>? 

No. Chiese e palazzi antichi in ro-
vina si vedono, passando per stra-
da. Quando chi possiede degli ar
chivi, non awerte le autorita pre-
poste alia ioro tutela, e impossib
le intervenire, Esiste una Soprain-
tendenza dislocata in tutta Italia, 
con tl complto di raccogliere se-
gnalazioni, restaurare documenti, 
e quand'occorre, provvedere al 
Ioro acquisto. Nel 1995 sono stati 
acquistati 34 archivi privati, donati 
e depositati altri 40, ed erogati 
contribute a 39 archivi non statali. 
Esiste la possibility del deposito, 

ottenibile presso gli Archivi di Sta
to.,. 

« A Mllano lei ha Inviato la *o-
pralntendMte Andwina Bazzl, 
per oumlnare H fondo- Quasi
modo. Come avete Intenztone dl 
procedere? 

Parleremo con 1'erede legittimo 
per capire che cosa chiede, venfi-
cheremo la consistenza e la natu
re del fondo... 

Qualcuno teme che vogliate 
smembrare I'ArchMo, separan-
do le lettere private dalle altre 
carte. Ecosi? 

Un archivio storico, importante 
come quello di Quasimodo, e la 
stratificazione di una vita e la testi-
monianza di un'epoca. Richiede 
uno studio approfondito che solo 
gli specialist! possono fare. Prima 
bisogna fare tutto questo, e poi si 
vedra. Siamo ancora a carte co-
perte Non sappiamo ancora se 
c'6 un nucleo forte su cui puntare, 
ne quanta parte dell'Archivio deb
ba essere destinato agli studiosi. E 
nemmeno quale sard il prezzo ri-
chiesto... 

CI sono anche ritrattl d'autore 
del poeta, oltre alle carte: Blrol-
H, Guttuso, Cassinari. Non se po-
trebbe fare un -Memorial hou-
se»? 

Non lo escludo, ma pud darsi che 
non ci sia materiale adeguata-
mente rappresentativo al riguar-
do, In tal caso sara inevitable tra-
sferire il tuttp all'Archivio di stato 
di Milano. E presumibile in ogni 
caso 1'importanza di questo fon-
do. Perchd la figura di Quasimodo 
e di enorme rilievo, ci appartiene. 

II figlio del poeta, ha potemlzza-
to col comune dl Mllano. Secon-
do Le) ha sbagliato Indirizzo? 

Si, poteva informarsi meglio. Si e 
rivolto a tutti tranne che alle per-
sone giuste Doveva recarsi alia 
Sopraintendenza Archivistica di 
Milano. Ha preso contatto con ia 
regione Sicilia e con il Comune di 

•"Agrigento. Benissimp. Ma noi ndh" 
potevamo saperlo Questi sono 
enti autonomi, non sono il Mini-
stero, al quale non posso fare al-
cun addebito. Ripeto: delie carte e 
del lasciti importanti intendiamo 
occuparci direttamente. Attraver-
so I'Ufficio ispettivo a cio prepo-
sto: la Sopraintendenza archivisti
ca. E cid awerra anche nel caso di 
Quasimodo. 

Sempre a Milano e esplosa una 
forte polemics contro la man-
canza dl spazi artiiticl. Quaran-
ta ptttori hanno gla detto che 
abbandoneranno la cftta. Let 
chenepensa? 

Le Gallerie sono comunali, non 
possiamo fame carico al Ministe-
ro II mio compito istituzionate e 
quello di tutelare le opere sino a 
prima di 50 anni fa. So che a Mila
no e'e un vasto disagio, che nasce 
dalla perdita di un ruoio storico. 
La citta si sente marginale rispetto 
alle epoche in cui esercitava un 
ruolo di punta in campo artistico. 
Quanta al Ministero, lavora bene 
nel suo settore: la graduale rie-
mersione di Brera, il grande Mu-
seo di arte antica. Dobbiamo cu
rare la valorizzazione dei Musei 

storici, segmenti di una strategia 
globale. 

Owtamente, lei continue a pom 
laccento sullaspetto storico, 
gla consolidato, del benl cuKu-
rail. Ma la poHtica dl acqutsti di 
opere contemporanee non deve 
riguardare il suo dlcastero? 

