
PAG. 8 / cu l tu ra I ' U n i t d / martedi 4 luglio 1967 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un problema riesploso con drammaticitd in questi giorni 

Come e nato il 
«caso» Sudtirolo 

La « Storia diplomatica della questione delTAlto Adige» di Mario Toscano, 
nonostante la sua impostazione nazionalistica, presenta una ricca e utile 
documentazione — Dall'occupazione ifaliana del 1918 alia snazionalizza-
zione fascista, dalla guerra all'accordo De Gasperi • Gruber, fino ad oggi 

Son quasi ciuquant'nnni che 
ritiilia ha. prima. oceupato 
(l'JIK), e. successivamente. an-
nesso (1915)) il Sudtirolo; ma la 
catena delle lutluose violon/e 
non e stata ancora spezzata. 
Soldati italiani |K).ssono ancora 
morire a Maltfa Sasso o a Cima 
Vallona per mano di terrorist! 
ncoua/.isti. Perehe? Come mai 
non e stato possibile trovare 
in questi decennj una soluzione 
d ie , concedendo una dignitosn 
sistemazione alio aspirazioni 
dei sudtirolesi. potesse toyliere 
dalle mani dei neonazisti bnva-
resi. austriaci e sudtirolesi stes-
si, tutli Rli nifiomenti ch'essi 
.sTruttano per < coprire » le loro 
san^uinarie imprest*? 

Sembrava. poco U>ni|xj fa. 
cbe la diploma/in e la politica 
fossero sul punto di cbiudere 
la controversia. Si e molto par-
lato del famoso <t paccbetto » di 
pioposte avan/.ate dal governo 
del nostro paese. Pero non si 6 
fatto nulla di conereto; anzi, 
il «paccbetto z riscbia per 
sino di slasciarsi percbe 
nlTinterno della maggioranza 
non si e piii d'accordo: alcuni, 
i « fidi » di Moro. particolar-
mente. vorrebbero concludere 
sia pure sen/a frctta; altri . 
soprattutto i socialist!, vorreb
bero rimettere in discussione 
almeno una parte clegli argo-
menti gia offerti. Col risultato 
d i e la trattativa si e di nuovo 
arenata e la questione non ver-
ra quasi certamente risolta 
neppure nel corso della pre-
sente legislntura. Ne il governo 
e sliorato dall'idea di adottare 
unilateralmente almeno alcuni 
dei provvedimenti la cui man-
can/a ha provocato attrito fra 
i] nostro paese e TAustria c, 
soprattutto, malconlento fra la 
popolazione interessata. 

Mezzo secolo 
(< esemplare » 

La storia di questi cinquanta 
nnni e esemplare. Un buon 
aiuto. anche se involontario, 
alia caccia agli errori . alle in-
genuita. e alle meschinita e 
alle brutalita compiute da una 
parte e dall 'altra nel Sudtirolo 
viene da una Storia diplomat i-
ca della questione dell'Alt n 
Adige (1) pubblicata in questi 
giorni. I.'autore. Mario Tosca 
no. professore universitario. e 
nl di qua della barricata. di 
cbiaratamentc. sicche I'intor 
preta/ione cd il commento dei 
documonti su cui ha basato la 
ricca indagine ha cbiaramente 
un'impronta nazionalistica. Cio 
nonostante. avendo egli avuto 
l'insolita possibilita di nttingere 
presso important! archivi ufli-
ciali e privnti. il risultato del 
mio lavorn serve ugualmente a 
ebiarire piu di un lato oscuro. 

