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EDITORIA 

La nostra inchiesta tra gli editor! italiani 

IL PUBBLICO CHIEDE ORMAI UN 
- i 

<TASCABIL£> P1U QUAUFICATO 
Edicola e libreria, collane periodiche e collane «normali», lettore nuovo 
e lettore abituale: ecco i temi piu discussi in questa seconda puntata 

COMICS 

Una mostra a Milano 

La nostra vita di ogni giorno 
nel!a !9 ©5|T|I*^ tir nl 

Dopo le dichiarazioni di due 
tra i maggiori editori impegna-
ti nelle collane periodiche. ec-
coci ora di fronte alle risposte 
degli altri da noi interpellati. 
(solo da Garzanti non ci e pei-

venuta nessuna notizia). diver-
si dei quali — giovera subito 
precisare — hanno sempre con-
servato fin dall'inizio un at-
teggiamento fortemente critico 
e di sfiducia nei confronti del 
libro in edicola. Una sfiducia 
che del resto 6 confermata dal-
lo stesso linguiiggio usato ncl 
definire quello che noi aveva 
mo presentato come un proba-
bile sintomo di recessione: 
mentre Mondadori e Sansnni 
parlavano di «ridimensiona-
mento*. «stabiliz/azione». «chia-
riricazione >, qui si denuncia 
un « crollo >. e si distingue net-
tamente fra la produzione eco-
nomica normale (definita « piu 
aeria >) e quella periodica, na-
ta all'insegna deH'improwisa-
zione come una « abile opera-

zione commerciale ». o deterio 
rata ben presto dnll'abuso delta 
narrativa e dalla sostanziale 
sfiducia ncl lettore. 

Si direbbe. insomma, che pa-
recchi di questi editori. preso 
atto di una specie di riassesta-
mento del mercato librario. 
guardino ora con nuova fiducia 
al futuro ed accennino alia ri-
presa di una produzione che. 
6 indubbio. aveva subito un 
primo contraccolpo Un caso a 
parte e quello degli Editori 
Iliuniti (pubblirheremn domani 
la dichiarazione del diret 
tore Roberto Ronchio). In sola 
Casa. ci sembra. aperta ad 
cntrambe le iniziative e di 
sposta quindi non soln a 
una riorganizzazione delle 
proprie collane (gia rispon-
denti del resto a un preciso 
orientamento ideologico e cu!-
turale) ma anche al lancio di 
opere a dispense oculatamente 
scelte e affidate a studiosi di 
indubbia serieta. Ma nello stes

so tempo — ed e forse questo 
il maggior elemento di novita 
emerso da questa rapida in
chiesta — si e giunli a una 
chiarificazione (non importa se 
ancora approssimativa) sulla 
composizione del pubblico degli 
economic!: un tema interessan-
te. sul quale ci soffermeremo 
la prossima volta. quando tire 
remo le fila di questi interventi 
e faremo il punto sulla situa 
zione attuale. 

No trnscureremo — e natu 
rale — di riprendere il discorso 
sul significato assuntn dalla 
massicHa operazione del lan
cio delle collane periodiche: 
«=ara dn condividere una con 
danna cosi risoluta. o non sa 
ranno piuttosto da mettere nel 
dnvuto rilievo tutti gli elemen 
ti di novita (anche provocatori, 
se vogliamo) che l'operazione 
ha portato con se? 

g. b. 
(7/ - Continua) 
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II nostro questioitario 
Al nostri maggiori editori 

non impegnatl dlreltamentt In 
collane periodiche, abblamo 
sottoposto le medesime do
mande alle quali precedente-
mente hanno risposto Alber
to Mondadori e Federlco Gen 
tile (cfr. < I'Unlta * di dome 
nlca, 20 novembre '66): 

2) 

I D In questi ultimi mesl mol-
te • collane economlche » 

(in edicola e in libreria) han
no rallentalo II loro ritmo pe-
riodtco; allre sono addirittura 
scomparse. C'e chl parla di 
ulterior! riduzioni per I'imme-
diato futuro. Ritenele che sia-
no questi i stntoml di una re
cessione? Tale recessione e, 

secondo vol, da porsl In rap
porto con programml editorla-
II Improvvliati o con una crl-
si piu generate? 

Quantl titoll c economl-
ci » (anche approsslmatl-

vamente) Intendete pubbllcare 
nella prossima « stagione » 
ottobre '66-luglio '67)7 Quale 
tiratura complesslva prevede-
le (cifre indicative)? 

