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Bilancio del secondo programme* felevisivo 

a cinque anni dalh sua inaugurazione 

Anche sul teleschermo 
e'e un «parente povero» 

Dieci milioni di telespettatori, in media, per il programma nazionale; tre milioni e mezzo per il 
secondo — Come si e giunti a questa situazione di priviiegio — Verso la « parita»? 

Si 6 chiusa deflnitivamente a 
Perugia la mostra viagtfian-
te dedicata al secondo pro 
gramma telovisivo che imzi6 
le sue trasmissioni esatta 
mente cinque anni fa. L'occa-
sione oppare dunque opportuna 
per un bilancio. II secondo 
programma fu inaugurato il 
4 novembre 19G1 per offrire 
ai telespettatori italiani la pos
sibility di scegl iere tra due ti-
pi di trasmissione. ogni sera: 
anno dopo anno gli impianti 
sono stati sempre piu potenziati 
e oggi servono quasi 1'BO per 
cento della popolazione nazio
nale (trasmettitori e ripetitori 
del programma nazionale ser
vono gia il 98 per cento della 
popolazione). 

Lo s for /o compiuto per rag-
giungere qucsto risultnto e sta-
to davvero notevole e. natu-
ralmcnte. costoso: si e passa-
ti dai 14 impianti del I9fil ai 
114 di oggi . E le difncolta. 
stante la conformazione monta-
gnosa della nostra penisola. so
no crcsciute, a mano a mano 
che si andava avanti , in pro-
gress ione geomelr ica: si pen-
si che per servire l'ultimo sei 
per cento dell'attuale platea 
televisiva e stato neccssario 
costruire un numero di impian
ti maggiore di quollo destina-
to a servire il primo 58 per 
cento. 

Ora. quali sono i risultati di 
qucsto sforzo notevolissimo in 
termini di utilizzazione effetti-
va del secondo programma. e 
quindi della famosa possibili
ty di scelta . da parte dei tele
spettatori? La risposta. piutto-
sto sconcertante, 6 sintetiz-
zata in queste c i fre: circa die
ci milioni e mezzo di telespet
tatori alia sera, in media, per 
il programma nazionale: cir
ca tre milioni e mezzo di te
lespettatori alia sera , in media, 
per il secondo. 

II confronto dimostra che la 
famosa scelta vicne esercitata 
tuttora. dopo cinque anni di at
tivita del secondo canale . solo 
da una minoranza del pubbli-
co. E so si scende ad un esa-
m e piu dettagliato dcll'ascolto 
medio della televisione nei do-
dici mesi dell'anno scorso ( co 
m e si pu6 fare sulla scoria del 
grafico che pubblichiamo). si 
costata che il divario rimane 
notevole per tutta la prima 
parte della serata. dedicata. 
di solito. ai programmi di mag-
gior ri l ievo: ancora al le 22 il 
numero di coloro che assisto-
no al programma nazionale e 
piu c h e doppio di quello di co
loro che hanno scelto il secon
do. La differenza comincia len-
tamenle a colmarsi nella secon-
da parte della serata, ma alia 
rovescia . solo perche il pub-
blico del programma nazionale 
si riduce a un ritmo assai ra-
pido: c. infatti. una situazione 
di pratica parita tra i due pro 
grammi si raggiunge attorno 
al le 22.45. sulla base di una 
platea che non raggiunge i 
tre milioni di unita. 

I motivi di questa situazione 
aono vari e non e faci le indi
v i d u a l . Fondamentalmente. 
comunque, essi sono tre: orga-
nizzazione degli orari dei due 
programmi: maggiore anziani-
tA del programma nazionale 
e conseguente ahitudine del 
pubblico: politico dei program 
mi perseguita dalla Rai 

