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I problemi della « nuova societd » 

C'e ancora 

una «monarchia» 

da abbattere 
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D a una nostra recensionc ;il 
l ibro di Franco Ferrarol l i /dee
per la nuova sociela (Va l l cc -
clii, 1966) puhhliruta su que
l l e colonne i l 13 diccmhrc u.s., 
e venulo lo st imolu, c ne .si.i-
mo l ie l i , per una discussioiie, 
cui liimno prcso parte lo stes-
»o Ferrarol l i (cfr . I'Unita del 
6 gennaio '61), Aris Accorncro 
(11 gennaio) , Lui-io Del Coruo 
(18 gennaio) , Gianni Staler.!, 
(25 gennaio) , A ldn Z.inurdo 
(2 fehhra io) , M a i in Oiftilio 
(28 fehhraio) e Fianco Ol io-
letighi ( M mnrzo) . 

I tcmi clie la discus^ionr ha 
toerato (1 ) souo niol icpl ici: 
nori main hern I'occnsioiie ili up-
profondir l i , toin'e nrivss.irio. 
M a adesso non sara forsc inu-
tilo puntuuli/zdriic a lruni . i \cl-
la sua nota del 6 gennaio '67, 
Ferrarol l i ha Ira I 'al lro sciilln 
di r i lcnere giuMn il noslro r i -
i l i iamo « agli nspelli slrulliirnli 
conio aspetli primal i d'una so
ciela. I I f.itio rimane ( In; tali 
aspetli, per imporlaul i (.he sia-
I I O , non appaiono oggi cosi dr-
cisivi rome tin tempo si l i lc-
Iteva. Vo^l io d i ie the It: c.ilc-
Korio "p i ihh l i io" o "priv.ilo'* 
hauno perdiilo, con riguardo al
ia propriela, la lo io c\ i i le i i /a 
ollocentesra. V' in corso un pro-
i r sso d i scam posiziuiie, del r. i-
pitalc c del lavoro siih.ilterno la 
cui spie^.i/ione o compreiisione 
liehiedouo nuove cate^orie nn.i-
l i l i t l ie c nuovi modell i esplir.i-
t ivi . Non sidu, ma fc nuilala la 
soslanza del rapporto ptihhlico-
privalo. 

n I I fcuonienn di in.igginr in-
teresse e dalo of>si da cio chu 
chiamo riassiintivamento la pri-
vatizzazioiie del pubblico. ( a n e : 
puhhlicn c slalalc non sono ne-
cessariamcnlo sinonimi. a n / i ; l.i 
soricla deve progressivamenle 
prevalent sullo Stain, deminalo 
a de|>crire. La devinzioite xla-
lolulrica del movimvnto socia
lista indica a tnio giudizio una 
lezinne di iniporliinza finuhi-
menlale. die o com/iiio dvll'al-
tnnle unit nticti sinistra ntcco-
glivrc c far valerc ». 

Chi sc-rive, conrorda ci>n Pin-
terloctilorc ipiando e^li pone il 
prnhlcma della « snciali /zazinur 
•lei poterc» rnmc compilo di 
grandissimo ri l ievo da assolve-
re << accanto c a paranzin della 
sot'ializ/azione dei mezzi di 
produ/.ionc ». I", del reslo. aurhc 
i cnmpagni inlcrvenuli nel cor-
so del dihatlito apcrto da I'Uni
ta sono slali cspl ici l i : « I I mar-
xismo Htiene the la propriela 
p r h a l a dei mez / i di prndiiziont-
— ha solloliuealo. per es., Al
dn Zanardo — sia I 'alien.uio-
no nri^inaria. La sua suppres
sion** nun ha pcio intaecalo l.i 
fonte deH'all i ' i ia/ione, dello 
sfrii l lamenlo. l / . i l i rn . i / imic emi-
nente e ngci la dilTeresiziazio-
nc sociale d i e si produce a par-
l i re dalla gerarchia di fuuri i i -
n i proprie dfU' i i rgai i iz /a/ inne 
del l a \o ro induslriale. Cio d ie 
occorre e dunipic sociali/zarc i l 
polcre. emanciparsi dalle alie-
Tinzioni da tecmdiigia ». 

