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Nuova edizione di Campanella 
~urata da Adriano Seroni 

I r 

! ? -

Un poetsi 
nella «fossa» 

Campanella 

Nel 15'JJ U IHosofo 'lommaso Campanella prepard una 
conyiura per mstaurare una repttbbllca calabra Scoperto dai 
clerlco-spaanoll. In sottoposto ad atrocl torture. Solo slmulando 
la pazzia evlld la morte, mn ju condannato al carcere perpetuo 
Nelle pnpionl napoletane, col breve Interuallo del maaglo 1626. 
Campanella rlmas* lino al 1629 E non era neppure la prima 
volta che le celll clerical' I'ospltavano 

Preso net 1594 a Padova. era stato trmferito a Roma t 
cMuso nella stessa prlglone in cui si trovavano Giordano Bruno 
e Francesco Puce* Nel 1598 era stato releaaio a Stllo. in Ca
labria, dov'era nato da una lamlalla contadlna nel 1569 Con 
la sua azione rff tutta la vita. Campanella mostrd | a sua profon-
da avverslone per le inulustlzie e per le dottrlne domlnantl 
nella Chiesa. A tal punta che. anche dopo \l ritorno alia llber-
ta, nei 1629, riprese a complottare P otto nnnl dovo fu costrettn 
a ripararc in Francia Mori nel 1619 n Parifii 

• Tormcntato n» catfw intra una losxu - durante trent'awd. 
il domenicano contlnuo a scriverp e a ritlettcrp .tulle vicende 
umo.if! Nella cella compose le sue monition opere filosoflche, 
numerosc poesie * la lamosa Cittfi del Solo, il libro per U 
quale /u conslderato come nn precursone del sociallsmo 

Per la • Diblwteca del Classic! . dell'llnlversale Feltrlnelll. 
Adriano Seroni ha ora curato una nuova edizione dl Campa
nella. Essa comprendp Ln Cittf» do] Solo o Sroltn d'nlcuno POP-
sie niosoflcho (L 500) 

Alia luce delle pin recentl Indantm crltlche. I'ampta intro-
duzloue dl Seroni e una preziosa yuida per il lettore e preclsa 
Oil asuettl pin autentir.t dfl pcnslcro del flloso/o calabrese, allle-
vo di Telesio, consldcrandone I due flloni, naturallsmo e 
cristiancsimo. che ispirorouo anche la sua azlone politico e le 
sue posizionl dl rlformatore soclale 

Visione rlnasclmentale si puo consldcrare anche il modello 
sociale ch'egli proponeva nella Cittfi dol Solo il paese oover-
nato da un Metafisico e da Principi che ruppresentavano la 
Potenza. la Sapienza e I'Amore, dove tutto p comune: le abl-
tazionl, i luoghl dl ricrcaztone, il colore del vestltl. le donne 
per gli uomini e oil uomiw per le donne. dove la generazlone 
e sottoposta alle leooi d'amore e i finll crescono in comune. 

Da questa nuo»>a cdfrione concepita per il orande pufo-
blico con preclsl criteri /llolooici, riprendfamo per i nojfri 
leltorl una plccola scelta di ' poesie fdosofiche -

Delle radici de' gran mali del mondo 
l o uacqui a dcbeliar trc mali cstrcmi: 

tiraunide, sofismi, ipocrisia; 
ond'or m'accorgo con quanta nrmonin 
Possanzo, Senno, Amor m'inecgno Tcmi. 

Qucsti principi eon vcri e soprcmi 
dclla ecovcrta gran filosofia, 
riinr.dio contra la trina bugia, 
eotto cui tu, piungendo, o mondo, frcmi. 

Carcstie, guerre, ficsti. iuvidiu. in-
f ganno. 

ingiusti/ia, lussuria, accidia, sdegno, 
tutti n ijue7 trc gran mali eottostanno, 

eiie nel cicco amor proprio, figlio 
[degno 

d'iguoranza, radice e fomcuto hnnno. 
Diuiqiie a (livelier I'ignoranza io vegno. 