Q\ Quail altre collane non 
' « economlche • intendete 

potenzlare nel prosslmi mesl? 

4) 

Humor graphic» 
Gli argomenfi affrontati dalla rivista dal marzo '65 all'aprile - luglio '66 sono 
quelli ricorrenti nella polemica politico e di costume: il verde, la macchina, la sa
lute, fa casa - L'intelligente esperimento di un gruppo di giovani grafici italiani 

In che rapporto rltenete 
stia II pubblico cui e de-

stlnato l'< economlco > col pub
blico delle allre collane ? 

Un tema, il piu fjenenco pos-
sibile; forse addirittura un luogo 
comune. E un gruppo di grafici 
Uberi di svilupvnr]--, *rcnndo la 
propria fantasia, ideologia. sinte-
si tragica o comica. Cosi e nata 
Humor graphic, una rimsfa che 
purtroppo ha --H- <-•—-" >:. 
clandestinamente e che in questi 
aiorni presenta il suo prossimo 
fascicolo (il quinto. anche se la 
numerazione progressiva reca il 
numero 7) in una mostra mila-
nese. 

Gli argomenti affrontati. dal 
primo numero del marzo '65 al-
i'ulfimo dell'aprileluyiiu 'GG so
no quelli ricorrenti nella polemi
ca. politico e di costume, di ogni 
giorno: il verde. la macchina. la 
salute, la casa. Temi. come si 
vede. assai ampi e Hfi quali — 
o meno comodamente. j»ni o meno 
coerentemente — rientra un po' 
tutto: e I'occhio e dunque costan-
temente rivolto al r.cz'.ra vivere 
quotidiano. in tutte le sue esa-
sperazioni. le sue crudelta e mal-
formazioni. la sua (quando c'd) 
poesia. 

La scelta, naturalmente. non 
t? casuale. Anzi. fin dal primo 
numero, un tilitu: .\JIC tiuviau 
€ H.G. non 6 una rassegna creata 
per capriccio. ma per una sen-
tita necessita di un coraggioso 

gruppo di noti umoristi che non 
ir.tendono perconere assolutamen-
te il facile binario della 'battu-
ta umoristica' fine a se stessa. 
ma quello piu impegnativo della 

BORINGHIERI 
L E T T E R A T U R A 

Una produzione che si rivolge soprattutto agli student! 
L'Editore Boringhieri a ha dichiarato: 
Delle quattro domande possiamo prender-

ne in considerazione soltanto tre. dato il 
particolare tipo di produzione editortale che 
caratterizza la nostra Casa e il fatto che la 
prima domanda si riferisce esclusivamente 
alle collane tascabili distribuite in edicola. 

Quanto alia seconda domanda possiamo di
re che per la prossima stagione. nella nostra 
unica collana economica. I'Universale scien-
tiflca Boringhieri, faremo uscire una decina 
di titoli per una tiratura complessiva di cir
ca 100.000 copie. 

EINAUDI 

Terza domanda: tra le collane non t econo 
miche » potenzieremo prevalentemente quel
le che si riferiscono alle seguenti discipline: 
psicologia. biologia. fisica. astronomia, econo 
mia. Una nuova collana si e aggiunta al no 
sto catalogo interamente dedicata alln sa<j','i 
stica scientiflca. 1 due primi titoli sono: 
Michel David. La psicoanalisi nella cultura 
italiana: Norbert Wiener. Dio & Golem S.p.A. 
Entro novembre poi dovrebbe apparire il 
primo volume delle opere complete di Freud: 
L'interpretazione dei sooni e per i primi 
mesi del 1967 il secondo volume delle Ope

re di Jung. La pubblicazione di entrambe le 
serie verra accelerata da quest'anno in 
avanti. 

Qtiarta domanda: il rapporto tra it pub
blico cui sono destinate le nostre pubblica-
zioni e economiche » e il pubblico delle altre 
collane. riteniamo. per le carattenstiche par-
ticolari della nostra produzione. stia in 
questo: che la maggiore divulgazione degli 
economici si rivolga prevalentemente aijli 
studenti che hanno cosi la possibilita di ave-
re a prezzi accessibili i testi complementari 
di lettura ai loro studi. 