E Franco Ottolenghi ha r i l c -
vato che nellc sociela a strut-
lura socialista — scontaio il 
mnmento della pianilicazionc 
della sfera produt tha — « i l 
prohlcma sembra divenlare 
quellu di crearc slrullurc poli -
l i rhc chc ahhiano il niassimo 
d i plasticila in rapporto alle 
Icnsinni della sociela, e non so
lo del suit apparato produltivo. 
Si tratla cine di a w i a r c quel 
proccssu di fluiil if lcaziouc e r i -
flusso delle media / ion i pol i l i -

che nel corpo tlclla societa, di 
passare dal momento della etc* 
rodirezione, deU'istitiito rolali-
-.aniente cocrcitivo dcll'appara-
to, al momento dcll 'aulodirczio-
no del processo sociale gene-
rale ». 

Nessuno, insomnia, pensa ad 
u n rapporto automatico fra «so-
rial izzazione dei mezzi di pro-
tluzione n c « soctali/zazione del 
polcre i>, nc in a lrnn modo e 
portato a sotlovalulare Timpor-
lanza del la seconda « sorializza-
zione ». Itcsta da dire, lu l ta \ ia , 
d i e i l prohlcma d i e tale fomin -
lazione sollcndc (un p»* ccneri-
ramenle) e qucl lo del la crisi 
f n i cconomia c poli l ica e d i e 
tale crisi pub esploderc solo nel 
momenta in cui vicne disarlico~ 
lata la logica borghese del rap
porto clussc^stato. 

E ancora. Zanardo. r iprcn-
dendo ana questione sollc\ata 
dalla nostra recensionc. ha r i le-
%ato: « _ n c l l e nostrc sociela 
occidentali i l rontcnuto della 
fcipnza sociale. ol lre al prohlc
ma della "sociela ind iMr ia lc" , 
non puo non cssere anche il 
•»ecchio e apparentemente fn i -
* lo prohlcma della propriela, 
della Iradizionalc di\"isione in 
classi, i l prohlcma di non at-
tendere semplicemente ma di 
• t imolare i l supcramento di 
quest a residua forma d i monar-
chia che intralcia lo ?te«*o *\i-
lnppo della >or ie l i indu*lr ia-
le ». Ora , Ferrarol l i *emhra Ira-
• rnrare . con-idcrandola niarsi-
nale o sconlata nella « sociela 
industriale ». propr io lale que-
• l ione che in \ece noi ritcnia-
tno luttora decisis* c tutl 'altro 
che sconlata, anchr* leoriramen-
t e : si pen*i al dihatl i :o snlla 
programmazione, ma * i pen*i 
•epra l lu l tn alia nece?-ita — chc 
« 0 9 i n p l i c a — d i ridefinire og-

gi I termini della dinamiea del
le classi. ( ju i il discorso di Fer
raroll i c, a uostro av\iso, ca-
rente. Oppoiit inamenle, ha seril-
10 Ari% .tcrurncni: « F e i r a r o l l i 
v colpilo dalla spersonalizzuzio-
tie del capilale. .Ma non ne de
duce che il capilalisuio e sem-
pro meiio earallerizzalo dai ca-
pilalisti privali e senqire pin 
dal capilale sociale. ICgli trova 
aii7i d ie sarehhe "in corso un 
proceed di scomposizione del 
capilale". 

« i)m non ci siamn, Intanm, 
il capilale si eoneenlra. !•' que-
sin lo \edniio lu l l i , lint lie chi 
non parl.i di moiiupoli . Ala pni 
il capilale penelra il lessuio so
ciale, lo pervade, lo possiede... 
11 capitate, portalo dal modo 
capilali i l ico di proilu/ ionc, ha 
caiuniinalo as«ai. O n t o anni fa 
era un germe particolare: ora e 
una reall.'i jienerale. Cent'anni 
fa futmonava aU'iiilernn della 
sociela, ora e quesla d i e fun-
ziona al suo inlerno c caminina 
al suo ri l ino. K perlanlo Marx 
e piu valido og<:i di un secolo 
fa. quaiidn il capilale non era 
aurora si-tcma. 

a V.crn diinque d i e og<;i lo due 
cose dhentano una sola: la 
propriela p r h a l a (dei mezzi di 
produ/.ione) o il sislema capi-
lalislico ( i l rapporto di produ-
•/ione) sono sempre piu oppvt-
tit I e menu snggcllivi.„ 0? - ; i 
la discriminnntc anlagonislica 
f ia rlasse opcraia e classe ca-
pilalislica e piu chiara: ... h 
sempre meno il rapporto di pro
priela c sempre piu il rapporto 
di produ/ ione, il quale si rige-
nera e si gencralizza se non vie-
ne spczzaio... Oggi... la ricerca 
teorica non puo dunquc porta-
re Marx in soffitla hens! nel-
I 'a/ione ». 