Che gli uomini segnono piii il caso che la ra-
gione nel governo politico, e poco imilan 
la natura. 

Natura, da Signor guidata, fece 
nel spa/Jo la eomedia universale, 
dove ogni fitclla, ogni uomo, ogni oni-

f male, 
ogni cnuiposto otticn la propria vecc. 

Finita questa, come stimar lece, 
Dio giudice Rani giuslo ed cguale; 
Parle iimana, seguendo norma talc, 

all'Autor del niedesimo satisfece. 
Fu rcgi, flaccrdoti, echiavi, croi, 

di vulgar opiiiione ammasclicrati, 
con poco scnrio, come veggiani poi 

elie gli empi gpesso fur canonizzati, 
gli sanli uccisi, e gli peggior tro noi 
principi fmti contra i vcri armati. 

Lamentevole orazione profetale dal profondo 
della fossa dove stava incarcerate. 

Madrigale 1 
A to locca, o Signorc, 

ee invan non m'liai crcato, 
d'esser mio ealvatore. 
Per questo nottc e gioruo 
a te lagrimo c grido. 
Quando ti parra lien ch'io sia ascoltato? 
Piu parlar non mi fido, 
d i e i ferri, c'ho dintorno, 
ridonsi e fanmi gcorno 
del niio iuvano prcgarc, 
degli occhi sccclii c del rauco esc 1 am a re. 

Madrigale 2 

One;ta dolenie vita, 
peggior di mille morti, 
tanl'anni e scpellita, 
che al numero io mi trovo 
delle pcrdute genii, 
qual, eenza aiuto, uom lib^ro, tra morti, 
di morte e non di stenti: 
a' quali il mio composto 
eol vive soltopo?lo, 
nel centre ad ogni pondo 
di tuttc le rovine, ahimc, del mondo. 

Madrigale 3 

Gli uccisi in eepoltura, 
dati da tc in oblio, 
de* quai non hai piu cura, 
de1 sotterranei laghi 

nciriuiimo rinchitiso 
di morte fro le tencbre scmbro io 
Oui un mar di guai conftiso, 
pier d: inostri c di ilragbi, 

eopr;i di me si ndiiua, 
e '! tuc furor spirando aspra fortuna. 

Madrigale 6 

Ouinci io pur seiupre esclamo, 
?cr,« e di ti prevengo: 
— Liberia, Signor, bra mo — 
c tu pur non m'ascolti, 
ma volgi gli nccbi a It rove. 
Povero io nacqui, e di miserie vengo 
nutrito in mille prove; 
pofcia, tra i paggi e stolti 
alzato, mi trasvolti 
con tcrribil prestezza 
nella piu spaventcvole bassezza. 

Madrigale 8 

V a \ nmaro lamento, 
tratto di salmodia, 
cbV d'altri profezia. 
ma r'i me troppo a««ai vero argomento. 
Vonne alio spirito Santo. 
di cui «e* parto «anto: 
for«c avra per sua figlia alcun con-

(tcnto, 
cbc non mcrta il mio acccnto. 

Al Sole, nella primavera per desio di caldo 
Se innanzi a tutti te, sole aitissimo, 

fonoro, 
perche di tutti piu. al ' buio, gelato 

[ trcmo? 
Esca in dal cliiuso, mcnlre al tuo dime 

(sereno 
d'ime radici «orgc la verdc cima. 

Le virtu a«co>e nc' tronchi d'albcn, 
[ in alto 

in fior coiiverei, a prole <oave tiri. 
Le gclide venc asco.-c ei riaolvono in 

[acquu 
e t c , egorgando Jicta, la terra riga. 

1 tassi e gliiri dal sonno dc«tan*i 
[ lungo; 

a' minimi vermi apirito c moto dai. 
Lc ainnrte ncrpi al tuo raggio tornano 

[vive: 
inridio, misero, tutta la sebcra loro. 