Subito. fin dai primi giorni 
dcll'occupnzione militare ita 
liana, nel 10IB. \ rappresentanti 
politici della popolazione sud 
ti nil est* avan7arono delle pro 
postr di sistema7innr di quella 
rcgionc Anzi. il primo passo 
fu una petizinne con la quale i 
\T1 comuni del territorio occu 
pato in \oca\ano il principio del 
I'autodecisione f u un'iniziativa 
di^porntn. destinata a non a\e-
re alcun successo. nonostante 

un appassionato intervento par-
lamentare di Filippo Turati in 
suo favore. Ormai il destino del 
Sudtirolo era segnato Per « mo 
tivi strategici » I'ltalia voleva 
portare i suoi conflni fino al 
Hrennero e attendeva soltanto 
la conferen/a della pace per 
realiz/are il suo piogetto. 

A parole, ad ogni modo. gli 
occupanti italiani furono molto 
liberali. Sia attraverso le di-
cbiarazioni del ministro degii 
esleri Tommaso Tittoni. sia ad-
dirittura con un passo del di-
scorso della Corona del dicem-
bre Hill). le popolazioni vennero 
rassicurate: gli italiani non in 
tendono snazionalizzare i tede-
schi; anzi. intendono rispettare 
le autonomic e le tradizioni lo
cal i. 

Ma ecco Kttore Toloinei, non 
ancora senatore. pero gia com 
missario per la lingua e la cui 
tura in Alto Adige. inviato dal 
Ministero dell 'lnterno. Tolomei. 
che sarebbe pni divenuto Vita-
liamzzatore del Sudtirolo con 
Mussolini, aveva gia allora pre 
parato un programma di sua-
zionalizza/ione del territorio. 
Soltanto che. come commissario 
per gli affari civili. venne no 
tninato Ton. Luigi Credaro, un 
illuminato liberale. che inten 
deva « prendere in benevolo 
esame tutti i rati degli Atesini 
in quanta non menomino il 
nostro diritto e la nostra digni-

ta e non indeboliscano la sicu-
rezza della difesa e la sovrani-
ta della Stato italiano ». 

Tolomei si dimise immediata 
mente. Nessuno rimpianse la 
sua senmparsa. purtroppo sol
tanto provvisoria. dalla scena 
del Sudtirolo. 

Una soluzione 
sempre rinviata 

Negli anni che precedettero il 
faseismo, la questione dell'as-
setto definitivo da dare alia 
regione venne continuamente 
discusso; ma mai risolto. I sud 
tirolesi chiedevano il massimo 
deH'autonomia, compresa la 
esenzione dal servizio militare: 
gli italiani avevano timore di 
i creare uno Stato nello Stato » 
e. neH'incerte/za. andavano 
avanti col solito piccolo cabo 
taggio e con le solite promesse. 

Mussolini al governo. a Bol 
zano torno Tolomei e il proble 
ma comincio ad essere afTron-
tato nel tragico modo cbe si 
puo immaginare: il 21 gennaio 
1923 venne costituita la provin-
cia unica del Trentino e Alto 
Adige. con capoluogo a Trento. 
Bolzano e Merano divennero 
circondari di questa provincia. 
Non si puo piu parlare di « Sud
tirolo » e di «sudtirolesi »: si 

De Gasperi e Gruber a Palazzo Chigi per la firma dell'accordo 
italo-austriaco 

schede 

Una storia della critica dantesca 
Nella storia della letteratura 

italiana. il problema che nel 
corso dei secoli c rimasto sem 
pre attuale e col quale hanno 
dovuto misurarsi le varie eta 
e le diverse culture e quello re
lative alia critica dante«ca. Ri-
percorrore. percio. le fasi sto-
riche delle soluzioni che. dal 
Trecento ad oggi. al problema 
si sono date. sigmfica compie 
re insieme alia ricostruziono di 
lino dei piu tipici aspetti del 
la nostra civilta letteraria. an 
cbe quella del significato vario 
e complesso della nostra tradi 
zione culturale Ed e quanto 
fa Luciana Mirtinelli nel suo 
Dante (Palumbo. Palermo, pa 
gine 4*4. L. 4500) edito nella 
collana * Storia della critica * 
diretta da Giuseppe Petronio. 
In 248 pagine della prima par
te (nella seconda parte, tutti 
i volumi della collana offrono 
una ricca antologia della criti 
ca) . I 'autrice descrive minu-
tamente la storia della «for-
tuna > di Dante. 