A Milano abbiamo comprato per 
Brera una Crocifissione di Gentile 
da Fabriano, costo quattro miliar-
di. Una tela di Campigli, costo 
mezzo miliardo Nei suoi musei 
statali il Ministero opera anche 
una politica di acquisti. Poi e'e la 
Galleria nazionale di Arte contem-
poranea a Roma, statale, Anch'es-
sa<£a_una certa politica di acquisi-
zioni e di promozione nell'ambito 
del contemporaneo. Ma questo 
settore credo vada lasciato soprat-
tutto al mercato, al confronto fra 
pubblico e gallerie. Non si pud mi
ca imporre un'arte di stato! Le gal
lerie statali debbono offrire le 
strutture, valorizzare gli artisti di 
talento, esplicare una funzione di-
dattica, formativa. E il Ministero 
dal canto suo deve attivare fa «leg-
ge del 2%», risaiente ai tempi di 
Bottai... 

Una •ntangente buona* a favore 
degll artist), flnanzfati In occa-
slone dl nuove mfrastrutture e 
lavoripubbllci... 

Si, la legge lo prevede. E una diret-
tiva che awantaggia la promozio
ne di nuove opere d'arte. Giustissi-
ma. Che tuttavia il disinteresse ge-
nerale e il corporativismo sinda-
cale ha sempre immiserito. Ci vor-
rebbe una nuova disciplina. Con 
un metodo completamente rinno-
vato. Penso a una commissione 
svincolata dal sindacato degli arti
sti. Composta da specialist vera-
mente bravi. E non condizionata 
dai parti ti, dagli amici degli amici. 
Sembra facile. 

Sturzo e l'angoscia 
dei P a t M fascismo 

OA»RIILLA MSCUCCI 

• Le passioni di un esule nelle 
Lettere non spedite, Don Sturzo affi-
dd le sue riflessioni, spesso amare, 
sui Parti lateranenzi, sul rapporto 
fra Chiesa e Stato, sut timori clfela 
Santa Sede si legasse al regitne jp-
scista, a missive, scritte fra il 1928 e 

, il 1932, indirizzate ad amici e pa-
^renti, ma in realta mai pervenute. 
Ora il Mulino le pubblica con una 
prefazione di Gabriele De Rosa: ' 

Sturzo e molto prudente quando 
comunica dai suo esilio londinese 
con persone rimaste in Italia, ma si 
lascia andare a considerazioni 
molto piu nette quando dialoga 
con gli amici emigrati all'estero co
me Ferrari, Donati, Crespi. Dopo j 
Patti lateranenzi, il 27 febbraio del' 
'29 scrisse a" Giuseppe Donati un 
lungo sfogd: «Come pre^e italiano -
affermava fra11'altro conimentando( 

amaramente i contenuti dell'ac-
cordo - io non posso pensare di ri-
tornare a capo di un partito qual-
siasi e in posizione politiche di re-
sponsabilita, dopo che il Concor
d a t fra la Santa Sede'e 1'Italia ob-
bliga i vescovi ad uh giuramento 
che nelle condizioni present! signi-
fica lealta all'ordinei- fascista.,.» 
Sturzo si sente, dunque, tradito,1 

dalle scelte della Chiesa di Roma, 
si sente ridotto al silenzio, un silen-
zio che accetta come «doveroso», 
ma non senza aver fatto sentire if 
suo sdegno di antifascista: <^er for-1 

tuna, io non sono obbligato'a nes-
sun giuramento, che in tal caso ri* 
nunzierei alia cittadinanza italiana, 
piuttosto che professarlo». t 

Uno sdegno che si manifestera 
anche piu avanti, in una lettera ad 
un altro amico esule, Crespi: «Nonli 
posso negarti - scrive - che mi ri-
pugna vedere il cardinal Gasparri e. 
forse domani il Papa, stringere la 
mano a Mussolini, e vedere circo-
lare in San Retro e per le logge va-
ticane le camicie nere. Mi ripugna, 
mi fa piangere*. Dalle lettere tra-
spare inoltre che il fondatore del 
Partito Popolare rifiutd di rientare 
in Italia «senza abdicare agli ideali 
democratici». «Se tomassi - scrive il 
27 marzo del '29 in risposta^alfe as- ;, 
sicurazioni prpvenientj,dal .y^tjea^ 
no - anche sengâ  alqm^a cUpliiara-
zione di adesione a) regime, come 
potrei testimoniare dei miei ideali, 
che in apparenza avrei traditi?» 