Su due libri nostri, uno e economico 

II caso e I'assurdo 
nelle «buste» di Soldati 

Giulto Etnaudi ct ha dichiarato: 

1 \ Tutti gli editori hanno fatto a gara nel 
) riempire te edicole di romanzx. VenU 

romanzi alia settimana provocano una com 
prensibile indigestione. Solo una concentro-
zione d'iniziative e una protnammaznme a 
lungo termine possono soddisfare il reale bi-
sogno di lettura di un pubblico sempre piu 
vasto. 

«%\ 1 nostri programml nel settore tasca 
A) bile sono essenzialmente rivoiti alia for 
mazione di strati sempre piu vasli dt cilta 
dini che s« accostano al libro per esigenze 
cultural! profondamente sentite. I nostri prez-
ti sono necessanamente medio economici. 
poichc presentianw hbn in amn iMrtt- numu. 
• solo occasionalmente riedizioni di libri gia 

noti. nel caso che tali titoli si insenscano In 
un quadro piu generale e programmato. Le 
iniziative piu fortunate sono quelle della 
Nuova Universale Einaudi e della Piccola 
Bibhoteca Einaudi. che pubblicano in pn 
ma edizione opere di grande spicco. come 
di recente la Storia della Hlosofia italiana 
del (Jarin e II mondo attuale di Fernmd 
Braudel. La collezione di poesia ha presen
tato in prima edizione mandiale un poema 
della Achmatova (una edizione col testo ori
ginate a fronte. che in altn tempi sarehbe 
apparsa in veste rafTinata e riservata a 
pochi eletti) Il Nuovo Politecnico s. e af 
fermato come collana di punta non solo dei 
tascabili. e rappresenta I'lntervento p u 
attivo e dinamico nella cultura italiana. 

In questa collana. dopo l'eco suscitata dal 

dibattito sul « caso Havemann ». st preannun-
cia ora un volume di grande interesse su un 
tema nuovo. Un giovane storico. |l Dupront. 
rivoluziona il concetto deli'interdipendenza 
tra le vane discipline. II titolo. che suona 
un po' enigmatico (Vaccullurazume). ind.ca 
questa nuova linea di ricerca. 

t%\ lnvece di parlarvt di cifre. vi diro che 
w / il numero delle copie tascabili prodotte 
rappresenta il 50% della produzione com
plessiva della casa editnce. Questo vuol dire 
che su due libri comperati in libreria. uno e 
tascabile. Proporzione che non e raggiunta 
da nessun editore italiano sul banco di 
prova della libreria. luogo di vendita ove 
la scelta del lettore e completamente auto-
noma e seiettiva. 

Giangtacomo Feltrinelli ct ha 
cost risposto alle sole prime tre 
domande: 

Non ridimensionamento ma crollo del libro in edicola 
3) 

1) Ncl 66 il renomeno dei ta
scabili settimanab in edi 

cola ha subito. piu che un ridi 
mensionamenlo. un vera e propno 
crollo. Le cause di cid vanno 
ricercate nella tmprnvuisazione 
con cui editori grandi e p:ccoh 
ai sono gettati su questo tipo di *)\ I n q u e s t a situazione il mo-
•ditoria senza valutare n6 la scor- i ̂ / mento e favorecole alia ri-
U di titoli di cui disponevano I pre^a del tascabile piu serio. di 

ne le caratteristiche del veicow 
distnbutivo (edicola) ne la con-
fusione che avrebbero ingenerato 
nel pubblico con una pluralita 
d< offerte. Si scontano pertanto 
oggi gli .errort commesst ed e 
ben probabile che anche alcune 
delle sig!e ancora esistenti sa 
spendano la pubblicazione. 

libreria. alle collane quali la no 
stra Universale Economica. alia 
Universale Laterza. alia N U.E 
di Einaudi. Personalmente posso 
dire che. mentre negli ultimi due 
anni abbiamo rallentalo il ritmo 
dt pubblicazione della U.E.. per 
il "67 prevediamo intece un au 
mento di produzione per titoli e 
tiratura. Torneremo cioe a pub-
blicare una quarantina di titoli 
all'anno con una tiratura media 
di 20 mi la copie. 

nomica la nostra Casa pub-
buca gia due collane di paper
back. gli Astri (per la narrati-
va) e la SCIO (per la saggustica). 
Queste due collane verranno po-
tenziate sia per numero di tito!i 
che per tiratura in quanto hanno 
avuto un notevole indice di gra-
dimenlo da parte del pubblico. 
E. sempre nella formula paper
back. Laneeremo nel '67 una mw 
va opera: una storia uni\ersalc 
in 36 volumi. 