II discorso si fa particolar-
n e n t e interessantc in relazione 

alia « s \ o I t a » che anche nel-
1'impostazione della critica dan 
tesca si verifica al principio 
deIl*ottocento. Come precisa la 
Martinolli. «la critica romanti 
ca... svolgendo e rielaborando. 
in un contesto teorico di \erso. 
i concetti di fantasia, intuizio 
ne. genio sentimento del pen-
siero vichiano e delle teoriz 
zazioni estetiche sensistiche. da 
I ' awio alia dis«ohizione della 
critica elassieistica e p»me Jo 
p r e m i s e ilolla critica rn^xler 
na » Con De Sanctis si appro 
da alia t composizione del dis-
sidio tra elemento poetico ed 
olemento dottrinario - allegori 
co »: ma Taporia ritorna col no 
\ecento nella distinzione cro 
ciana fra t romanzo teologico ^ 
e «lirica ». 

In direzione di una ricosti 
tuzione critica dellunita dia 
lettica della commedia opera-
no poi le note di Gramsci 
(c senza la struttura non ci sa
rebbe poesia e quindi anche la 
struttura ha valore di poe
sia >), gli studi di Barbi. la 
estetica di Galvano della Vol-

pe e sovrattutto la * interprtta-
zione figurale > di Auerbach. 
Tanto che oggi e definitivamen 
te acquisito che » l'ufficio del
ta struttura nel poema e ben 
lungi dal ridursi a quello di 
un estrinM?co e trascurabile tes 
suto connettivo; essa impone 
la form.', della rappresentazio-
ne e perfino la ucnica del rac-
contare* (Sapegno). 

Nel suo discorso. sempre dea 
so e teso. nvn t re ncostruisce 
la storia della critica su Dan 
te. la Martmelli sa contempo 
raneamente cogliere i tratti 
tipici della cultura da cui quel 
la sorge e si svolge nei \ a r i 
tempi e luoghi Cosi la cnt i 
ca dantesca — dal Trecento 
ad oggi — ri-ulta non arida 
ed astratta csercitazione di pu 
ri letterati ma impegno cultu 
ralo piu o meno tipico della 
civilta lettcraria in cui si ope
ra. E la storia di quella cri
tica diventa. in tal modo. par-
ticolare e interna illuminazione 
della piu complessa storia del
la nostra civilta letteraria. 

a. I. t. 

proibisce l'insegnamento anche 
privato della lingua tedesca; si 
impone a tutti di parlare in ita 
liano. anche ai contadini dei 
masi: si italianizzano persino i 
norni di persona: si obbliga la 
costruzione degli edifici pubbli-
ci « in stile italiano ». E cosi 
via. 

Mussolini, in attesa * tli 
far parlare i fatti ». ebl>e prima 
dell'Anschluss con cui Hitler 
ingurgito 1'Austria. diversi con 
tatti coi vicini sul problema 
sudtirolese. Nel dicembre del 
1920. addiritlura. jx?r dimostra-
re la sua buona volonta costitui 
la provincia di Bolzano. In pra 
tica non cambio nulla, pfiiche la 
politica di snazionali/zazione 
prosegui come prima e piu di 
prima e i rapporti ton I'Austria 
tornarono a farsj rigidi. 

