


In apertura: Orsola Nemi, L’Astrologo distratto, illustrato con xilografie originali di Sigfrido Bartolini, Roma, 
Volpe edizioni, 1971.
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Abstract
Gli archivi di persona offrono il banco di prova forse più affascinante nel macrocosmo della memoria do-
cumentaria: tra dinamiche volontarie di autorappresentazione, consapevolezze conservative, dispersioni e 
tradizioni che frammentano “l’universitas rerum”, si annida l’immagine pubblica e privata di un personag-
gio. Il contributo che qui si propone utilizza il maggior numero di fonti per ricostruire la biografia e il pro-
filo professionale di Orsola Nemi, eclettica figura del Novecento italiano, indagandone le corrispondenze, 
i legami e le relazioni nella convinzione che siano unite da un vincolo archivistico esterno.

Personal archives offer perhaps the most fascinating test case in the macrocosm of documentary memory: amidst 
voluntary dynamics of self-narrative, conservative consciousness, dispersions and traditions that fragment 
“l’universitas rerum”, the public and private image of a character hides in that space. The article uses as many 
sources as possible to reconstruct the biography and professional profile of Orsola Nemi, an eclectic 20th century 
Italian figure, investigating her correspondences, links and relationships in the belief that they are united by an 
external archival bond.
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Gli archivi di persona, entità avvincenti nel macrocosmo della memoria documentaria, negli ultimi 
anni sono stati fortemente studiati sotto il profilo della consapevolezza del soggetto produttore che 
conserva, modifica, distrugge1. La traduzione archivistica dell’impulso egotico umano può trovarsi 
nei “pieni” (compresa la disposofobica presenza di copie delle fotocopie)2 tanto quanto nei “vuoti” e 
nelle assenze. È come se l’immagine pubblica e privata di un personaggio si annidasse nello spazio 
creato dalla volontà di autorappresentazione, dalla consapevolezza conservativa, ma, allo stesso tem-
po, trovasse ragion d’esistere anche nelle dispersioni e nelle stesse tradizioni che possono frammen-
tare la ben nota «universitas rerum»3. L’archivio di Orsola Nemi, eclettica scrittrice del Novecento 
italiano, non rientra tra gli archivi privati dichiarati di interesse culturale così, seppur conservato 
con cura dagli eredi che hanno messo in atto alcune opere di valorizzazione dei contenuti, al mo-
mento non risulta accessibile4. Ecco, dunque, che il “vuoto” diventa particolarmente ingombrante, 
perché sta a significare l’assenza (almeno momentanea) della fonte e quindi se non l’impossibilità, 
perlomeno la difficoltà verso l’accesso all’informazione. In tal senso, parlare di «polimorfia del vin-
colo archivistico» può allora essere non solo una condizione teorica essenziale5, ma anche un valido 
approccio per la comprensione di realtà documentarie altrimenti di difficile lettura. In questa sede, 
è sembrato interessante riprendere la biografia personale e professionale della Nemi guardandola da 
una prospettiva diversa e ripercorrendo le trame lasciate dalle sue relazioni, continue e costanti con 
il mondo dell’arte e delle lettere6. Gli epistolari, del resto, mostrano bene come il cosiddetto soggetto 
produttore si muova e si esprima nei confronti del mondo esterno: testimoniano i rapporti, sedimen-
tano le notizie, offrono informazioni che sfuggono dalla volontà di mantenerle o meno7. Le lettere di e 
con Orsola conservate presso Fondazione Mondadori di Milano (in particolare nei fondi archivistici di 
Rosa e Ballo, di Agenzia Letteraria Internazionale – ALI, di Luciano Foà, di Alba de Céspedes, nonché 
l’Archivio Storico il Saggiatore), presso Biblioteca del Centro APICE dell’Università Statale di Milano 
(Archivio Mario Soldati), alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (fondo Bellonci), alla Fondazione 
Longhi di Firenze (con le carte di Anna Banti), al Centro Studi Sigfrido Bartolini di Pistoia e presso 
il fondo Lucia Morpurgo Rodocanachi di Genova sono solo alcuni dei fili di Arianna riavvolti dentro 
questo labirintico mondo8.
Flora Vezzani, questo il suo vero nome, nacque a Firenze l’11 giugno 1903. Il padre, ufficiale di fan-
teria e medaglia d’oro, era caduto in battaglia sul Carso nel giorno di Sant’Orsola (15 ottobre 1915) e 
proprio a quel giorno Flora dedicherà il suo pseudonimo, dove la seconda parte (Nemi dal latino ne-
mini, di nessuno) fu per lei simbolo del carattere schivo e indipendente: ella, così voleva dichiarare, 
non apparteneva ad altri che non a se stessa. Orsola respingeva ogni etichetta al femminile, al punto 
da rifiutare, argomentando di non riconoscere una differenza di genere nella letteratura, il Premio 
Femminile Bagutta, attribuitole nel 1958 per i racconti I gioielli rubati: «Sono confusa e mortificata 
di dover confermare che non desidero e non posso accettare il premio letterario femminile» – scris-
se all’editore Bompiani che insistentemente la pregava di partecipare al premio9 . «Io non amo la 
letteratura femminile – dichiarò poi in un’intervista – […] Vorrei poter scrivere un libro che cammi-
nasse anonimo per il mondo»10 e ancora, alla domanda sui mondi creativi possibili in uno scrittore e 
in una scrittrice, rispose:

Se pensiamo a libri come Cime Tempestose, La Gita al Faro, Orgoglio e Pregiudizio, Elias Portolu o a un libro di 
Colette o della Mansfield, si capisce senza bisogno di argomenti che quei libri potevano essere scritti solo 
da donne. Naturalmente esiste la differenza a cui lei accenna come esiste fra il mondo di uno scrittore e 
il mondo di un altro. In tutti questi casi abbiamo nominato opere di alta qualità. Se invece si prendono in 
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mano opere mediocri vediamo che la differenza si attenua fino a scomparire, sia fra scrittore e scrittore 
sia fra opere di scrittrici e scrittori. […] Riconosciuta la differenza che ho detto, non se ne deve dedurre 
che le opere delle donne devono essere giudicate sopra un piano diverso da quelle degli uomini. Non ne 
vedo la ragione11.

Orsola Nemi fu sempre incline alla vita ritirata, amante delle piante (si racconta distillasse uno 
squisito rosolio dalle rose del suo giardino) e dei libri (di cui riempiva la casa di Roma, a Traste-
vere, e poi a Recco, a Cervo, e infine nella villetta di San Bartolomeo); così riservata da intitolare 
il suo diario del decennio 1955-65, pubblicato poi nel ’69 per le Edizioni del Borghese, Taccuino di 
una donna timida12. A soli due anni, fu colta da poliomielite in una forma che le risparmiò la vita, 
ma la segnò per sempre, lasciandole offese le gambe e, soprattutto, allontanandola dalla madre, 
una donna fragile, che non riuscì mai ad accettare l’infermità della figlia. Eppure era bella, con un 
volto spirituale, dai lineamenti finissimi e uno sguardo che rimase limpido e attento fino agli ultimi 
giorni della sua vita. Tanto bella da far innamorare il celebre americano, già inviato del “New York 
Times”, Henry Furst che ella italianizzerà sempre, affettuosamente, con Enrico. Così scriveva di lui 
nel 1970 al comune amico Mario Soldati:

Conobbi Enrico il 15 dicembre del 1938, venne da me per acquistare annate arretrate della Fiera Lettera-
ria, la mattina verso le 9 e rimase con me, con grande ira di mia madre, fino alle 12; alle 14 venne a pren-
dermi con nuovo scandalo materno, andammo ai giardini e si rimase insieme fino alle cinque. Sempre 
parlando tutti e due, come gente che deve riprendere il tempo perso. Gli diedi il manoscritto delle mie 
poesie; lui la sera, dopo averlo letto, voleva tornare da me, ma pensando a mia madre, mise nella cassetta 
della posta un biglietto entusiasta che quasi mi fece svenire dalla gioia, la mattina dopo. Mi diceva che 
avrebbe parlato delle mie poesie a Montale, che doveva andare a passare il Natale con la Mosca da lui alla 
Torre e mi promise di farmelo conoscere. Infatti, dopo il Natale, non ricordo il giorno, ci incontrammo 
con Enrico Mosca e Montale da Unica; perché mia madre non voleva nessuno in casa13. 