Operazione commerciale e iormazione del lettore 
Giovanni Ferrara ci ha cosi risposto. a 

nome dell editore Laterza: 

1 \ E" probabile che nel settore del l:bro 
/ economico non vi sia attualmente una 

reeess.one. bensi solo un assestamento nelle 
proporzioni che il mercato italiano puo so 
•tenere. 

Xessuno ha mai potuto ragionevo mente 
ritencre che aH'impro^iso si formasse in 
Italia una popolazione nuova di letton. va 
lutabile tra uno e due milioni. o che vi fosse 
un numero cosi alto di potenziali letton com 

I p'eiamente impediti da prezzi d: coperti^a 
superiori aile 3J0 lire (ma spesso non troppo). 

' Percio noi abbiamo sempre pen-^lo i-nf .1 
j boom deir« economico > in edicola fosse es-
l senzialmente un'abile operazione commcr-
I ciale con qualche riflesso — sul tempo lun-
' go — anche sulla diffusione della lettura. 
I ma destmaia a perdere in breve tempo quei J 
i letton improwisati che hanno scoperto quan-
i to sia diversa e p:u lenta la formarione del 
' b.sogno di un libro in confronto a,la for-
i mazione del bisogno di un elettrodomestico. 
i Questa casa editrice, iniziando a meti del 

Uno degli assiomi ricorrenti 
nella narrativa di Mario Soldati 
e che la vita di ognuno 6 deter-
minata dall'incidenza del « caso > 
o del « destino ». Anche in questo 
suo ultimo romanzo. La busta 
arancione (Mondadori). il «ca
so » e I'elemento di fondo. se non 
dinamico. della narrazione. Ad 
esso esplicitamente nmandano le 
prime parole del protagonists: 
« Niente. forse. sarebbe accadu 
to se, qualche mese prima, non 
avessi incontraio per caso... ti 
mio vecchio compagno di colle-
gio Alessandro Rora ». In code-
sta dichiarazione non solo vie-
ne awiata la tecmca del < su 
spense» con cui Soldati ama 
costruire la tra ma della narra 
zione. ma vi e come gia dato 
un nesso di causalita fra un 
evento fortuito (1'incontro con 
lamico) e il «male» che. sa-
premo. da sempre il protaguni 
sta si porta dentro. In realta. il 
rapporto fra t due moment! si 
rivelera. infine. quasi inconsi-
stente e il nchiamo iniziale sen> 
brera. alJora. se non gratuito. ne 
cessario solo all'orchestrazione 
del romanzo. 

La narrazione comincia quan
do it prctzscn^^ ?:î q--i2ntcnnc. 
erede di una ncca famiglia to-
rinese. pensa di essere ormai 
c refrattario > ai due veleni m-
stillatigli da una falsa educazio 
ne religiosa e dalla c violenza 
dellaffetto matemo»: lo snobi-
smo e la paura delle donne. In 
realta. egli si inganna. perche 
la sua abitudme al « vizio t (con 
siderato sino a auel momenta un 
« giuoco innocuo »). fa esplodere 
all ora con tutta la sua car tea 
rovmosa it « male i (la i debo 
Ie2za *) della sua natura. Per 
capriccio senile, s'mvaghisce di 
Sandra cttc spu^a per subito se 
pararsene. dopo averle fatto do 
nazione di tutio. Alia rovina n 
nanziaria si aggiunge quella mo 
rale per a\ere involontanamente 
provocato U suicidio di un bn 
gadiere gia promesso sposo di 

Sandra. 
Cosi. egli che aveva giudicato 

indirettamente responsabtle di 
omicidio lamico umuScsSuaic A 
lessandro per non avere opportu 
namente aiutalo un giovane suo 
ex-amante. deve ammcttere che 
la sua «generosita assurda e 
folle era stata altrettanto disa 
strosa deH'avarizia e della can 
tela di Alessandro » La coneiu 
sione e che « il male e dentro 

sponsabilitd e ai doven verso 
c Dio >, la c Patna >. la « Fami
glia »: ma lo risolve invece — 
anche se assai semplicisticamen-
te — alia Tine del romanzo I'al-
tra « busta arancione > con cui 
la « ternbile i madre aveva im 
posto la sua volonta anche a 
Mens. Sicche. la madre e sem 
pre incombente nella coscienza 
del protagonista ed e il personag 
gio piu sentito e megho caralte 

di noi > e che non st DUO an a^n \ :i^zato: pt:r a:.-.»-.;n i ;VK»I} mo 
sfuggire. Ma codeslo c male» 
per un verso sembra essere di 
natura c esistenziale *. pc." !*al-
tro. pot. I'autore tenta di spie-
garlo con I'ausilio dciia p&ica-
nalisi. con la quale egli chiama 
in causa, nella formazione del 
carattere. inriuenze della primis-
sima eta destinate a determinare 
neirindividuo tutte le successive 
scelte e dtHrisioni. 