II nazismo segno, anche per 
questo lembo d'Italia, l'inizio 
di un nuovo periodo di crisi. 
Hitler, nei suoi piani originari. 
aveva intenzione di abbandn 
nare al loro destino i sudtiroN 
si. almeno provvisoriamente 
Avendo ben altri obiettivi pei 
la testa, egli cercava di tener 
buono Mussolini che gli garan 
tiva la tranquillita alle fron-
tiere meridionali tedesche. E 
sapeva che sarebbe bastato il 
«contentino sudtirolese » per 
farselo amico. E' intorno al 
1935 che si incomincia a par
lare di « trasferimento di mas-
sa > della popolazione sudtiro
lese. Chi ne parlo per primo? 
Fu Goering. oppure il consi-
gliere d'ltalia a Berlino Massi
mo Magistrati? I /autore della 
Storia diplomatica scagiona 
Magistrati. asserendo che il di
plomat ten non si riferiva alia 
deporlazione di massa quando 
affermava che era giunto il mo 
mento di trovare con Hitler una 
soluzione « radicale e amiche-
vole » del problema delle popo 
lazioni sudtirolesi. Chi sia stato 
il primo a parlarne. del resto. 
non ha molta importan7a. Ci fu 
l'accordo fra le due parti e si 
arrivo. mentre la guerra scon-
volgeva gia 1'Europa. alle op-
zioni: fu questo il piu grosso e 
tragico inganno che i due ditta-
tori giocarono per motivi oppo-
sti ai danni dei sudtirolesi. 

Come si arrivo 
all'accordo-trappola 

Dopo la caduta del faseismo. 
a Bolzano si scatenarono i na-
7isti locali: impressionante e la 
documentazione riguardante le 
violenze compiute particolar-
mente contro i soldati italiani 
dopo 1'8 settembre. spaventosa 
risposta a quel che il faseismo 
aveva compiuto in vent'anni. 

Terminata la guerra. ripren 
de la battaglia diplomatica sul 
futuro assetto da dare al Sud
tirolo. 1/Austria Io reclama: 
gli Stati Uniti non sono contrari 
alle tesi austriache. Sono i so 
vietici che si opponsnno con 
una Iunga. deci«;a lotta. alle 
richieste di Vienna * I/Italia 
non deve nulla all'Austria •». 
aveva dichiarato Vi^hinski. Nel 
corso della < Conferenza dei 
ventuno>. al termine di una for 
midabile requisitnria. Io stesso 
Vishinski aveva dichiarato: 
« VAustria bripa per nttenere 
nuori territori. Ma. io domandn 

allora: a quale Utolo? Come ri-
compen*a dei grandi sforzi. a 
fiancn dei pae.ti demorratici. 
nella lotta contra la Germania 

hitleriana? Ma non ci sono stati 
sforzi in tal sensn e la domanda 
non pud neanche essere po-
sta... >. 1,'URSS. in una parola. 
rinfacciando all'Austria di es
sere rimasta fino alKultimo al 
fianeo di Hitler, le neeava qual 
siasi diritto a ruendicare ter
ritori. 

Si ciunge (5 settembre 194fi> 
al famoso accordo De Ga«peri 
Gniber. L'accordo che a \ rebbo 
do\nto risolvere tutte le que 
stioni e stato. in\eco. laccord.! 
trappoja. l'accordo da cui di-
«cende la nuova fa<e di mai 
c<witento e. in ultima analisi. 
anche il terrorismo attuale II 
orof Toscano qucMe ca^o non 
le dice: ma e un fatto chf l 'ac 
cordo Do Gasperi Gni lxr fu 
<oltanto il «=aceo in rut «i r t r c o 
furbescamente. di infilare il 
Sudtirolo per sofffKare i suoi 
<trilli Gi.i allora i «o\ietici. che 
avevano difeso i diritti italiani 
contro le preteso au*triache. 
denunciarono pero qiwsto ac 
cordo bilaterale come incapace 
a portare « una soluzione soddi-
sfacente alia questione dei di 
ritti nazionali della popolazione 
di lingua tedesca del Tirolo me 
ridionale >. Come si e visto. in 
fatti. in tutti questi anni. 