Mario Ronchi 

(1) 11 leltore interessalo a 
qtieslo dibattito potra leggere 
utilmente anche la recensiane 
al libro di Ferrarotti di Mario 
Spinclla (Rinascita. 20 gennaio 
'6*7) e le recensioni di Achille 
Occhetto (Le radici dcll'alicna-
zione e la societa socialista) e 
di Aldo Zanardo (Per una di-
scussione con Adam Schaff) al 
volume del filosofo polacco II 
marxismo e la persona umana: 
la prima in Critica marxista. 
gennaiofebbraio 1067 (pag. 220 
sgg.), la seconda in I'Unita, 
4 aprile 1067. 

Per opere indispensabili e indifferibili di consoli-
damento e di restauro del centro storico sarebbero 
necessari almeno 2 miliardi: il governo pro-
mette 50 milioni. Intanto, la citta crolla 

Urbino tesoro della 
cultura europea puo 
diventare «testimonianza di barbarie» 

Al convegno sui centri sforici, tenutosi in quest! giorni, si sono rinnovati de-

nunce ed appelli drammatici — Gli edifici monumentali sono segnati da fen-

diture paurose, le strutture portanti della citta, fra cui le mura interne, sono 

in condizioni ancora piu precarie — La minaccia grava su Palazzo Ducale, 

San Francesco, il Collegio Raffaello, San Paolo, Sant'Agostino e San Sergio 

URBINO - La chiesa di S. Agostino, oggi 

II primo forrione delle antiche mura di Urbino, recenlemente 
crollato 

URBINO. aprile 
«Urbino muore. Urbino c 

abbandonata: qttesta che po-
trebbe sembrare soltanto una 
suggestione di comodo corn-
sponde invece a un dato inop-
pugnabile delta sua realta quo-
tidiana>. Sono le parole che 
il professore Carlo Bo. rettore 
dell'Ateneo urbinate e presi-
dente dell'Accademia Raffael
lo. ha dettato per una pubbli-
cazione realizzala a cura del 
comune: un fascicolo denso di 
fatti e documenti. una raccolta 
di * pezzi •» giomalisttcj sulla 
citta che fu una perla del Ri-
nascimento e « che appartiene 
— come ha detto Bo — alia 
parte piit alta della nostra sto-
ria s>. 

Impedire 
il ic delitto » 

«Se Urbino scomparisse — 
ha scritto ancora il Rettore —, 
se il suo volto fosse ancora 
sottoposto alia lenta e spieta-
ta violenza del tempo, tutti ne 
resterebbero offesi e diminuiti. 
Ecco perche un dovere appa-

ARTI FIGURATIVE 

in giugno a Palazzo Ducale 

Mostra dei «vedutisti» 
veneziani del '700 

y •-«• -t "*. aj*s '••or •* 

• if. u 

Bernardo Bellotlo: « V e d u t a della vecchia Oresda >. Quesl'oper a , proveniente dal la Gal ler ia Barber in i di 
al ia mostra veneziana 

Roma, sara esposta 

NelleMate 1965. due mostre m-
tcrnaz-.onaii d arte antica sono 
state dedicate alia p.ttura vene
ziana del Se:tecen;o: quella di 
Gian Anton,o e Francesco Guar 
di , allestita a Venezia, e quella 
di Bernardo Bcilotto. allestita a 
Vienna. Vemva cosi nmesso a 
fuoco uno dei < cap.to'.i » dell'ar-
te modema. un momento del 
rcalismo che piu profondamente 
avrebbe mierato negli sviluppi 
dell'arte europea. 