Cost, egli pp-̂ G ?-- T " . .. 
la sua « follia > con !a mibizio , a Vlt'3 c 

menti validi della narrazione so 
no quelli in cui Carluccio nvive 
i rapporti di amore e di odio con 
lei. e non invece i tanti episodi 
erotici — di evasione dalla ma 
dre — che risultano non solo in 
se e per se poco efflcaci. ma 
anche piu o meno posticci o. al 
meno. poco integrati dentro il 
rapporto madre-figlio su cui si 
fonda la stniitura del romanzo. 
It cui senso sembra essere che 

ne sessnale che gli fa dcsidera 
re le donne e intanto lo rende 
incapace di amare veramente. 
Allongine dell'mibizione. sono I 
suoi rapporti con la madre. la 
cm presenza neita ss:s viia e 
come una < maledizione >. Delia 
quale egli ter.:«. -~...~ w.:»». .i. 
liberarsi prima con I'tnfluenza 
che su di lui esercita Alessan 
dro. poi con le n'sorse del « vi
zio > e I'assidua frequenza delle 
case c chiuse >. In una « casa ^ 
di Roma incontra Mcr::. che rcn 
sapiente tiranma masochistica (lo 
costringe perfino a portarc una 
catenina di castita...) lo libera 
momentaneamen'c d~"= :r.:h:z;c-
ne. tanto che egli la sposereb 
be se la malattia e la morte 
della madre non lo richiamassero 
urgentemenle in Piemonte e la 
crisi politica dc!!'S n=:l£rr.̂ -r 
1943 non gli facesse Demere ogni 
traccia di lei. 

L'enigma della scumpdr.vi ai 
Mens non giieio chiansce ia 
c busta arancione > cm la ma
dre affida un messaggio postu 
mo per lui. di nchiamo alia re-

Alle conferenze dell'ACI 

LIBERMAN 
IN ITALIA 

STCNRIA DELLE 
LRIVOLU2IOM 

in •dicola ogni settimana un fascicolo 250 fira 

Bo la « Universale I-alerza >. s> n\o!geva 
ad un pubblico gia qualificato. ad un pub
blico cioe gia potenzialmente capace di as-
sorbire un maggior numero di copie di ogni 
titolo. pur che fosse ad un prezzo piu ac 
cessibile: e contemporaneamente si rut>Ig<*va 
ad un pubblico giovane. stimolandok) alia for
mazione di una propria libreria quahficata. 
invitandok) cioe alio sviluppo di un gusto 
per la lettura che in passato irovava impe
diment© nell'alto costo dei \*olumi. 

Percid noi abbiamo visto crescere conti 
nuamente la schiera dei nostri letton. con 
ritmo piu rapido nella seconda meat del fc. 
con r.tmo piu lento nella prima meta del "66 
a czuia di quel generale disonentamento di economica neU'LYuone Soviet! 
pubblico e librai che si e ripcrcosso anche . ca ». La stagione sara maugura 
sul nostro mercato piu stabile, con una biio I '^ dal premk> N'oNri della fistca 
na ripresa in questi mesi. r>mlio Segrc con HM coniersa 

z.one sugli sviluppi della fisica 
t%\ Nella stagione ottobre 66 luglio 67 pub-
M,) blicheremo 20 titoli nella «Universale 
Laterza »: 5 titoli del Croce tvrvoom.ro, MI 
titoli della recente « Piccola biblioteca fi!o«o 
fica laterza >. I-a tiratura della * L*L * oscil-
la tra un mmimo d; 10 000 c un m.is» mo .ti 
20.000 copie per le prime edizioni; la tira
tura del Croce economico tra 15.000 e 30.000: 
Ia tiratura della « PBFL » tra 6.000 e 12.000. 

un enigma, e sftigEe a>~) ojim ten 
iativo di stoncizzazione e inter-
pretazione: di essa si possono 
solo descrivere particolan espe 
nenze o ricostruire eventi piu 
c meno episndici. azicm piu o 
meno gratuite. ma non intuire 
r'^»Tenti piauoit.-ii. t'tt i."iJiCaiii> 
nt valide a dirtricaic il garbu 
glio dei sentimenti che condizio 
nano I'umano com porta mento. 