Muoiono in Irlanda per mesi cinque, 
[gelando, 

gli augclli, c mo pur s'alzano ad alto 
[rolo. 

Tuttc qucste opere eon del tuo santo 
[vigorc, 

a mo conteso, fcrvido amantc tuo. 

letteratura 
Bilancio di un'annata 
alia vigilia dello « Strega» 

Lalo 
«imbastigliata» 

L'anno si pub ora divi-
dere anche in stngioni let-
terarie. Durante I'autunno 
e 1'inverno si svolge IMn-
cubazione editoriale; in 
primavera con ritmo sem-
pre piu serrato i libri in-
vadono le vetrine e si oc-
cumulano a decine sui ta-
voli del critici: dal 1. In-
glio si apre la stagione dei 
premi. Da quel momento 
ai critici si sostituiscono le 
giurie, e ad esse si presen-
tano in lizza editori e an-
tori. Per nol, in praticn. 
I'annata letterarla si con
clude il 30 giuyno. Ci vien 
voglia, dunque, di tentaro 
addirittura un bilancio. 

Sara, naturalmenle. un 
bilancio approssimativo e 
provvisorio. come tutti 
quelli che riguardano i 
movimenti delle idee o I 
tentativi di ricerche artf-
sticbe. Indichiamo. anzitut-
to, un primo elemento: il 
livello del libri. Mai come 
quest'anno la narrativa itn-
liana e apparsa cost rlccn 
di fermenti. II qiardlno dei 
Finzi-Contini dl Bassani, II 
ailcinnccio di Cassieri. Le 
moschc d'oro di Anna Ban-
ti. U clandestlno di Tobi-
no. II maestro dl Viqevmw 
di Mastronardi. Memortolf 
di Volponi, II soqno di una 
cosa di Pasolini. II capoln-
voro di Davl, e altri di cui 
abbiamo parlato o che cer-
tamente dovremo ancora 
presentare ai lettori. rove-
sciano 1'immagine divenuta 
convenzionnle di una nar
rativa povera di risor-^e. 
pigra di fronte ai proble-
mi contemporanei. cbiusa 
e obbediente oll'indlrizzo 
letterario prcvalente. este-
ti7zante se dnmina Festeti* 
snin. realista o verista se 
solUa il vento contrario. St 
tratta. per giunta. di scrit-
tori che si sono formati in 
momenti diversi della no
stra storia culturale e pnli-
tica, flno ai piu giovani Kp-
pure le loro opere ci con-
fermnno cbe eravamo in 
molti a provar stancbezza " 
fastidto di fronte alia rare-
fazione idillica e alio im-
magini disperate e bizzarre 
dell'umana incomunicabi-
lita che si agitano sotto le 
minacce atomlche fin trop
po reall e fra ali squilM 
di euerra dei neo-fascisti 
che pretenderebbcro di tro-
vare eente distratta Senza 

sapere l'uno dell'altro, tan-
ti narratori banno fatto 
aderire. attraverso risulta-
ti notevoli. la loro ricerca 
d'arte eol loro impegno 
morale. Non si mostrarm 
distrattl 

Due momenti 
D'altra pane quest'anna-

ta letteraria si conclude 
anche con tin bilancio di 
discussion! che sarebbe ma
le ignorare. Alio stesso 
rnodo non si possono d:-
staccare le opere che qui 
abbiamo indicato daj di 
battiti che si svolgono in-
torno ad esse. Non si trat
ta di discussioni intorno a 
un tema unico, anche se 
tutte sono legate da un ft-
10 comune. Abbiamo regi-
strato cosl due momenti 
11 dibattito sul rapportn 
industria-letteratura aper-
to dall'ultimo numero di 
« Menab6 * e quello sugli 
orientamenti letterari cbe. 
pur preesistendo da tempo. 
e venuto alia ribalta con 
violenza durante e dopo lo 
incontro Internazionale di 
Formentor. 