Questo incontro, avvenuto attraverso un annuncio sulla rivista “Fiera Letteraria” sarà decisivo per la 
vita e per la carriera di Orsola. Furst, infatti, dopo essersi trasferito in Italia, diventò, molto più tardi, 
suo marito sancendo un’unione carica di amore e devozione e permettendo a Orsola di entrare in 
contatto con intellettuali altissimi come Eugenio Montale (che nel 1939 pubblicò alcune sue poesie su 
“Letteratura” – rivista che non aveva visto mai nessuna autrice donna) e con case editrice importanti 
come la già citata Bompiani che stampò le stesse poesie nel 1942 e le offrì il compito di collaborare 
alla monumentale opera del Dizionario delle opere e dei Personaggi. Fu amica di molti intellettuali del 
Novecento, spesso ospiti nella sua casa in Liguria: Irene Brin, Anna Maria Ortese, Gianna Manzini, 
lo stesso Montale e sua moglie Drusilla Tanzi detta “Mosca”, Sibilla Aleramo, Emilio e Leonetta Cec-
chi, Gianfranco Contini, Giovanni Comisso, Mario Soldati, Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Ennio Fla-
iano, Silvio Negro, Federico Fellini, Italo Calvino, Indro Montanelli, Ernst Jünger, Sigfrido Bartolini. 
Quest’ultimo, artista e letterato pistoiese, riteneva ogni missiva un documento non effimero, un luogo 
dove il pensiero poteva essere fermato ed è lì, in un nucleo di 168 lettere che incardina, cementifica e 
conserva viva la sua amicizia con Orsola Nemi:

Al cliché della donna intellettuale, quale prospera e si moltiplica nei nostri sciaguratissimi tempi, fa da 
esemplare, forse unica, eccezione la scrittrice Orsola Nemi. È una di quelle eccezioni che fanno quasi 
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rabbia poiché impediscono di poter fare di tutt’erbe un fascio per relegare la donna, almeno col pensiero, 
ai suoi antichi e mirabili compiti che non sono l’arte o la letteratura. Orsola Nemi possiede certe preziose 
qualità elevate al massimo grado. Niente c’è in lei dell’intellettuale gemebonda, per dirla col Gozzano; 
niente di quell’aria da sacerdotessa di misteri eleusini, di sofisticato o di frivolo come spesso ci tocca sop-
portare in tante, troppe donne affaccendate ai fornelli delle frastornatissime Muse.
Ciò che subito colpisce nella Orsola Nemi è proprio la sua serena naturalezza, l’ovvietà del suo pur colto 
parlare, i suoi modi permeati di tanta femminile dolcezza quale è raro oggi trovarne perfino in donne 
non contagiate da sofisticherie letterarie. Ed è questa dolcezza, corroborata da una naturale, spontanea 
saggezza, a conquistare, a lasciare una traccia indelebile in chi l’ascolta rendendolo partecipe di un afflato 
poetico, di una interiore musicalità che incanta e commuove. Desta stupore che tante conoscenze lette-
rarie, quali la Nemi possiede, non siano riuscite a sgualcire questo spontaneo fiore, ma, anzi, lo abbiano 
arricchito, come un innesto ben fatto che migliora la pianta senza alterarne la naturale trascendente bel-
lezza. Del resto la Orsola Nemi può vantare riconoscimenti non certo facili ad ottenersi14. 