La questione della dispnsizio-
nc dogli orari di inizio dei dw 
programmi ha un pe<=o rile 
vantc : lo si c sperimpntato p 
non si comprende proprio nor 
chd la Rai . che gia da tempo 
ha alcune modifiche alio studio. 
non abbia ancora pre*o misure 
adatte . Alle 21. quando comin-
c iano l e trasmissioni del se
condo programma. i telespet
tatori sono generalmente gia 
da a lmeno mezz'ora in ascolto 
sul programma nazionale e 
hanno assist ito al Teleaiornale 
della sera . Alle 21. appunto. la 
famosa possibilita di scelta 
div iene reale: ma. nci fatti. 
chi si spnstasse sul <=ccondo 
procramma. si troverebbe ad 
ass is tcre ad un altro Tricolor 
vale, che , sia pure in forma 
diversa . da ovvinmento lo s irs 
so notizio di quollo del nazio 
nale . Bfcocna, dunque. attcn 
dere le 21.15 perche «olo a 
quell'ora i due programmi di 
vengono autenticamrntc alter 
nativi . Senonche. alle 21.15 i 
telespettatori sono gia I'mpc 
gnati da un quarto d'ora dallo 
spettacolo in onda sul nazio 
na le : e s e non sono proprio 
rcspinti dalla trasmis«ione cui 
stanno aviistendo. non passa 
no dall'allra n i r t e La «scclta» 
cost non scatta 

Non scatta anche prrrhe. e 
qui cominciamo a entrare nol 
merito della politica dolla Rai. 
raramente c a cono^crnza di 
fue l che lo attende suH'altro 
programma. In quosto senso. 
assai significativi sono i risul 
tatt di una indagine compiuta 

Servizio opinioni in dodici 

tra i maggiori centri urbani 
del nostro Paese nel settembre 
del 19li5 L'mdagine (compiuta 
per lelcfono, Iungo nove se-
rate. tra le 20 e le 21, cioe 
appena prima che I'annuncia 
trice comunicasse I'elenco del 
le trasmissioni) ha accertato 
che solo il 23.2 per cento dei 
telespettatori conosce. sia pure 
approssimativamente. entram 
bi i programmi che andranno 
in onda: il 39.8 per cento co-
nosce, sia pure approssimati
vamente, uno solo dei due pro
grammi: il 37 per cento (e cioe 
oltre un terzo della platea te
levisiva) non conosce assoluta-
mente nulla fino al momentn 
in cui non viene informato dal-
I'annunciatrice: e. bisogna ag-
giungere, sa brn pooo anche 
dopo, dal momentn che gli an 
nunci sono di solito estrema 
mente schematici e, comunque. 
del tutto privi di qualsiasi ri-
fcrimento al « g e n e r e > o al 
conlcnuto delle trasmissioni. 

Ma e'e di piu: secondo i ri
sultati dell'indagine. coloro che 
dimostravano di conoscere uno 
solo dei due programmi. erano 
informati. di solito. sul pro
gramma nazionale. e dato an-
cor piu indicativo. chi dichiara-
va di non conoscere nessunn 
dei due programmi che stava-
no per andare in onda appariva 
piu propenso comunque. a 
priori, ad assistere al program 
ma nazionale. 

Evidentemente. alle radici di 
una simile situazione e'e qual 
cosa di piu della « viscosita », 
dell'abitudine dovuta alia mag
giore anzianita del programma 
nazionale. II fatto e. ci pare 
chiaro. che . in primo luogo. i 
telespettatori conoscono meglio 
ci6 che troveranno sul pro
gramma nazionale. perche le 
trasmissioni del programma 
nazionale sono. di solito, di 
mapp'tor rilievo di quel lo del 
secondo, e . comunque. meglio 
rcclamizzate dalla Rai . In se
condo luogo. la maggioranza 
del pubblico. evidentemente. si 
aspelta a priori di piu dal pro
gramma nazionale che dal se 
condo. 

E' casuale . misterioso tutto 
questo? Secondo noi. no. Que
sta e. nei fatti. una conseguen 
za della politica dei program 
mi perseguita per anni dalla 
Rai. la quale ha finito per col-
locare quasi costantemente sul 
programma nazionale le tra
smissioni di magcior impegno 
(i teleromanzi. determinate ru-
briche di successo) e le piu rc
clamizzate. Attorno al program
ma nazionale. cosl. ha conti-
nuato ad aleggiare. anche do
po la creazione del secondo 
programma. un'aura di priviie
gio che. a poco a poco. ha spin-
to perfino gli autnri a prefe 
rire e a chiedere la collocazio 
ne delle proprie trasmissioni 
sul nazionale piutlosto che sul 
secondo. 