La p'o>?im.i estate, nel ctclo 
delle rro^tre fo ennah di arte an 
tica. \enezia o»pitera. nel Va 
laz/o dei Doffi, una mostra de 
dicata ai « \edut ist i \eneziam 
del Scttccento t La c vernice » 
della manife>ta7ione. che verra 
inaiifturata il 10 giugno. avra luo-
go nei giorni 7 e 8 giugna Si 
tratta di una mo<tra che eonti 
nua e preci^a il discorso npreso 
con quelle dei Guardi e del Bel-
lotto c chc ha una sua sugge

stione spettacoiare. 
Il fenomeno del < Vedutismo » 

\ene2iano. quale espressione di 
una situazione ,-tonca e di una 
particolare civilta artistica. e 
quale punto assai alto di presa 
di contatto con la realta. in con 
trapposizione al paesaggio arca-
dico e pastorale, e documentato. 
sino al suo e^aunrsi verso la 
fine del seco'.o. attraver"^> un 
gruppo di grandi personality ar-
tistiche. 

L'interes<e della man:fe5tazia 
ne si accenira sul confronto fra 
i tre < \edut iMi> Antonio Canal 
detto CanaJetto. Bernardo Bellot-
to e Francesco Guardi. Ciascuno 
con la sua fortis^ima persona lit a 
e col proprio modo di sentire e 
interpretare il paesaggio dal ve-
ro, essi offrono una dimostrazio-
ne di come lo stesso soggetto 
possa assumere valon artistici 
diversi. Ma, alio stesso tempo, 
l'opera di questt pittori e di al-

t n « \eduti - t i *. f.n;.-ce per rap 
presentare qualcosa di organ.co 
nella conoscenza della realta, un 
fenomeno arti>t;co cbe \ a oltre 
le stesse grandi conqmste reali 
ste della p.ttura olandese di pae
saggio nel Seicento. 

Accanto ai tre « vedutisti > ve-
neziaru figureranno altri pitton, 
fra i quali Marco Ricci. Luca 
Carlevanjs. Michele Maneschi e 
l*o!ande*e \'an Wittel — recente 
mente oggetto di un inr.ponante 
studio monografico di Giuliano 
Bnganti —. che fu tra i pnmi 
a port a re in Italia, assieme ai 
suoi contcrranei. il gusto del 
paesaggio dal vero e che insert 
nel suo repertono anche cvedu-
te > di Venezia. 

Numerosi i prestiti di opere. 
La regina Elisabetta d'lnghilter-
ra ha concesso fl prestito di tre 
famose < vedute » di Antonio Ca-
naletto, appartenenti alia raccol
ta reale del castello di Windsor. 

Es«e rappre?entano: 1) « L a 
Chiesa della Cant a >: 2> e La re 
gata sul Canal Grande >: 3) 
i L'interno di San Marco di 
notte ». 

La Fondazione Gulbenkian di 
Lisbona ha concesso il prestito 
di quattro fra i piu prestigiosi 
capolavori di Francesco Guardi : 
I ) <San Pietro di Castel lo*; 2) 
«Canal Grande con il Ponte di 
Rialto »: 3) « Piazza S. Marco >: 
4) «Rialto con il Ponte Palla-
diano ». 

Inoltre. <=aranno pre<enti opere 
dei Mu«ei di Birmingham. Boston. ; 
Budapest. Dresda. Firenze. Ma-
d n d . Milano, Oxford, P a n g i . Ro
ma, Toledo (USA). Vienna ed 
altri ancora. Non mancheranno. 
inftne alcum dipinti provenien-
ti dalle piu famose raccolte pri
vate, come quelle Bedford di 
Londra e Crespi di Milano. 

da. mi. 

rctifemeiifc particolare assume 
altre proporzioni c dtventa 
compito di tutta una civdta J>. 

« Siamo ancora in tempo per 
arginare il corso della distru-
zione, facciamo dunque I'indi-
spensabile. Sarebbe un delitto 
ostinarsi nell'asscnza, nel ri-
fiuto: un delitto non soltanto 
per noi o per i nostri figli ma 
anche, ma soprattutto, per la 
vera storia dell'umanita ». 