Facile invece sarebbe perveni-
re all'espticazione delle idee e 
dei pensien. —\z - per Soldati 
— non di essi consiste la vita. 
che e vera quando £ irrazionale 
e istintiva. falsa e contro natu 
ra s» in Qunls^ji .<.uuO aS^unla 
solto il resjxinsahile control lo del
la mente e delli voio"!a. L'lrra 
zionalita e il « mistero » del com 
portamento individuate presenta-
nn prrn ;rr.r.!;car:5T.. 11.̂ - j « t 
MJIII> ora rimanriare al causati 
smo della psicanalisi. ora rasen 
tare I'assurdo di *:tuszioni e?i 
stenz;ali«tiche. 

E Soldati e difatti. continua 
mente ten'ato di condurre il oro 
prio di»carso ic.r̂ .-M-.-c con zm-
bedoc code>»i frr-twlt- "i? m ••!-
I una istanza non si affiiia mai 
veramente ne all'uno ne all'altro. 
Prova ne e il linguaggio ra 
zionale. freddo. esplicativo. tra 
sparente che mentre sembra svol 
Cere la fi.nzi'-"-̂  -"• sppr^rcml. 
re "s:iat:M. m reana la sfiora 
c ia elude. Ii nsu:iaio e che il 
r causal.smo » e I'c assurdita * 
sono nient altro che « pronuncia 
mcnti » t enunciaii i dello scrit-
tore. e ia narrazione consiste in 

j vcre d: semp:ici resoconli. di vi 
cende pnve d« ne«i d'Sle't:'", 
prive per k) piii di moti\-azioni 

non facile critica di costume ». 
E put avanti < Una seria critica 
di costume non puo essere gene-
rica. ma deve necessariamente 
interessare un particolare e spe-
ciflco settore: in questo prima nu
mero H.G. ha esaminato il pro-
blema del verde nella vita del-
I'uomo. I numeri successivi. de-
dicati sempre ad un tema unico. 
esamineranno di volta in volta al
tn soggetti collegati all'iiomo » 

Non e. dunque, un impegno da 
poco. E sarebbe gid gran cosa 
che la t'olonfd di questa ricerca 
civile, culturalmente impegnata. 
sia andata avanti (e prosegua) 
per quasi due anni. Ma e poi 
molto se si sfogliano con atten-
zione i numeri gia usciti. e si 
segue — nella varieta degli stilt 
— Vintelligenza con cui i zlv.goh 
temi sono sviluppati; la satira 
mordente che schizza via. quasi 
da ogni tavola. ad aggredire il 
luogo comune. I'incivilta. la cor-
ruzione che la societa — atlra-
verso la speculazione edilizia. la 
meccanizzazione e I'industria del 
la salute -~ ci ha costruito tutor-
no. giorno per giorno. alle nostre 
sppsso inconsapevoli spalle. 

Non solo. In una societa cultu
ral dove il disegno umoristico & 
spesso relegato. appunto. alia 
hattuta grassa' e raramente per-
viene con fetici ristiltati alia sa
tira di costume (anche in questo 
campo. infatti. siamo soltanto 
una appendice del mercato ame-
ricano e i nostri giornali vitono 
daccatto. raccogliendo le bricio-
le dei festini consumati dalle 
(irandi catene editorial! statuni-
tensi). la raccolta di un cosi 
nutrito gruppo di disegnatori ita
liani. impeanati su temi della so 
cietd italiana, costituisce una 
documentazione preziosa. Una do 
cumentazione che — c'e da spe 
rarlo — dovrd pure (c predei 
uscire dal chiuso di :/;!„ r';vi*'-i 
tpeciatizzata per diventare punto 
d'incontro con il piu vasto pub
blico della grande stampa. quo 
lidiana e settimanale. 