Adesso ci troviamo dinanzi 
a una situazione di fatto che 
non sara Tacile mutare: o che. 
sia chiaro. non puo e s sere mu 
lata con la semplice decisione 
di usare da oggi in poi. indif 
ferentemente. l'uno o I'altro 
dei due programmi. Infatti. or-
mai la collocazione di una tra
smissione sul secondo program
ma c obiettivamente svantag-
eio<;a- si puo calcolare a prio
ri che. a seconda che venna 
collocata sul nazionale o sul <=e 
condo. una trasmissione a\ ra 
otto clioci milioni di tolo^potta 
tori ( e piu) o solo tre quattro. 
Ra^ti un r^ompio. pin volte fat 
to: la ruhric-a Zoom, passandn 
dal nazionale al secondo. ha 
perduto. «=econdo le medic cal 
colate dal Sorvizio opinioni. 
piu della meta del suo pub 
blico. 

I pericoli insiti in una si
mile situazione sono eviden 
ti: nei fatti. la scelta non vie 
ne esercitata dal pubblico. ma 
dai programmisti. Si pud dire 
che non e il pubblico a sccgl ie 
re le trasmissioni- sono i pro 
crammUti a sces l iere il pub 
blico por cia«runa trasmi<;«inne 
Su questa ><trada si puo cum 
cere rapidamento a una tnta 
lo difforcn7ia7ioro do: due pro 
cr.immi Cuno piu « rxip^larc » 
I'altro «d i rhte >) o. quindi. 
a una i?ra\issima strntificazinnc 
del pubblico PinS nprtorsi . in 
somma. quo! d i e cia e a v \ e 
nuto alia radio cop il Terzo pro 

gramma, che 6 ricco di interes-
santi e avanzate initiative cui 
turali, ma e talmente differen 
/.iato dagli altri da costituue 
una snrta di < ghetto > alia ro 
vescia. e, aggiungiamo, di ali 
bi per la Rai. 

E' c e . invece. un'altra pos 
sibilita. Cercando di mutare a 
poco a poco la situazione per 
giungere a « parificare > i due 
programmi. la Rai pu6 appro-
fittare della stortura che ha 

creato per dare un vantaggio 
(con la collocazione sul nazio
nale e con la relativa reclamiz-
zazione) ad alcune trasmissioni 

meno «popolari » ma di alto 
livello: come, appunto. c e d e 
rubrichc culturali e cicli come 
quello di Dreyer. In questo mo 
do, ci sembra, si puo sperare. 
da una patte. di vincere la in 
giustificata diffidenza di una 
parte dei telespettatori verso 
un determinato tipo di trasmis 
sioni, e, dali'altra. di abituare 
a poco a poco il pubblico a con-
siderare i due canali alia pari. 
e. quindi. finalmente. a com-
piere una autentica scelta in 
piena autonomia. 
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G i o v a n n i CesareO || grafico si riferisce all'ascolto medio della televisione tra gli adulW da 18 anni In su nel 1965 

«IL CITTADINO YOKUM» 

Nei fumetti di Al Capp il mito 
dell' America, paese a lieto fine 

5E QUESD ABOMiNEVOLI 
PROSCILT-T' DELi-E KIEVl 
WAKJNCLUN O U S T O PWRI 

I B - FAIT AL L< O P O R S - F A R O 

M I L I A R O I ^ 

» 

II politicante corrotto, il miliardario spietato, il 

generate ottuso: questi i «bersagli» del celebre 

«cartoonist» - I suoi «comics» pero vogliono 

convincere milioni di lettori della sostanziale 

bonta del sistema di vita americano 

Due significative «strisce > di Al Capp, tratte da «Gli abominevoll prosciutti delle nevi» 