Si rischierebbe dl sem-
plificare dicendo che ogei 
due culture — quella fran-
cese e quella italiana — 
si svolgono parallelamente 
su due ricerche opposte, 
con una tendenza accen-
tuata alFestetismo e al Tor-
malismo fra 1 franccsi e. 
fra gli italiani. una piu 
dichiarata e convinta esi-
genza «li chiarimento sul-
la presente problematica 
Non esistono linee di de-
marcazinni cultural!. Del 
resto. attraverso le posi-
zioni che si sono manife-
state nel corso del dibatti
to sul rapporto industria-
letteratura. certe tesi at-
tingevano largamente le 
loro motivazioni da altre 
culture. Siamo arrivati. 
poi. a una vera svolta. Mn-
turano contrast! finora na-
scosti sotto le ceneri di ar-
mnnie prestabilite o inte-
ressate E' comprensibile. 
ad e>empio. Fimpressione 
e la preoccupazione di 
Carlo Levi che, in \\t\ suo 
scritto sn Formentor. se-
gnala il profilarsi di un in-
dirizzo n « un'cstetica con-
•mriformistica. frutto di 

schede 

Dodecafonia 
Di dodecafonia si e t.itTo «• 

si fa spesso piii o meno a 
proposito un gran parlare 
C'e chi ania rologare sotto 
I'etichetta di questo vocabolo 
tutto cib che nella musica con-
temporanca lo urta o sfugge 
alia su3 comprensione. e c'b 
d'altro canto chi vede in qun 

sta teoria musicale I'unica 
possibility di una nuova pro 
•?pottiva oer I'arte doi suoni 
Spcsso comunque '. detratio' 
como i «;ostenitorJ d. profos-
s:one dimonticano una vontA 
molto elomcntare* che anche 
la musica scritta col metodo 
dodecafonico puo essere belli 
o brutta, riuscita o inaccei-
tabUe nei risultati espr<*53iv;: 
il che non tofilie che xina co-
noscenza da v:e:no del feno-
meno possa riuiclre ancne 
utile alia comprensione 

Questa po<t5ib:l:t.'i si ofTr«» 
ora con la trnduzione -.taliam 
(curata da l>3ura Dallapicco-
Ia> della Teoria della co^i-
posizione dodecalontca di lo-
scf Rufer <Milano. 11 Sasy;.a-
tore. 1062. pp 250 con e^eni-
pi musicali. 500 |ire> n Rufer 
fu discepolo e fedele asvls:en-

II- u. .̂ i-iionberg quando que-
sti insegnava composizione a 
Herlino. prima di emigrare in 
Amenca: ed egl: hi voluto 
cettare le b.isi di una 
teoria dodecafonica attenen-
do5i streitamente alle opere e 
.ill'insegnaniento del suo crea-
tore Fo:ch^ per Schonberg il 
nuovo metodo di composizio
ne era scaturito da un lega-
me profondo con la tradizio-
ne. cosl anche nel lihretto dl 
Rufcr vediarno germogliare 
I'intuiziond della dodecafonia 
dall'evoluzjone spontanea del
la musica 'trad.z.onale 

Sta in questo il pregio del 
lihro r.costruzione fedele e 
atienta di una teoria che il 
suo .deatore non aveva mai 
pensato d; poter fissare in re-
gole. Keqole che nemmeno il 
Rufer da. limitandosi a su*-
genre un - metodo -. una 
mental-.t^ che molte cose puo 
far comprendere alio srudio-
so e al lettore. Uluminanti a 
tal pror.o*ito le numerose ana-
!:si mus.cali di cui e cosparso 
Futile n-.anuale 