Intensa e proficua fu anche la collaborazione con Leopoldo Longanesi, di cui divenne segretaria a 
Roma e per il quale tradusse soprattutto grandi autori francesi come Tocqueville, Balzac, Saint Si-
mone, Baudelaire, Flaubert15, Maupassant (anche se non firmò la traduzione di Bonjour tristesse della 
Sagan perché lo considerava un libro «troppo stupido»), oltre al romanzo scritto in francese dallo 
scrittore romeno Vintila Horia, già vincitore del Premio Goncourt16. La sua attività, intensissima e 
molteplice, si colloca tra gli anni Trenta e Ottanta del Novecento italiano con romanzi, racconti e 
soprattutto favole, che amava pubblicare a puntate su “La Gazzetta dei lavoratori”, in una sezione spe-
ciale dedicata ai bambini, firmandosi come il ‘Gufo della torre’ o il ‘Gufo navigante’17. Solo per citarne 
alcune: Il Califfo curioso, Un naufragio tra predoni, La Nave volante o altre dedicate al regno degli animali 
L’orso e la capinera, La regina delle api, Il granchio d’oro, La torre dei gatti, Il gallo tramviere. Ma fu il 1944 
l’anno che la consacrò a questo genere letterario, quando scrisse e pubblicò Nel paese di Gattafata (per 
Documento editore poi riedito da Bompiani nel 2017, con alcuni disegni di Sergio Ruzzier, a sostituire 
le sei tavole realizzate appositamente da Giorgio de Chirico che arricchivano la prima edizione)18. Un 
libro, questo, che si mise subito in controtendenza rispetto alla situazione storica e culturale coeva: 
per contenuto e preziosità la favola era uno di quei generi letterari che poteva ancora offrire l’occasio-
ne di evasione e di speranza. Nella Gattafata, Orsola Nemi precipita il lettore in una mise en abyme in 
cui il narratore si trova in una casa misteriosa dove degli strani personaggi raccontano di un’avventura 
accaduta a una bambola e ai suoi amici, finiti dentro il paese di Meraviglia, inseguendo un gatto sal-
tato dentro un quadro… È la notte dell’Epifania, e la favola narra di un fiabesco viaggio della bambola 
Vanetta e del suo amico Gianni Feltro, il portatore di sonno, che li condurrà davanti alla grotta di Bet-
lemme, dove la tradizione incrocia la narrazione evangelica. Andata rocambolesca e felice ritorno: è 
una discesa fantastica in un mondo parallelo a quello della scrittrice, un universo pieno di animali 
di tutti i tipi, di fiori, frutta e ricami (non possiamo dimenticare che ella fu anche autrice di ricette di 
cucina e articoli su pizzi e merletti), e poi teiere parlanti, ghiandaie pettegole, alberi magici, lo spirito 
del fuoco, i Re Magi, le personificazioni dei venti, e, ancora, sogni, incantesimi, un pesce vecchissimo 
che si chiamava Adamo, appunto perché era nato ai tempi di Adamo e si ricordava del Paradiso Ter-
restre, ma soprattutto gatti, fra cui la Gattafata Marfisia, una grossa gatta nera dal manto luccicante, 
istruita, dignitosa, abituata a comandare. 
La scrittrice e la sua amica Anna Banti riteneva che il talento della Nemi fosse una vera vocazione alla 
favola, e che ciò fosse chiaro fin dal 1940 quando Bompiani le ebbe stampato quel Rococò, più favola 
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che romanzo. «La lingua infatti che essa usa è una delle più asciutte e limpide che oggi sia dato legge-
re, una lingua appunto, da favola classica. Con tali mezzi le sarà agevole, non ne dubitiamo, affrontare 
qualunque prova»19. 
Un vincolo intellettuale quanto affettivo sembra emergere, in controluce, anche dalle lettere intercor-
se tra Orsola e Maria Bellonci tra il 1945 e il 1965, conservate presso la Biblioteca nazionale di Roma.

Credi, la questione delle biblioteche è per me assai grave; dovrei fare una traduzione per Alvaro, e il testo, 
un saggio di Hobbes è all’Alessandrina; se tu potessi farmi un biglietto per la signorina Ortiz che me lo 
favorisse io potrei mandarlo a prendere. Devo anche finire un romanzo che Longanesi ha già in catalogo – 
una leggenda che si svolge nel 1660 – e mi occorrerebbe un libro dove trovare qualche schiarimento sulla 
procedura contro gli eretici. Forse puoi consigliarmi. Ecco quante noie ti do! Non sono più a Documento 
e lavoro in casa. Ho una camera abbastanza simpatica e luminosissima senza nessuna comodità. Mi 
manca il telefono e non potevo dirti tutto ciò da un telefono pubblico. Ciao cara, mi raccomando il mio 
libro leggilo per favore e dammi sinceramente il tuo parere: non credo sia né molto bene né molto male. 
Forse quello che uscirà da Longanesi è un poco meglio. A me dirai il giudizio vero, ma poi per gli altri, 
naturalmente, vorrei un giudizio di parata. Capisci!!
Mi rincresce che non ci vediamo più spesso. Tu sapessi come le mie gambe non mi servono. È un guaio 
col freddo, senza autobus, ecc. Ciao, saluta per me tuo marito e ringrazialo cordialmente dell’interesse 
dimostrato per il mio libro20. 