Nel 20° anniversario della sua fondazione 

Campagna delPUnesco 
contro l'analfabetismo 
Altre iniziative per solennizzare la ricorrenza sono state prese nel campo 

della ricerca scientifica, nel settore storicoculturale e nell'editoria 

Con il lancio rii una eninpagna 
nuMidialc contro TanrilLibt'tisino. 
lorgHniz/azione deH'ONU i>er la 
cducazione la sticn/a e Id cui 
tura (UNESCO), celebra que 
<=t"anno it 20- annivei>ano della 
fondazione Altre iniziative sono 
state prc.-e — per solennizzare 
la ricorrenza — nei campo della 
ricerca scientifica. nel settore 
storicoculturale e in quello della 
editona. Non e'e dubbo che la 
attivita deli'istituzione ha guada 
gnato all'UNESCO particolan be-
nemerenze nel corso dei venti an
ni trascorsi dalla data del 4 no
vembre 1946 allorche a Londra 
si piunse all'atto costitutivo della 
orgar.izzazione: basti pensare. ol
tre alio molteplici campaane con 
tro l'analfabetismo nel mornki. 
a!Ie O'U roconti pre=e <li po-=i 
zior.e per la mutua comprensione 
c la collabora/ione fra i popoli 
(riovorosa re\isione. riei re^to. 
drll'attceciamento frcqt:en!crr.entc 
discriminatono nei confronti del 
mondo pro«re«.sista caratten*lico 
di tanti orcanismi delle N'azioni 
t'ni»e durante «Ii anni della guer 

ra Ircrida); si ncordino le inizia 
t u e per la vatorizzazione del pa 
trirnomo artistico dei pacsi di re
route indipendcnza e per la di 
fe<-a di monumenti c o n e quelli 
della refitone di Assuan c he sono 
stati « smontati » e ncostruiti in 
zone lontane dall'area che sara 
•masa dalle acque del La go Nas
ser: si pensi infine alle battaplie 
contro il raz7i.smo. il fascismo. 
I'mtolleranza (battaglie miranti a 
denunciare mali mondiali come 
l'« apartheid » del Sud-Africa. la 
condizione neera negli Stati Uniti. 
la persecuzione antistudentesca 
in Spagna). 

E tuttavia il pur positivo bilan
cio che I'UNESCO puo prc<ontare 
con il compiersi dei venti anni 
della *ux attivita. e eh impceni 
oho rorcani/7a7!one si assume 
per lav venire non debbono in 
durre nell'riTonoa supposizione 
che le cond z oni dell'istruzione 
e dolla cultura nel mondo siano 
«oddisf,iconti. ne far sperare che 
in un breve lasso di tempo pos^a 
no essere consecuiti successi dc 
cisivi per esemp:o nel campo del 
I'c alfabctizzazione » delle vaste 
aree che ancora soffrono del sot-
tosviluppo culturale oltreche eco-
nomico. 

Propno I' UNESCO, ncordando 
m un recent e document o la ricor
renza del suo ventennale. senve 
a propooto dell' analfabctismo: 
« Attualmente 700 milioni di per 
«one. cioe la meta della popola 
zione adulta del mondo sono 
analfabeti: e neeli ultimi cinque 
anni il numero di questi analfa 
beti. tra giovani e adulti. e au 
mentato di circa venti miborii ». 
Ci si trova davanti a problemi co-
lossali: analoghi. anche se con 
consetruenze meno sconvolgenti, 
a quelli della fame nel mondo. 
Nessuno. per esempio, metta la 

duhhio che la orpanizzazione dcl-
IONU per I'agncoltura e I'ah-
mentazione ahhia cercato di at-
tuare mi«-uie per i! mifilioramen 
to e I'aumento della produzione 
di alimenti nel mondo; ma tutti 
sanno che la situazione e ancor 
oggi drammatica. forse peggiore 
di quella degli anni scorsi. Cosi 
e per quanto nguarda il proble 
ma dell'analfabetismo. nonostante 
lattivita dell'UNESCO. 

In realta gh studi dell'UNESCO 
e le ftesse soese considerevoli 
sostenute con i'mvio delle « mis-
sioni > per la piamhcazione della 
lotta contro l'analfabetismo in ben 
73 paesi dal 1959 ad ogg, non 
sono che misure parziah e di 
>carso efTetto se non jono accom-
pagnate da slorzi che anche al
tre organi7zazioni devono compie-
re. e '•opraltulto se non sono ac-
compacnate dall impt-gno di tutto 
le nazioni ^viluppale. gdieggianti 
non nia nella cors.i agli arma-
nionti ma in un opera di aiuto 
incondizionato alle zone d e p r e s s 
di tutti i continenti. 