Qualcosa del resto. sia pur net-
I'ambilo ristretto della spectaliz-
zazione. la rivista ha gid otle-
nuto. Al vrimo gruppo dt grafici 
(Sergio Barletta. Gigi Caldanza-
no. Luciano Consigli — H diret-
tore della rivista — Emanuele 
Consigli. Alberto Longoni. Tinin 
Mantegazza. Tullio Pericoli. Fran
co Rognoni. Adr'tano Zannino) nu-
merosi altri se ne sono aggiunti 
nel corso di un anno, fino a for-
mare un lungo elenco di una 
trentina di nomi. Segno, in ogni 
caso. della vitalita di uno stm 
mento espressivo. anche (e mal 
arado) I'wdifferenza del grarde 
mercato dt consuma: e. contem 
poraneamente. indicazione di pro 
spcttira: quali si lluppt pc:rr~. 
mo avere. anche in Italia, se >I 
disegno di costume dwemsse d 
nalmente una forma consueta d< 
diretlo intervento nella societa 
noi'.onale. Segno, infine. tanto piu 
indicativo. in quanto nell'ultimo 
fascicolo si agaiungono. al gntp 
po origmale dei grafici. anche 
degli scrittori: Sarerio Vollaro. 

Giorgio llwhcttt; testnnoniando 
cosi cite, una volta gettato un 
seme positivo. gli incontri sono 
possibilt: possono germogliare 
nuove idee, svilupparsi. assume-
re scmore maggior peso e const-
stenza. 

Naturalmente. tra iittcste feli-
ci premessc. non mancana gli 
aspetti meno positivi E Ii cer-
chiamo. e segnaltamo propria 
per la Mima che liniziativa tn-
duhhtameiite inertia. II primo. piu 
grave, e forse pioprio nella as-
snhtta lihertd che la dtrezwne 
della rivista concede ai propri 
collaborator!. Utile forse nella 
fase iniziale. crediamo sia ne-
cessario giungere — dopo una 
esperiema di due aunt — ad 
una maggiore svlezione del ma
terial?. Se davvero non si vuale 
che Humor graphic resti una 
astratta documentazione di cid 
che si poteva fare e non it e fat
to. ri sembra infatti che biso-
una cominciare a dare una maa-
glare organicita — non di stili. 
heninteso ma di intenti — alia 
rassegna. 

Spesso. infatti. il disegno d1-
v".ta una assoluta aMrazimte: d 
suo collegamento col tema e cs>-
le fino al punto di roltura. qun>i 
che I'autore ripieglti sn una pro
pria intimistica viiione. p'ii che 
propor<;i di comunicare a quel 
pubblico piu vaMo cui il ditegno 
satirico dere. per sua Mesia ra-
nione esprestiva. ricondursi. C & 
la'iro'ia. insomnia. <l rischio di 
una esercitazione calliprafica fine 
a se stessa: e la mancanza di 
mordente. lo svuotarsi di ogni 
effettiva aagressivitd polemica 
ne e. puniualmente. la nlevazio-
ne piu efficace. 

E si pud ancora rilevare — ma 
con minor peso, tenendo conto 
che il prossimo fascicolo dovreb
be aid ovviare a questo incon-
veniente — e'le meglio conver-

j n>hhv art >y;c, magoiore cmnprc'i-
*.:i'nr dei smanh disegm e due-
mialnri una collocazio'ie vu omo-
oenea: per autore. appunto: sen
za docer. di rolta in ro'ta. ricer-
care il filo ennduttorr di ogni di
tegno (e di oqni stile) nella ta
vola indice a piede di fascicolo. 

Sono osservazioni. ripetiamo. 
tuggerite dalla considerazione 
che le rassegna deve mcritarc: e 
dall'ansia di vederla proveguire 
e sviluppare nel tempo Non so
lo: ma di vederla trasformata 
da impegno dt pochissimt per po
chi. in punto dt partenza per una 
rinascita — a livello papolare — 
dell'umorismo grafico italiano. 

« Noi italiani — oisrrva giu-
Mamente I'cdilonale del primo 
numero — possiamo vantarci di 
a\er scopeito Stenberg ma arv 
che di rvm aie-eli ofTerto !a 
i>o-.-.ibiiita di vivere e operare 
.,-. r.c! MUM MI pae-ie». Speita 
proprio ad ILimor graphic, oani. 
farsi centro di una aziote che 
ron*enta ad un nuovo Sternberg 
(e la Mc*<<a nvita ci dimostra 
die quc.Ma nnn e presvnzione in-
fondata) pos^i vivere ed operare 
in Italia 