I rapporti, tuttavia, si intiepidirono negli anni Sessanta, quando Maria Bellonci pubblicò una recen-
sione sul “Messaggero” non proprio gratificante per Le Signore Barabbino appena date alle stampe21. 
Nel 1949 Orsola Nemi uscì per Longanesi con Maddalena della palude: un romanzo che, pur continuan-
do il fecondo filone della scrittrice improntato sul genere fantastico, sollevò notevolmente gli animi 
della critica letteraria22. Giuseppe De Robertis, in una breve segnalazione sul “Tempo”, apprezzò la 
«leggerezza di tocco della scrittrice, su una materia che si sarebbe prestata (qui il pericolo) a una 
pittura accesa»; Lorenzo Gigli, su “La Gazzetta del Popolo”, definì il libro un «riuscito pastiche della 
letteratura illuministica»23; ma sarà ancora una volta Anna Banti a dedicare una lunga recensione in 
“Illustrazione italiana” nel marzo del 194924. La critica su Maddalena fu ripresa anche anni dopo, in al-
tre occasioni cariche di significato, quando recensire l’ultimo lavoro della Nemi per Vallecchi, Rotta a 
Nord25, significava attribuire una giusta importanza al libro finalista del Premio Strega26. D’altra parte 
i punti di contatto tra i due titoli erano notevoli ed evidenti: il misterioso fatto di cronaca legato alla 
scoperta di Mary Celeste, una vecchia nave a vela, che verso la fine dell’Ottocento fu avvistata andare 
alla deriva senza nessuno a bordo, divenne per “L’Osservatore Romano” «un quadro suggestivo di 
passioni e illusioni umane e di redenzione spirituale»; per Ferdinando Virdia, su “La Fiera Letteraria”, 
una «cupa […] disintegrazione […] tra sensi e sentimenti», soprattutto a proposito della figura femmi-
nile, nella cui rappresentazione psicologica Orsola Nemi avrebbe eccelso; per Giorgio Bàrberi Squa-
rotti, su “La narrativa italiana del dopoguerra”, il volto «inquietante delle cose e della mente dell’uomo 
e dei suoi poteri». Nella congerie di recensioni uscite negli anni persino Emilio Cecchi molto dopo, 
nel 1960 sul “Corriere della Sera”, rievocherà quel «senso di mistero soffuso d’angoscia, e al medesimo 
tempo, bizzarro, quasi stregato» di Rotta a Nord. 
Orsola Nemi è però anche la scrittrice dei pensieri, degli appunti di costume; la Nemi dei diari, come 
fu il di lei Taccuino di una donna timida dove si lascia intravedere una forza, una combattività e fin 
quasi un’aggressività che avremmo ritenuto impossibile conoscendone solo la parte elegiaca e fanta-
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stica. La Nemi del conservatorismo, forse anche opinabile, dove le riflessioni poetiche si alternano a 
vere e proprie requisitorie contro la lascivia, la mediocrità, la falsità del tempo. Sono grida sdegnose 
di un animo generoso, ma fermo; gentile, ma vigoroso; uno spirito che conosce il dolore, ma che in 
esso trova la forza per elevarsi ogni volta più in alto. «Quelli che scelsero la lealtà» titola un capitolo 
dell’autobiografia inedita di Irene Brin, facendo riferimento proprio alla figura della Nemi e del mari-
to Henry Furst, spesso e volentieri accostati come una monade27. Ecco, allora, che la troviamo riflet-
tere «con un indistinto brusio di fatti e di pensieri» su fatti di cronaca o su eventi di rilievo nazionale, 
sul progresso scientifico, sulla moda, sulla condizione femminile, sul suffragio universale. Pur non 
sentendosi capace di far critica letteraria, ella collaborò tuttavia con moltissime testate del suo tempo, 
da “L’Osservatore Romano” al “Giornale di Genova”: con “La Gazzetta del Popolo”, con il quindicinale 
“Totalità” (di Barna Occhini e del già citato Sigfrido Bartolini), con il longanesiano “Borghese”, con “Il 
Tempo”, con “Il Messaggero”. 