Riunendo I'UNESCO la quasi 
totahta dei paesi aderenti all'ONU 
(dcU'Est. dell'Ovest. dei mondo in-
dustnalmente sviluppato e delle 
zone in fase di sviluppo) e eviden. 
te che le celebrazioni del 20. anni
versario deU'organizzazione do 
vrebbero anche essere 1'occasione 
per un'intesa internazionale di lot 
ta contro i'analfabetismo e il sot 
tosviluppo culturale consideranrio 
-oprattutto — come rilevano Rli 
studi doirorganizzaztone — che 
questi sono mail destmati ad ag-
cravarsj dovunque. a causa dello 
incremento demogranco e della 
lentezza dello sviluppo economico 
dei paesi sottosviliippati. 

m. g. 

Pud non piacere, ed e\ certo 
di difficile apprezzamento per 
un pubblico non americano: tut
tavia e certo che Al Capp. il piu 
celebre ca r toonis t degli Stati 
Uniti, £ forse I'esemplificazione 
piu immediata e civile di cosa 
pud essere I'arte popolare del 
c o m i c : rivolta ad un pubblico 
di milioni di lettori (almeno 50 
si calcolano cite siano negli 
USA) e, nello stesso tempo, 
profondamente calatn nella 

realta del paese. 

Col suo bizzarro mondo di 
Dogpatch (di cui sono uscite 
di recenle cinque storie raccol-
te in volume) (1) . AI Capp 
tesse infatti un dialogo costanle 
tra lettore e storia. che non si 
svolge tuttavia ai livelli — cer-
tamente piu colti e sofisticati — 
di uno Schultz, di un Feiffer o 
di un Walt Kelly: la sua storia 
i una storia popolare, ricca di 
avvenlura e di movimento. do
ve il dialogo ha I'esclusiva fun-
zione di sottolineare il disegno 
fortemente caricalurale: un di
segno nelto, grosso, di imme
diata assimilazione e di facile 
lettura. Le storie di Al Capp 
si guardano tutte dall'esterno 
(anche se i sempre possibile 
una seconda piu meditata let
tura) e raggiungono immedia-
tamente I'obiettivo di comuni-
care con un pubblico di adulti 
vasto ed eterogeneo come ap
punto e — statistiche alia ma
no — quello del comic ame
ricano. 

Ciononostante, il discorso su 
Al Capp (poco noto al gran 
pubblico europeo, mentre Vita-
lia ha il vantaggio di alcune 
sfortunate pubbhcaziom nello 
immediato dopoguerra e di una 
piii felice ripresa sul mensile 
Linus) non e un discorso sem
plice. Pochi autori. anzi. si sono 
prestati a interpretazioni cosi 
contraddittorie. di volta m vol 
ta irritate o entusiastiche 

Gia la lettura del volume che 
prende il tilolo dalla famiglia 
Yokum, corale protagonista di 
tutte le storie, e indicativo. Al 
Capp, attraverso le avventure 
di Li'l Abner Yokum e dei suoi 
familiari (Daisy Mae la mo-
glie, il ftglio Onesto Abele. 
Ma' Yokum e Tiny) entra in
fatti nel vivo di polemiche e 
miti della civilta amencana: 
II progetto Stiaccia Lomini af-
fronta tl problema del sovrap-
popolamento. Petrol Khan quel 
lo del contralto tra esigenze 
eeonomiche della nazione ed 
il € modo dt vita americano >... 
e via citando Tutti problemi 
sen, che la penna di Al Capp 
restituisce sulla carta in chia-
ve satirica e facendo costante
mente appello — attraverso una 
tronia apparentemente senza 
freni — al buon senso ed alia 
nalurale semplicita del popolo, 
inteso soprattutto come c popo
lo americano >. 