L'alta, affettuosa e solenne 
testimonianza di Carlo Bo sul
lo stato rovinoso di Urbino ri-
sale al maggio 1065. Sono tra-
scorsi due lunghissimi anni, nel 
corso dei quali Vindispensabi-
le opera di salvezza di una 
citta che la cultura italiana 
ed europea riconosce ed esal-
ta come suo patrimonio ine-
stimabile non 6 stata neppure 
iniziata. Abbiamo rivisto Urbi
no in questi giorni, recandoci 
al convegno sui centri storici 
marchigiani, Abbiamo c senti-
to » ancora una volta il valore, 
il significato projondo delle 
opere d'arte, delle sue meravi-
gliose strutture urbanistiche e 
architettoniche mantenute in-
tatte nei secoli. Abbiamo con-
statato, ascoltando i discorsi 
del sindaco e del soprintenden-
te ai monumenti, con quanta 
impegno e quanta passione Ur
bino viene difesa dall'attacco e 
dall'usura del tempo. Ma sia
mo stati costretti anche a ri-
levare che i ripetuti allarmi, 
gli appelli e le numerose ini-
ziative finora adottati sono ri-
masti lettera morta. Le fendi-
ture negli anlichi edifici mo
numentali, nelle chiese, nella 
stessa residenza dei duchi di 
Mo~>tefeltro sono oggi ancora 
piii profonde. Le strutture por
tanti della citta, fra cui tutte 
le mura interne di sostegno, 
sono in condizioni ancora piu 
precarie. La minaccia del crol-
lo grava sul Palazzo ducale, 
come sul Sen Francesco, sul 
collegio Raffaello come suite 
chiese di San Paolo, Sant'Ago
stino e San Sergio, sul palazzo 
comunale come sui bastiom. 

Sono stati fatti i conti per 
accertare tl costo delle opere 
indispensabili e indtfferibili. 
Per affrontare i lavori di con-
solidamento piit urgenti occor-
rerebbero almeno due miliardi, 
ma in questi giorni it governo 
e tomato a prometlere, davanti 
alia Camera dei deputati (ri-
sposta del sottosegretario Gi-
glia al compagno Manenli) 
quegli stess't miserevoli 50 mi
lioni che i ministeri dei LL.PP. 
e della Pubblica istruzione a-
vevano annunciato I'anno scor-
so ad una delegazione urbinate 
capeggiota dal sindaco. II go
verno, cioe, al di sopra delle 
belle parole d'obbhqo di certi 
suoi esponenti (npetute al con
vegno sm centri stonci dai 
sottosegretari Caleffi e De Coc
ci), continua in quella c assen-
za* e m quel « nfmto > che 
il prof. Bo due anni or sono 
defmica < un delitto >. 

II problema daltra parte, 
anche quando qualcuno fra i 
governanli sembra preoccupar-
sene, viene affrontato con una 
superfiaalitd e msensibiUta 
che ]anno spavento. Qualche 
mete fa sembrava che per Ur
bino fossero dispomhili 500 mi
lioni. Son era motto, ma gia 
qualcosa almeno per eomincia-
re. Orbene. quel mezzo miliar-
do — che ora pare sfumato — 
non doreva serrire per risana-
re le situazinni prii precarie. 
ma per sistemare la strida che 
collega Urbino al capoluogo di 
provincia. Certo, anche que-
sta slrada deve essere bomfi-
cata, ma chiunque abbia solo 
un po' di buon senso. se vera 
mente — come dice sempre il 
minislro Colombo — i soldi non 
ci sono neppure per le cose 
piu urgenti e indispensabili, di 
fronte alia possibility ango-
sciosa e reale che una citta c& 
me Urbino vada perduta, pri
ma che alle strode esterne pen-
serebbe sicuramente a consoli-
dare almeno un tratto di mura. 
un quartiere storico. un monu-
mento. 

Sarebbe assurdo, del resto, 
che la strada fra Pesaro * Ur

bino dovesse servire ai turisti 
per vedere una citta distrutta. 
Nessuno nega, cvidentemente, 
che I'avvenire di Urbino risie-
da in particolare nello sviluppo 
del turismo; un turismo di qua
nta e di massa al tempo stesso. 
collegato direttamente alle pe-
culiari caratteristiche della 
citta, centra d'arte e di studi 
di prim'ordine, preservato con 
una polilica lungimirante e 
sensibilissima dall'assalto de 
gli speculatori. It Piano rego-
latore — cui nel 1064 e stato 
significativamente assegnato il 
premio Caracciolo per il risa-
namento dei centri storici — e 
stato concepito e redatto con 
una visione dello sviluppo eco-
nomico sociale di Urbino che 
colloca in primo piano proprio 
la scuola e il turismo. E cosi 
anche il progetto di legge spe-
ciale presentato dai senatori 
Tomasucci (PCI) e Venturi 
(DC). Ma sia il Piano regola-
tore che la legge speciale sono 
ancora nel limbo. II 16 gennaio 
scorso, anzi, come ricordava il 
soprintendente, « sono scadute 
le misure di salvaguardia sen-
za che il P.R. avesse raggiun-
to la sua fase conclusiva », co-
sicche c nella carenza delle leg-
gi, Vamministrazione comunale 
sarebbe venuta a trovarsi sen-
za difesa se la Soprintendenza 
ai monumenti non avesse pro-
posto il vincolo di tutto it cen
tro storico proprio col preciso 
intento di far rispettare le 
previsioni del Piano fino a 
quando non sard divenuto leg
ge ». 