Oario Natoli 

psiCO'OglChe 3 rf= €* <-i7jre 
L'economista sovietico Libcr-

rrun. al quale si devono fonda 
mentali contributi al dibattito e 
ail'attuazione delle nforme eco 
nomiche in corso neii'URSS e tra 
gli invitati di maggior rilievo per 
!a stagione 196&67 dell'ACI (Asso-
ciazione culturalc italiar-a). Og-
getto della sua conferenza che <• 
.svolgera ai primi di dicembre e 
sara la seconda de!!a sere, sa-
ra appunto la «Nuova nforma 

t%\ Prossimamente. e preclsamente a ptr-
« # / tire da gennaio. potenzieremo partico-
larmente i « Libri del tempo». Ia «CoHeifcv 
Dc itorica > • la collana « Storia t wcitti.». 

nel «ecok> XX. 
Come di consueto. ;e conferon 

re dell'ACI sar3noo tenute m 
v.trie citta e «i g.omi flssi della 
•=cttimana (il venerdi a Tor:oo 
al Teatro Gangnano. il sabato a 
Genova al Teatro Duse: il lur.edi 
a Milano a) Teatro di via Man 
zoni; il martedi a Roma al Tea
tro Eliseo: il giovedi a Ban). 

Aprira fl ciclo Segre venerdi 
25 novembre *» Tn.Ww* «»gn<to da 
Liberman. che terra la sua pri
ma conferanxa il 2 dicembre. 

II 9 delio stes-^j m-_-5C :. ro 
manziere e sag^ista francese Mi 
chel Butor parlera SJ «La cri
tique e f mvention ». Tr.i ?:-, al
tn conferenzien Ion. Dno De! 
Bo (Mx.amenti economic! strut 
turali e cl^sse '?• .-»•.•»'-— i~--
cont!nente euro t̂.-̂ *. -y-.-.cr.c '_£ 
dema (L.i distruz;on? j'l.'.j'..* 'ai 
U. responsabilita. rimed: >: M:-
che!e Pantaleone (G^;- ,.;r,.-i-.-, 
mafia e droga): !.:.,-. ""• • • »-.• 
(Ek)g:o de.Ia filosof'a)- 5-= •--•«* ".. 
lombo (Vhoienza e 
e giovani amencani): Aibeno 
Moravia (La chiacchiera a tea 
tro>: Bnmo Molajo'.i ( latere ^: 
direttore): Libera Bigiaretti (I>o 
sc-ittore ne;ia .soc.eta coitem,» 
ranea). i teoloai Fenvtfr e ty.t 
par:er.Hx>o s j « 1^ -.fn/ion" at 
tuale della cr.st'anita e : d:a;o^o 
caito::co protestante »: Massimo 
Pallottino trattert dill'- Archro 
logia di fronte agli interest del 
pubblico. della cultuia c uViid 
scienza». D ciclo sara concSu-

*tioni esi.«tenziali 
Non me to srnttnre non tenti 

dt costmire situaziom di c mean 
tesimo ». di « magia .̂ di « ana 
di sortileg;o e di segretezza » 

j m s Ht TTii'j — ' • - . — -. - - - - . - , 
I ni di s.-niii Mali (i jnirr« oa!i in 

^•ir.i »:«->.>o dtriid vicenda e dei 

I
: sentimenti dei per«onaggi Glie 

io impertisce prohabilmente una 
certa sua riluttanza ad appro 

i fondire I'mdacine psiroloffica rfei 
i nersonacr r«." *?!•?• • '• - -• ---'. 

nan violenxa I n o < a u di verosimili dimeasiom 
umane. glielo imDedi«ee Tors'an 
che la «ua mesausta disponihi 
lita al « romanzesec i e dentro 
I owia discorsivitA de! |tnj?»^e 
gio I'agevole fruizione di un va 
s?r- reperlorio di « trovate » e di 
» massime t di pacifica estrazio 
ne. Il romanzo pet questo. e 
ndondante e Dletonco: ma ua 
t a v i i ~ n*> «-_•?• •—•::••• 5 —.-i-M 
DM puŝ .-ŝ T del . n>.fjiert » *vn 
,-̂ r̂ c a Soldati m tenere sem 
pre desto r interesse del lettore. 
come sa fare d< *o\no cetr abile M ai primi d'aprile d?IU - • •<- > 

trice Gianna Macukii che panera j vWiversatore. 

oarraUva contemporanea». I M r n r a n O O La lOrTO 
Adriane Zannino: du* ditegni dal 
•raphicB Intitelat* i Lai macckifM » 

fasciMla di « 
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