Un romanzo di J. Amodo 
Una citta brasiliana. llheus 

intorno al 1925: colonnelli che 
collivano cacao e dominano 
le elezioni politiche. intra-
prendenti esponatori. av\*er-
sarl dei colonnelli nel cui re
gno portano i>ovit& e opposi 
zione. ragazze flghe di colon
nelli che fuggono dalla servi'd 
domestica e mogli di colon
nelli uccise per gtMosia 11 bet 
romanzo d: Jorge Amado 
fGabriella garofano e eannel-
la. Ed.tori Riunitl 19^2. pagg 
636. L. 2600) comincia pro-
pno il giorno in cui don Je-
aulno Mendonca ucci«e a ri-
voltellate dona Sinazinha e il 
suo amante. Nello stesso gior
no Nacib. Farabo proprieti-
rlo del bar Vesmio. assume 
come cuoca la mulatta Ga-

onella. odorosa di garofano e 
colore di cannella. che diven-
tera la sua amante. la sua 
grande passlone. la sposa. c 
poi. dopo 'J festoso adultero 
di Gabr.ella. di nuovo libera 
e g:ooonda concubina Nel su-
oeramento d« un sanguino-o 
preguid.zo d"onore e la misu-
ra del progresso di nheus 
Cosl tr:i Santi miracolosi e 
prosperose mantenute zitelle 
e vescovi professori romanU-
ci e s.cari professionlstt il 
L*aeao e il porto e le ballert-
ne nel libro di Amado corre 
una generosa idea e una con-
fortante speranza che nella 
mnocente '.iberti gli uomliU 
possano superare < rest! di 
crudeli costuml 

r. r. 

residui anlistorlci e antj-
culturali: un momento di 
ritorno o di reazione, una 
ripresa, in forma diversa, 
delFestetismo, del simboli-
^nio, dell'attivismo dan-
nunziano. dell'avanguardi-
stno e dello sperimentali-
smo... » Ed 6 vero anche 
che spesso queste posizio-
ni circolano ammantate da 
terminologie usate in pri
ma persona o fuori tempo, 
come le nozioni dl deca-
clentismo e naturalismo ri-
portate meccanicamente al 
punti di partenza dopo ses-
sant'anni di storia lette
raria. 

Per giunta. come accade 
nelle battute iniziali del 
dibattiti che preludono al
le svolte. da una parte e 
dall'altra si levano accuse 
anche politiche. I piii fero-
ci diventano i sostenitorl 
del formalismo. per 1 qua
li la necessity di distrug-
gcre Fordine logico esl-
stente, che essi consldera-
no unicamente sovrastrut-
turale e. quindi. stabllito 
dalle vecchie classi dirb 
genti. 6 possibile solo me-
diante la ribellione forma-
le, ossia con la letteratura 
e con Farte alogiche. in-
ventando nuove e piu H-
bere sintassi. E' Findivi-
dualismo di chi, per esse
re davvero coerente con se 
stesso, dovrebbe rinuncia-
re alia societa e adagiarsi 
nell'isola delle evasioni e 
dei sogni 

Risveglio 
Anche questa e un'evi-

dente semplificazione della 
realta. La liberty illimita-
ta e un frutto dell'imma-
ginazione. Di questo passo 
si sarebbe liberi in qua-
lunque regime, anzi il fa-
scismo, pur condizionando 
le liberty reali, lascerebbe 
maggior tempo e margine 
alia immaginazione della 
maggioranza e. quindi, si 
qtialificherebbe per assur-
(lo come il regime piii 11-
bero. Vletato solo occupar-
si di politica, e per chi non 
obbedisce il cardinal Ri
chelieu ha sottomano e 
pronta la Bastiglia. Illuslo-
ni non c'6 da farsene nep-
pure per quanto riguardn 
la letteratura. La liberta 
formale pu6 scalfire Fordi
ne logico Imposto dall'alto, 
ma certo non Io distrugge 
neppure nel pretesl distrut-
tori. i quali si adattano an
zi ai modi borghesi o si 
annidano in cima ai grat-
tacleli del neo-capltalismo. 