Nelle sue avventure. infatti, 
Li'l Abner si incontra con per-
sonaggi d'ogni tipo: dal sena-
tore corrotto e analfabeta. al 
generate cretino: dal miharda 
no che non rifuqge dalla strage 
pur di far soldi, alle ossessive 
tradiziom della middle class 
statunitense. Alle prime vignet 
te la sua critica sembra spie 
tata ed ama^a: la sua condan 
na senza appello. Ma. alia con-
chisione, Vanima buona degh 
Yokum (Vanima buona della 

vdemocrazia* americano) trion-
fa, in un modo o nell'altro. 
C'e insomma un mondo corrot
to e corruttibile, dice Al Capp 
ai suoi milioni di lettori, ed 
& un male inevitabile in una 
societa di uovtini; ma il siste
ma, grazie ai suoi automatici 
correttivi. funziona. La sin
cerity e I'onesta nazionali sono 
salve. Siamo. insomma. sem
pre i migliort. Da una par-
venza di pessimismo ad un 
aperto ottimismo: riaffermato 
da quel disegno boccaccesco e 
vigoroso che sottolinea con in-
negabile vigore il mito di una 
€ America, paese a lieto fine t . 

J suoi lettori sono prontl a 
dargli ragione: infatti, contro 
i bersagli critici di Al Capp 
si trovano ogni giorno nella 
realta; li sperimentano di per
sona. Per subirli meglio, non 
manca che la giustificazione 
della loro ineritahilitd e la cer-
tezza di una innata. t'ni'incibi-
le capacita di neutralizzazione. 
Al Capp. con i suoi Yokum. 
fornisce quotidianamente que
sto alibi. La societa america
no, rispecchiata da questo ec-
cezionale car toonis t , si defor
ma e si assolve: si rafforza, in 
definitiva, in senso reazionario. 

ET una critica pesante, sen
za dubbio, che gia & stata pro-
spetlata in un attenlo ed am-
pio esame dell'opera di Li'l 
Abner da Roberto Giammanco, 
nella parte certamente piii si-
qnificativa del suo Sorti legio a 
fumett i . Tuttavia proprio que
sta severita di giudizio meglio 
pud farci comprendere il ruo-
to di eccezionale rilievo che 
questi comics (e piii in genere 
tutto il fumetto americano) oc-
cttpano nella cultura di massa 
statumtense: con i rischt. ma 
anche le immense possibilita 
che sono legate a questo dialo
go quolidiano fra decine di mi 
lioni di uomini. 

Dario Natoli 

I «tflscobili» della settimmra 

La favola che costo 
i i 

a Swift il vescovato 
DeH'editoie Sampled o abbiamo 

sentito parlaie lecentementc, 
quando e stata diffusa la notuia 
della sua conclanna per la pub 
hlicazione dei Dnhb'i amorosi del-
I'Aretino: ma commelterebbe una 
iinperdonabile ingiusti/ia chi su 
questa strada concludesse che 
si tratta di un banale restaura-
tore di testi osceni. da abbando-
naie al giiuli/io del magistrato. 
In questi morm sono nsciti altri 
due volumetti nelle suo due col-
lano da consideraisi eeonomiche. 
anche se tali nan si dicliiarano 
piogrammaticamonte: la « Colla-
n.i "70» e la « Piccola collan.i 
'70 ». Nella prima, dopo una nuo 
\\\ edi7ione degli indovahili lia-
moiiamenti dcllWrctinn (con pre-
fa/ione di Roheito RO\CIM) c 
una nuova traduzione della Atnna 
Stuarrfa di Schiller (dovuta a En
rico Filippmi). e compaisa ora 
un'opcra quasi ignorat.i dalla no 
stra cultura non specialistica e 
tradotta qui integralmente per la 
prima volta: la Favola delta hot-
to di Jonathan Swift (L. 800. a 
cura di Gianni Celati). ossia quel
la parodia dolla storia del cristia-
nesimo pubblicata nel 170L che 
costo all'autoie la mancata nomi-
na al vescovato e sulla quale si 
fondann le interpretazioni del suo 
sentimento reliumso. 

N'ell'altia collana invece. dopo 
I'Aretino di cui dicevanio. sono 
ripuhblicate oia tie novelle in 
veisi del poeta Pisano Domcni-
co Ratacchi. vissuto nella secon
da mota del sottccento. annovera-
to dalle sloiie letteraiie fra tfli 
scrittori erotici e lihertini: Re bi-
sclicrone (L. GOO. a cura di R. Di 
Marco): non si tratta certo di ca-
polavori. ne si ha la pretcsa di 
fare grandi scoperte rilecgendoli. 
ma siamo di fronte a un riocu-
mento interessante di pensiero 
non ennformista. a sfonrio illumi-
nistiro. che rispotlo alia equiva 
lente produ7i'one franccse si qua 
liflca sul piano dolla letteratuta 
provocatoria (in senso huono). 
dolla piu facile e superfiriale 
piotesta irriverente. Se mai. al 
di la dei pregi che piesenta que
sta attivita di licupeio. possono 
trovarci dissenzienti le introdu-
zioni. che ci sembra eccedano nel 
presenlaie questi testi in chiave 
di attuahta. e piii che di collo-
oarli nel loro temix) e di illu-
strarli nel loro significato ideolo-
gico originario. si preoccupano di 
trasformarli in piecursori della 
nostra neoavanguardia letteraria. 