Sin qui il primo gruppo di lettere 
pubblicate da II Mulino. II secondp 
parte da^settembre del '29 e, turte1,: 
le missive che ne fanno parte, sond* 
indirizzate a Giovanni. Secondp 
Gabriele Derosa e quasi c^rto crie 
il Giovanni'lthe Sturzo definite * 
«giovane, nelvigore degli anni'e'" 
dell'ingegnott altri non e che il pri
mo segretario del Partito popolare, 
Giovanni Nicastro. Questultirho 
s'interroga e interroga I'illustre 
amico sulle Crociate (sonogiustjfi-,: 
cabili?), su question! di natura spi-
rituale, ma ritoma, anche qw, la 
politica. Una domanda su tutte po-
ne Nicastro: si deve collaborate.al-,. 
1'artuazione del Concordato? E ' 
Sturzo risponde che una collabo-
razione e possibile solo nel seiksp! 
«di far comprendere la necessity di 
tenere distinti la Chiesa e il fasci
smo e di marcame (con prudenza 
ma confermezza) la irriducibilita e 
l'opposizione», E perche e'e questa 
irriducibilita? «11 Cristianesimo -
questa la risposta - non puo con-

durre a questa forma nichilistica e 
sowertitrice di ogni ordine e di 
ogni attivita pubblica, se non per 
una eccessiva valutazione della let-

I tera contro lo spirito dell'insegna-
-• mento apostolico» 

Questa ostinata opposizione al 
fascismo nasce dunque per Sturzo 

'-dall'essenza stessa del messaggio 
cristiano ed e significativa da que
sto" punto di vista la sua inconteni-
bile emozione quando finalmente 
l'enciclica di Pio XI A'on abbiamo 
bisogno determina un 'cambia-
mento delll'atteggiamento della 

Chiesa verso il regime. «Le mie im-
'pressioni sull'enciclica - scrive al-
4'arriica Barbara - sono assaf buo-
ne. Ru non poteva attendersi... Qui 
la'stampa di destra o tace o attacca 
il Papa: e enorme. Bure scrive che il 
Papa e sulla linea del famigerato 
Don Sturgio (sic)...» E ancora, 
sempre a Barbara, confessa, dopo 
aver letto la notizia del documento 
pontificio, di essere <«xcited (nel 
senso inglese)>» perche finalmente 
'^ejptta aperta non sul terreno di-
pIoMatico, ne su quellq politico, 
ma su quello religioso - morale». 
Questa serie di inediti si chiude 
con alcune lettere a Barbara Carter 

' in cui si affrontano problem i di na
tura spiritual e teotogica, Perche 
queste missive cosi imp9rtanti - si 
chiede Gabriele DE Rosa - nell'in-
troduzjone non furono mai spedi
te? E risponde: probabilmente seb-
behe indirizzate ad amici e cono-
scenti, costituivano una sorta di 
dialogo con se stesso, di diario al 
quale consegnare le proprie rifles
sioni, le proprie emozioni nei mo
ment! in cui si fa piu forte la solitu-

ldine dell'esilio lonhinese, Una do-
cumentazione inedita che per for
tune sfugge alia logica dello scoop-
pjsmo e che pure ci restituisce 

1 qualche particolare in piu sulla 
personalita del fondatore del Parti
ta popolare. 

E al convegno 
scoppia 
la polemica • 
U polcmielw contro uno Stato 
troppo rmwlmto, la lotto contra II 
nwino (Ml* partttocraila: oono 
quott* k battagNo dl Don Stum 
moue al contro dl un convegno 

Mndotra I pramotori un cattollco 
doccomollprotsiMfRumleun 
OMnocrUoaiMitorlco.rifoiHMtore 
dol Partito popolara come 
, kjartlniazorl, II convegno non * 
' vttW dl buon occhlo da moBJ e 
quaHflcatlenKlldelpMiiero 
eturtlano. E eulla rlvhtta sono 
pkwutedureaccuoedl 

qualcuna. De MHa nova ttrano che 
. t| pppamlonl ;al popohvhmo chi e 
tantoeonlMlealponttl forth. Roey 
M M * parte ili un tontatrwln cui 
Intnvodotortl cedlmentl culturell 
alle ragkml della dwtra, magart 
contrapporwndoStunoa 

con AdornetoeGallldella Loggia 
che carcano <argomenti per 
condannara II cattoncnlmo 
democretlco-. 