Viviamo in un mondo 
sempre minacciato dalla 
guerra ma in parte consa-
pevole anche delle nuove 
possibility di evitarla. Que
sto e il problema centrale 
della nostra society. Tanto 
piii dovrebbero sorpren-
dercl le vecchie formule 
che in letteratura o nei di
battiti ideali tornano di 
moda. sbandierate come 
novita, quando la presenza 
di un problema simile ha 
gia mutato i termini della 
nostra logica di ieri. Se 
una novita vera esiste. es-
sa ha un senso precise Si 
parte dalla vittoria dei po-
poli contro il fascismo per 
arrivare a questa prospet-
tiva di rendere « fatale * 
la pace. Questo tema rivo-
luzionario non trova anco
ra un vero riflesso nella 
letteratura. r.6 in Italia ne 
altrove. Sarebbe impossi-
bile pretenderlo: ci trove-
remmo gia di fronte a 
quella che noi definiamo 
letteratura della ragione, 
alia quale Fumanita a?pi-
ra comunque. anche quan
do le ofTrono sterili infer-
ni allucinati e alogici. Al-
Iora vedremmo tutti la no
stra storia non come pas-
sato. non come peso di tra-
dizioni anche recenti. ma 
come pos?>bilita del nostro 
presente per il nostro tu
tu ro. 

E* pure un fatto da re-
gistrare, tuttavia. questo 
risveglio nella narrativa 
italiana di motivi moral! e 
civili legati ai flloni cen
tral! della ricerca lettera
ria. Potremmo anche con-
siderarlo come una esigen-
za di ritorno. appunto. ai 
valori della ragione, nn ri
torno che fa da risposta 
alle aspirazioni dell'uma-
nita che sta Intorno a nol, 
come altretttnte scelte o 
forme nuove di Impegno. 

Inter vista ad Asiago 

Un racconto 
di Rigoni Stern 

sulla guerra 
d' Albania 

Einaudl 
Luglio 1962 

Rigoni Stern 

Siamo ad Asiago a casa 
di Itiqoni Stern, per chie-
derqli qualcosa del suo 
lavoro 

— Dopo la recente pub-
blicazione del suo romanzo 
II bosco degli urogalli, che 
cosa sta scrivendo? 

— Sto preparando del 
racconti per II Contempo-
raneo. II Ponte e qualche 
altra rivlsta. Sto riveden-
do. inoltre, la sceneqgia-
tura del Sergente nella 
neve che sard realizzato 
quanto prima in film dal 
rcqista Ermanno Olml. 

— Perche continua a vi-
vere in provincia, in un 
piccolo centro di monta-
gna come Asiago? 

— La cittd, la qrande 
citta, e" indubbiamente un 
elemento importantissimo, 
fondamentale, della vita 
moderna; sono il primo a 
riconoscerlo. Personalmen-
te, perd, la citta ml spa-
venta. Aft sentlrei piii solo 
che in un piccolo paese. 
Qui ci conosciamo tutti. 
qui c'e un contatto piii au-
tentico con gli uomini e 
con la natura e percid an-
ch'io. come scrittore. pen-
so di poter essere piii < me 
stesso ». 

— II suo primo fortuna-
to romanzo, II sergente 
nella neve, oltre ad avere 
ottenuto un grande suc-
cesso in Italia ci risulta 
sia stato tradotto anche 

all'estero. Cosa pud dirciV 
— II sergente nella neve 

ha avuto moito successo 
in Francia. dove e stato ot-
timamente tradotto. Anche 
la traduzione tedesca, mi 
si assicura, e molto buona. 
ma in Germania tendono 
ad interpretare il roman
zo solo in chiave di espe-
rienza individuate, igno-
rando il terribile sfondo 
della querra e della scon-
fitta. In Inghilterra il mio 
romanzo k stato pure tra
dotto. e pubblicato inoltre 
in condensato in una rivi-
sta a qrande tiratura. 

— Quali sono ora i suoi 
progetti futuri? 

— Ho posto mano da po
co non so se ad un roman
zo o ad un racconto lungo, 
che nelle mie intenzionl 
vorrebbe essere una storia 
sulla querra d'AIbania; In 
mia storia, per I'esattezza. 
cioe una storia individua
te, di un soldato italiano. 