Ambiguita 
della D.C. 

Se questo intervento non ci 
fosse stato. Urbino sarebbe og
gi esposta al saccheggio, alio 
assalto della speculazione come 
'ante altre citta. A quest'ora 
forse i bulldozer avrebbero 
sventrato qualche edificio sto
rico per far posto ai soliti al-
veari. Le responsabilita di chi 
si ostina a compiere il «de
litto » cui accennava Carlo Bo 
sono dunque pesantissime; tan-
to piu che sulla estrema pre-
carieta delle condizioni statiche 
delta citta sono tutti d'accordo: 
tanto piu. addirittura, che gia 
nel 1943 I'abitato urbinate ven
ue incluso con Decreto regio 
* fra quelli da consolidare a 
spese dello Stato ». 

Stando cosi le cose, quando 
si pensi che Urbino pud essere 
travolta da un momento all'al-
tro, il discorso sui c soldi » non 
ha senso: e soltanto una misera 
scusa che nasconde una inam-
missibde insensibditd politico, 

culttirale e civile. La legge spe
ciale, del resto, mm prcvede 
soltanto I'intervento dirctto del
lo Stato ma anciic la conces
sions di inutui a carico del co 
mune (un miliardo) e dei pri-
vati. 11 fatto che si continui a 
ignorarla non ha dunque nes-
suna giustificazione. 

Questa e la sostanza delle 
cose. Non vorremmo dire pa
role grosse, ma Vinsistenza 
con cui si trascurano i dram
matici problemi di questa cit
ta, unica nel mondo, rivela sol
tanto che non si vuole far nul
la, che si aspettano altri crolli, 
che si attende la rovina, an
che se questo — come e stato 
detto da un insigne urbani-
sta — significhcrebbe « lascia-
re ai postcri una testimonianza 
di barbaric da quella Urbino 
die fit per secoli testimonianza 
di alta civilta ». 

Risanare la citta, le sue mu
ra, i suoi monumenti, i suoi 
anlichi quartieri, d'altronde, a-
vrebbe anche un significato e-
conomico immediato. Qui I'U-
niversita fiorisce, pur con tan-
ti gravi problemi da risolvere, 
e cosi anche gli altri istituti, 
ma vi sono anche cinquemila 
emigrati, mille disoccupati, un 
artigianato in crisi, un'agricol-
tura in sfacelo. E' tempo quin-
di d'agire, ami e gia tardi. E 
non basta partecipare ai con-
vegni e fare qualche buona 
dichiarazione. Non basta, in 
particolare, che ta DC «auto-
rizzi > il suo senatore Venturi 
a firmare una legge insieme 
con un comunista. quando pot 
quesla legge deve rimanere 
una inutile scartoffia. Occorre 
che Rumor impegni i suoi mi-
nistri, a cominciare da Colom
bo, ad atti immediati e concre-
ti. Altrimenti sarebbe chiaro 
che anche in questo caso si sta 
facendo. fra i capi dc. un ver-
gognoso gioco delle parti. 11 
discorso. naturalmente. vale 
per tutte le forze politiche go-
vernative. dai socialisti delle 
varie tendenze ai repubblicani. 
E bisogna anche dire che una 
parte importante in questa du
ra lotto ce I'hanno gli urbmali. 
i quali tutlavia hanno gia ma-
nifestato la massima sensibili-
ta e il piii tenace e fattivo im
pegno. 

La tensione in alto, la mobi-
litazione die unnce il comune 
e tl senato accademico. le for
ze politiche piit avanzate. i sin 
dacati e la popolazione intera. 
sono anzi una garanzia che ia 
battaglia sara piii incisiva fino 
ad imporre i problemi di Ur
bino all'attenzione del Paese 
affinche il « delitto i non venga 
consumato. 