I Prolungata a 70 anni la tutela per le opere d'ingegno 

Diritti a Gramsd e ai sogni di Freud 
' m L'ltalia si^adegua alia direttiva 

europea portando la protezione 
* del diritto d'agtore da 50 a 70 anni 
t dopo |a morte dell'autore. 6 in via 
, dl pubblicazione sulla «Gazzetta 
. ufficiaie- ii testo della legge comu-
t . nitaria di circa JO0 paglne che re-
* cepisce nella nostra legislazione 

, 90 diverse direttive cee, compresa 
quella sui diritti d'autore. La nor-

- ma, subito vigente e retroattiva, ri-
guardera qumdi anche quegli au-

- tori che erano Ormai non protetti, 
per scadenza del termine di 50 an-

> ni (piu sei per recupero anni di 
guerra) e che ora invece tomano a 

* essere propriety degli eredi. I casi 
' piO eclatanti sono quelii di Luigi Pi

randello, Gabriele D'annunzio e 
1 Italo Svevo, che negli ultimi anni 

sono stati pubblicati in edizoni 
'• economiche da piO di un editore, 
' Non uscira piu prossimamente di 
- diritti invece Antonio Gramsci, di 

cui ha fesclusiva I'Einaudi, e di cui 
altri stavano preparando edizioni, 
e lo stesso vale per Cesare Pavese. 

La legge comunitaria prevede che 
chi ha edito e messo in commercio 
opere cadute in regime di liberta e 
che ora tornano protette possa 
continuare a vendele e stamparle 
mantenendo «composizione grafi-
ca e veste editoriale con le quali la 
pubblicazione e awenuta» e esten-
de questa possibility «anche agli 
aggiomamenti futuri che la natura 
delle opere richiede», mentre il de-
creto sinora in vigore prevedeva 
solo lo smaltimento delle copie fm 
qui gia stampate. L'esaurimento 
deiV copie gia edite riguarda inve
ce le copie di opere musicali Per 
queste, al contrario dei libri, non e 
permesso continuare a stampare 
lavori che rientrano sotto la prote
zione dei diritti. Discorso che vale 
anche per le singole opere. per 
esempio «l'interpretazione del so-
gni» di Sigmund Freud, che era di 
pubblico dominio in Italia in base 
a una norma internazionale del 
1908 viene protetto dal diritto d'au
tore sino al 2009 «L' Italia si ade-

gua con ritardo e di malavoglia a 
una direttiva europea del 1993» 
commenta Gianni Ferrari, direttore 
editoria libraria della Mondadon 
Ferrari nega che si tratti di un rega-
io agli editon, «perche - sottolinea -
con questa legge si tutela il diritto 
degli autori e non quello degli edi
tors. per una visione demagogica in 
questo paese non si vorrebbe rico-
noscere la tutela del diritto di pro-
pneta ai prodotti dell'ingegno» ma 
Fen-ari afferma che la Mondadon e 
pronta ad arrivare sino alia Corte 
costituzionaie se sar^ concesso a 
chi ha stampato opere divenute di 
pubblico dominio pei il decorrere 
dei termini di 50 anni, e che torna
no ora sotto la tutela del diritto 
d'autore, di continuare a produrle. 
Diversa I'opinione di Gianni Merli-
ni, vicepresidente della associazio-
ne italiana editon e presidente di 
Utet e Garzanti. «50 anni - ha detto 
Merlini, a titolo personale e come 
esperto - sembravano piu che suffi
cient, perche oltre all'autore veni-
vano tutelati i suoi figli e i suoi ni-
poti. A mio giudizio, e secondo la 

maggior parte degli editon, invece 
si dovrebbe favorire una piO ampia 
diffusione delle opere e, certo, una 
norma di questo genere non va in 
questo senso. Comunque vanno 
garantiti i diritti acquisiti di chi, una 
volta caduta la tutela dei 50 anni, 
aveva cominciato a stampare ope
re sino ad allora protette- non si 
pud pretendere che brucino i ma-
gazzini o che rinuncino a un diritto 
acquisito» D'accordo con Merlini e 
Maria Luisa Zarmagnan, capo uffi-
cio dintti della Garzanti, che, per 
esempio, da! '94 ha in catalogo tut
to Pirandello pubblicato nella col-
lanaeconomicadeigrandilibn La 
Zarmagnan trova comunque la 
norma che permette di continuare 
a stamparlo nella stessa veste edi
toriale «un grande pasticcio e un 
fatto abbastanza grave che di fatto 
rende inoperante la legge per chi 
era uscito di diritti e dovrebbe rien-
trarvi, perche cosi nessun erede, 
nel caso per esempio di Pirandello, 
e in grado di firmare nuovi contrat-
ti, non essendovi possibility d'e-
sclusiva» 
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sconto speciale (del 33 %!) e riservato agli abbonati vecchi e nuovi. 
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