Quello che sto covando 
con maggior passione, pe
rd (e spero un giorno di 
riuscire a scriverlo) e un 
romanzo al cui centro vi 
sia il rapporto dell'uomo 
moderno con la natura. e 
di contro la condizione di 
chi vive immerso nella 
natura. in un mondo sem-
plice, ed ignora tutto del
la civiltd meccanizzata di 
ogai. 
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Conlinua II successo del libro 
piii discusso dell'estate '62 

II maestro di Vlgevano 
•d l 

Luclo Mastronardi 
II romanzo che e tra I cinque 
finalist! del Premio Strega e 
ha ragglunto In tre settimane 
II 16° migllaio. 

Bernard Malarnud 
II commesso 

Una « cronaca di poveri aman* 
t l» newyorkese tra piccoll 
negozlantl, gangsters • immi-
gratl dl Manhattan. 

Le terre del Sacramento 
di Francesco Jovine 

II romanzo postumo dello 
scrittore mollsano 6 uno dei 
capolavori della narrativa ita
liana del Novecento. 

TEATRO UNO 
a cura dl Luciano Codignola 

Un volume che raccoglie di-
clotto testl tra I piu slgnifica-
tivl dell'attuale ricerca dram-
matica in tutto il mondo, dalla 
Cina agll Statl Unit!, dall'ln-
ghllterra all'Unlone Sovletica. 

In quattro volumi del c Mil-
lennl »: 

Lev Tolsto| 
Romanzi e racconti 

Preceduta da una prefazione 
Inedita dl Thomas Mann, tutta 
I'opera narrativa dl Lev Tol-
stoj, da Guerra e Pace, Anna 
Kardnina, Resurrezione ai ro
manzi brevi, racconti, novelle 
e frammenti. 

Nella stessa collana: 

Saltyk&v-Scedrln 
Gil antlcht tempi 

dl P o s e c h o n e 

Nelle pagine d'un grande 
scrittore satirico dell'800, un 
ritratto aspro e spletato della 
Russia feudale e burocratica. 

Racconti dl bambini 
d'Algeria 

La condanna senz'appello dl 
una guerra atroce nelle parole 
e nel disegni dei piccoll pro-
fughl algerlnl. 

DANILO DOLCI 
Conversaz ion i 

Com'e un vero uomo? Cosa e 
morire? £ giusto ammazzare 
o non e giusto? 
A Spine Santa dl Partinlco, 
braccianti, vaccarl, piccoll pro-
prietari si chiedono come vl-
vere la propria vita nella vita 
degli altri. 

£ uscito II qulnto volume della 
«Cultura del '900 attraverso 
le riviste »: 

« L'Unita » 
«La Voce politica » (1915) 
a cura di Francesco Golzio e 
Augusto Guerra 

La rivista diretta da Salvemlnl 
per un rinnovamento della vita 
politica italiana negli annl cru* 
ciali dell'eta giolittiana e del 
primo dopoguerra. 

Frantz Fanon 
I dannati della terra 

Preceduta da un'introduzione 
di Jean-Paul Sartre, questa 
opera costituisce il documento 
teorico piii Importante della 
rivoluzione dei popoli coloniali. 

Liberovici-Straniero 
Conti della nuova 

Reslstenza spagnola 
1939-1961 

Un'anto!ogia di c canti di pro-
testa » raccolti in Spagna tra 
uomini di cultura. professio-
nisti, operai, pesca'ori, conta-
dmi, gente del.3 s!rada. 

Nella «Bibl:oteca dl cultura 
stonca »: 

Piero Pieri 
Stona militare 

del Risorgi'rento 
Guerre e Insurrezioni 

La stona aelie campagne m!-
litari e delle msurrezioni po-
polan dei nostro Risorgtrnento 
ricostruitfi oer la crima /olta 
attraversc ur'argamca, esau-
dente anaiisi. 