38 RACCONTI 

DI MAUPASSANT 

Contintiano le nuove edi7.ioni dei 
classici della narrativa soprattut
to ottoccntesca. in molte collane 
da edicola e da librerja: titoli non 
comuni misti a opere ripctuta-
mente ristampate e eia disponi-
bili a picz/i econoniici, con la 
possibilita tuttavia di una scelta 
discreta. 

La «Grande Universale Mur-
sia » si e atricchita di due ope
re: un Dumas popolarissimo (// 
confe di Montecristo. tr. di N. 
Rianchi. 2 voll.. L. 1.400) e uno 
Stevenson riporiato alia ribalta 
da una recente riduzione cinema-
tografica (La cassa sbaaliata. lire 
350). Prosegue presso Sansoni la 
ristampa di tutti i racconti di 
Maupassant: dopo i precedenti 
tre volumetti. eccoci ora al quar
to e penultimo. comprendente 38 
racconti scritti ttitM nel 18K5: To-
nio (introd. di A. Bressan. L. 450). 
Nella RUR e stata ristampata la 
traduzione di Anna Karenina di 
Tolstoi dovuta a Leone Ginzburg. 
a un prezzo pero che nsulta su-
periore a quello di altre odizioni 
eeonomiche recenti (3 voll.. lire 

1.300. di condo per esempio alle 
850 lire delledizionc Garzanti). 

Un classico italiano invece vie
ne opportunarnente ripieso da 
Casmi: le memone ganbaldme 
di Giuseppe Ccsare Abba. Da 
Quarto al Volturno. Notercllc di 
uno dei Mille (L. 350), corredate 
anche di essenziali note storiche: 
una cronaca spontanea, scritta in 
uno stile semplice e lapido, che 
a ragione viene considcrata fra 
le piu belle ojiere non solo della 
copiosa letterdtura ganbaldina 
ma anche della nostra narrativa 
ottoccntesca. 

I T ITOLI SCIENTIF ICI 

Una maggiore attenzione men-
teiebbero le collane di divulga-
ziono scientific.! tuttoia esistenti, 
o le 0[>eie di questo geneie in-
^ellte nelle collane con program
mi piu vasti: si tratta di una 
produzione inollo limitata ma an
che molto controllata. che solo 
taramente vien mono a un gene-
lale criteno di rinoie e serieta. 
Purtroppo. un'adeguata presenta-
zione di (|iicste opeie richiede di-
scorsi specialistici che solo com-
petenti delle varie mateiie pov 
sono alTrontare: il nostro compito 
quindi dove necessanamente li-
mitarsi alia pura e semplice se-
gnalazionc dei titoli recenti. Nel
la collana « L'Universo del cono
scere » del Sagjjiatore e uscito: 
Kurt Mendelssohn. Sulla via dello 
zero asfoluto. Sviluppo e sitmifi-
cato di'l'a fisica delle basse tern-
peralme (L 1.200): nella collana 
t Riologia modenia > della Zani-
cliclli: E. p. Oduni. F.eoloaia 
(L. 900): nella bclla « Universale 
scientifica > di Boringhien: J. Z. 
YounK, La jahbrtea della certez-
za scientifica. Rifles<;io)ii di un 
biolooo sul cervello (L. 900): nel
la UE di Feltrinelli viene lipre-
sa un'opera di scottante attuah
ta dedicata alle conscguenze pe-
ricolose dell'uso degli insetticidi: 
R. Carson. Primarera silenziosa 
(L. 700). 