Sirio Sebastianelli 

r :~i 
Indiscrezioni e favoriti 

al Premio Internazionale 
di Letterafura 1967 

I 
Nella collana 
Nuova biblioteca dl cultura 

Louis Althussef 

PER MARX 
Nota Introduttiva 
di Cesare Luporlnl 
pp. 244 L 1.500 

Uno del librt piit discuss! 
dell'attuale ricerca filosofi* 
ca marxista. Una analiti 
del pensiero di Marx dagli 
scritti glovanili alle opere 
della maturita. 

Gombrowicz, Singer, Dahl-
berg e Leiris sono, almeno se-
condo le primissime indiscre
zioni, i favoriti del «Grand 
Prix International de L i tera 
ture » di quest'anno. L'asse-
gnazione avra luogo in una 
locality balneare a venti chi 
lometri da Tunisi, il 1. mag
gio, alia fine di un dibattito 
che questa voita sar i piu bre
ve degli anni scorsi: a partire 
dat 29 aprile, cioe. 

tl premio, fondato e soste-
nuto da un gruppo di editori, 
come e ben noto (tra cut Giu-
lio Einaudi, Gall imard, Carlos 
Barral e c c ) , p.-esentera — do-
po la pausa di un anno — al-
cune novita lecniche nella sua 
procedura. Sara anzitutto abo-
lito il premio Formentor, de-
stinato a inediti di particolare 
valore; la decisione sembra 
nascere dalla carenza regl-
strafa ultimamente in questo 
campo, e dalla necessita di 

sostanziatmenfe discutibili. Sa
lt ra, di conseguenza, la cifra 
del premio maggiore: circa 
12 milioni. 

Ma la novita piu interessan-
te sara nello snellimento della 
procedura, che nelle preceden
ts edizioni vedeva lunghissime 
e non sempre vivaci discus-
sioni, protralte per quasi una 
settimana, da parte di fottis-
sime giune (una per ogni na-
zione o gruppi di nazioni con-
correnti). Questa volta, a 
quanto si dice, ogni giurla 
vedra ridotti a tre i suoi mem-
bri , che voteranno a scrutinio 
segreto, e a litolo individuate; 
con la possibihta, quindi, di 
t franchi tiratori • e di sva-
riate « combinazioni ». Snelli
mento, dunque, e (almeno ne
gli auspici degli organizzato 
ri) maggior sorpresa per 
quanto riguarda il risultato. 

Un'ultima notizia: gti serif-
tori Italian! in lizza saranno: 

Landolft. 

Michal Kalecki 

TEORIA 
DELLO SVILUPPO 
DI UNA ECONOMIA 
SOCIALISTA 
A cura dl Domenlco 
Mario Nut) 
pp. 160 L I 800 

I problemi teorici della pit. 
nificazione affrontati da 
uno dei piu grandi econo
mist! europei alia luce del
lo piii avanzate ricerche 
della scienza economica. 

Francesco Albergamo 

FENOMENOLOGIA 
DELLA 
SUPERSTIZIONE 
pp 272 L. 2.200 

Dalla superstizione dei po. 
poli primitivi alle religioni 
dei popoli civili: loro ori
gin'! e caratteristiche. 

•Antonio Banfi 

PRINCIPI 
Dl UNA TEORIA 
DELLA RAGIONE 
pp 484 L. 3 200 

II problema della struttura 
teoretica e razionale della 
filosofia in un'opera fonda-
mentale de\ pensiero ban-
fiano, da tempo divenuta 
introvablle. 

Aurelio Lepre 

LA RIVOLUZIONE 
NAPOLETANA 
DEL 1820-21 
Biblioteca di storia 
pp. 328 L. 3.300 

La ricostruzione storiea 
della rivoluzione dei libe
ral! napoletani in un'opera 
originate e documentata 
che affronta i problemi di 
fondo della societa men-
dionale nel periodo post-
napoleonico 

Antonio Gramsci 

IL VATICANO 
E LITALIA 
A cura di Elsa Fubinl 
pref. di Alberto Cecchl 
Le idee pp 144 L 500 

La Chiesa e lo Stato, il mo-
vimento operaio e le orga-
nizzazioni cattoliche, negli 
scritti di Antonio Gramsci. 

• glungera talora a premiazioni Volponi, Calvino e Landolft. • 
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