Capisco sempre meno gli uomini e le donne che vivono intorno a me; cioè, li vedo in una prospettiva da 
allegoria, da rappresentazione sacra; mi sembrano solo simboli, figure di un tremendo dramma che non 
sanno di recitare, convinti come sono di rappresentare tutt’altra cosa. Non è certamente questo un punto 
di vista che li interessa. Inoltre era interessante per me scrivere quando poi ricevevo un giudizio o un ap-
prezzamento da Enrico e, su un altro piano, quello per esempio di Longanesi. Ma adesso l’apprezzamento 
di chi mi importa?
Faccio le collaborazioni necessarie e non sempre è facile; e questo mi è più penoso di tutto. Per esempio, 
al Messaggero, quando mando articoli, non dico di critica (non ho la capacità di un critico letterario) ma 
articoli in cui parlo delle mie letture, sempre subiscono ritardi, e qualche volta sono rimandati perché c’è 
il critico in carica che non li vede di buon occhio. Pensi, io collaboro con il Messaggero da circa 15 anni 
e questo signore forse da due o tre. Ma ha ragione lui. Non si può vivere come io voglio vivere tranquilla-
mente in casa propria, e avere la vita facile nelle redazioni28.

Spesso, soprattutto andando avanti negli anni, sembra emergere dalle lettere che invia agli amici più 
stretti una sorta di stanchezza o una rassegnazione verso delle condizioni economiche per lei sempre 
più asfissianti (tali da scrivere a molti editori affinché le affidassero nuove traduzioni), ma anche verso 
un clima sociale teso. Rari i momenti di entusiasmo come quello che la coinvolse pienamente dando 
alle stampe L’Astrologo distratto29, che pure non fruttò alcun tipo di ritorno economico rilevante. 

Caro Mario [Soldati],
Volpe ti manderà l’Astrologo Distratto, spero che ti piacerà.
Le presentazioni dei mesi le avevo in parte già scritte, il resto lo raccolsi e illustrai l’anno passato, proprio 
in questi mesi, quando soffrivo tanto per via di quella storia del Borghese che mi era impossibile appli-
carmi a un lavoro serio. Ti raccomando il libro proteggilo, e se tu potessi fargli avere una recensione sul 
Giorno, o tanto meglio, se volessi tu parlarne sarebbe una fortuna. Un tempo i giornali erano restii a farmi 
le recensioni perché collaboravo al Borghese, da un anno non collaboro più, anzi sono stata maltrattata 
in maniera che forse non ti ho nemmeno raccontato, allora quell’ostacolo cade. Come sta tuo figlio. Spero 
e ti auguro di passare felicemente le feste di Natale. E poi si capisce, ti prego di farmi avere quel denaro 
nella prossima settimana, […] perché contando appunto su quel denaro mi sono dedicata a finire il libro 
per Rusconi. Anche l’Astrologo per adesso non mi ha reso nulla, l’Editore ha speso molto nell’edizione e di 
anticipi né Bartolini né io se n’è parlato. Ti abbraccio Orsola30.
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Così, presto, anche la scrittura cominciò a portare il peso della penna («ma allora passa la voglia di 
scrivere; oppure bisogna prendere l’abitudine di scrivere, ma di non pubblicare. Ci arriverò senza 
fatica» diceva) e nonostante l’assidua intensità di un lavoro preciso e mai superficiale, come quello 
pluriennale per la biografia di Caterina de’ Medici31 (Rusconi, 1980), non poté che abbandonarsi all’i-
neluttabile. Quando Furst morì, la Nemi seppe trovare la forza per adempiere da sola ai mesti uffici, 
il dolore sembrò velare la primitiva serenità del suo volto, ma la fede non le permise di soggiacervi. 
«Noi comunque ci rivedremo», le aveva vergato su un foglietto il marito poco prima di morire, e lei 
aveva la certezza che si trattava, per questo, solo di attendere con pazienza la propria ora. Quest’ora 
suonò nel 1985.
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“Archivi e archivistica”, Firenze, 5-7 giugno 2023, Atti del convegno in corso di stampa.
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5 Sul vincolo quadripartito e polimorfo: Antonio Romiti, Il metodo storico e la teoria del vincolo unico ‘polimorfo’, in 
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esaltandone l’intelligenza, il gusto e le intuizioni che si sforzava, a sua volta, di trasportare nel proprio mondo pur così 
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22 Orsola Nemi, Maddalena della palude, Milano, Longanesi, 1949.
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30 Biblioteca del Centro APICE – Biblioteca Statale di Milano, Archivio Soldati, “Fasc. Corrispondenza, Orsola Nemi”, 
serie 14.2, u. 4, 7 dicembre 1971.
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