» - • , 

NARRATORI D'OGGI 

Non sono mancale per altro te. 
opere di narrativa comeniporanea. 
tutte ristampe naturalmente. fra 
le quali pero dobhiamo laccoman-
dare ai nostri lettori due raccon
ti dello scrittore giapponcse gia 
edito ila Rempiani (Junichiro Ta-
ni/achi. Due amort crtuleli. lire 
350) e il rnmaim) dello scrittoie 
tedesco H liioch. L'incotinito (Le-
rici. L. 900). 

Di scarso interosse Invece 1 
due volumetti di Mondadon com-
parsi questa settiniana in edico
la: un romanzo di Graham Gree
ne. Una vistola m vemiita 
(< Oscar». L. 350) c La rivolta 
nel deserto del legKendario Law
rence d'Arahia (« Record >. lire 
350). 

• * • 

Dato il numero rilevante di vo
lumetti comparsi in questi ultimi 
giorni, per ragioni di spazio sia
mo costretti a rimandare alia 
prossima settimana !a segnala-
zione di diversi titoli dedicati agli 
artisti o alia critica d'arte. di 
un libretto di poesia uscito da 
Einaudj. del n. 12 dei Protago 
nisti. 

a. a. 

(1) n cittartmo Yokum. di Al 
Capp: ed. Milano Lihri. 

I Mercoledi 9 novem- | 

. bre, alle ore 9, e convo-

' cata una riunionc d i ca - ' 

| rattere nazionale della | 

I Sezione Culturale del 

. P.C.I. 

I lavori confinueran-

I no anche nella giorna-

I ta del 10 novembre. 

La relazione intra* 

I 
I 
I 
I 

• La relazione intra* • 

dutt iva sara tenuta d a l ' 

I compagno LUCIANO I 

|GRUPPI sul tema: IL| 

• PARTITO E GLI STRU-, 

MENTI DEL LAVORO D I ' 
I PARTITO DI MASSA. I 

CENTRE) GIOVANILE SCAMBl TUttlSTlCI 6 CULTURALI 

Capodanno a Parigi 
TORINO - PARIGI - TORINO • 
Durata: 7 giorni - Pirtenta: 27 dicambra 
Trasporto treno II clas&e 
Servizi di mezza pensions • to til I «f«T2l furnt.C' 

L- 4 2 . 0 0 0 a persona 

Capodanno a Londra in aerto 
MILANO • LONDRA • MILANO -
DuraU: 7 £iorni - Panenza- 27 dicembf* • Trasoorto Sam OC## 
S«r*iz) • Londra pernoltarnemo - prima colazion* 

L. 62.000 a persona 

Capodanno a Vienna 
VENEZIA - VIENNA - VENEZIA -
Ourata. 6 giorni - PaMenja 28 d'Cembra 
Trasporto treno II dasie •» cuctette II d a * * * 
Ssnfin a Vienna di mtiz* w n one - ser»in turuttc' 
r cenone dl S S'l»e',uo 

v. 39 OOO a persona 

Capodanno a Praga in aereo 
MILANO - PRAGA - MILANO -
Durata 7 giorni - Patitriit 28 dicembre 
Trasporto aereo IL-1B ceojre DC6B 
Servixi a Praga C> pensione campteTa •*- tulti I serv'ti tunstic 
Visto consolare - cenone d> S Silvesuo 
L- 5 9 OOO a persona 

Per i n f o r m a z i o n i r i ch iede te i p r o g r a m m i 
de t t ag l i a t i d i r e t t a m e n t e a 

CGS1C - Roma - Vi^ eel Ci'J» i* 6 - Tei 669891 
COSTC - Tonn* - Via Cern» * 4 0 Tel S 5 3 395 5 3 9 9 7 f t 
C J S T C - Milano - Via B*ra:c^ r. 10 - Tel 6690641 
CGSTC - Genova • Via S Luci 2 8 • Tel 2 0 6 6 6 2 
CGSTC - Bolocna • V n Matcare.u 6 0 - Tel 238918 
CGSTC - Firen/e - Bo'RO S Lorenzo 1 - Tel 2 6 0 6 0 8 
CGSTC • Napoh - V<a Stenanai. 14 • Tel 320 (26 
CGSTC - Veneza • V D S Polo 2756 - Tel 703994 
CGSTC . Perufia • co Umpoi • Corso Vannuco. 107 • Tel 52103 
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