Piero Camoisi 

SANTO S T E F A N O D I CADORE — II traliccio fatto saltare a Cima Vallona; nell'attentato hanno 
perso la vita, dilaniati dall'esplosivo, quattro militari 

EDITORIA 

SC1ENZA E TECN1CA 

Gioielli della fototecnica prodotti nella RDT 

I microscopi del tempo 
Si fratta di apparecchi specializzati per la ripresa cine-

matografica ad alta accelerazione — Fino a cinquemila 

fotogrammi ogni secondo — Strumenti per la ricerca 

Quel che il microscopio realiz-
/.a nel campo delle grandezze. la 
npre?a cineinatogralica ad alta 
accelerazione Io rende possibile 
nel campo del movimento. II pi-
stone di un motore lanciato a 
massima veloeita puo effettuare 
piccoli sbalzi laterali non osser-
vabili ne a occhio nudo ne con 
una normale tecnica al rallenta-
tore (100 fotogrammi al secondo. 
come massimo): e tuttavia que-
g'.i sbalzi po>-ono logorare la 
macchina. alia Itinca romperla 
del tntto. E' necessar.o dividere 
il movimento in frammenti infini-
tesimali. s'.udiare rnilhmetro per 
millunetro il comportamento del 
p:stone. I^i ripresa cinematogra-
lica ad alta accelerazione rende 
possbile questo e altri studi di 
microanalisi del moto. 

E" un'importante ditta della Re-
pubblica democratica tedesca. la 
Yeb Pentacon di Dresda. a pre-
sentare in Italia due apparecchi 
speciali77ati per questo lavoro d; 
alta precisione: la Pentazet Id e 
e la Pentazet 3i. che Iavorano 
ri-pettivamente con pellicole a 
pas^o ndotto e con pel!ico!e di 
formato normale. La Pentazet 
16 puo riprendere alia veloa'a d: 
:t 000 fo'.oarammi al socondo. !a 
.li alia veloeita di 5 000. In proie-
z.one. a'.l'O'Vrvatore non potra 
sfu22:re neppure ;'. piu picco'o 
mo; ;mento dol'.'oa^otto analiz 
7a to 

« Si pift fi:mare. in que>?o nvo 
do. anche la traiettoria di una 
pallortola * osservava un timcia-
le. mentre amm rava ia ?traordi-
naria fma semptir:s<;ima) appa 
recchiatura. ne'.Io "land alleMito 
da"a Pentacon ne'.I'amb.to della 
Ra—enna in!erna7:male de'.I'ele*. 
tro-i ca c-he =i] e iprvn.i cvnclu-=:i 
aHECR. 

Ind i^tne. unr.er>.ta. latwratori 
di prerl-ione pt^-ono trovare in 
que**a c:nep-esa >no -tnirnen'.o 
d' lavoro q:io?id;ano :ri=o<titi!;t»:!o 
E :nfatti. tra :a di'ta de'.la RDT 
e ' . I ta 'a . ha avuto n'zio un pro 
ficio comme-c:o I-a Peilacni of-
fre :'a-si«tf>nza e ".a rnan-i?en7:o 
ne de".,e 5je macch.ne. i tecnio-
di Dre=da ^ n o a d;*n<v;iz:on? ptT 
rrodifiche che si rendano neces^a 
r e a"'o pa~tico'ari p^e*:^zo^i r. 
eh e^e al> Peitaze: i 7>?zr d' 
rcarrh o -ivio farilmente reper--
r .b ' i att-a\ers.> :! rap^re-^nt.n 
•e Mlia^A io1'..! i '"a. Y.nz W.ri 
k:er. 

G". alw.imo ch.r^'o 1 i.ilir.e 
DI —ioo'a-e M ! finzonarr^^n'o -î I 
!t̂  rlnopre^e a 2_ar>1e ral'on'a 
mento < I-a carat:eri-::ca di q i* 
«:e march "ne — c< ha -p.eia'o — 
ca-ii *;o ;n .n »"., J.-VTO a dod o: 
ficce. r.eo-porato. ch-? nermette 
'a c<'vTi>'*n-= */ on^ ytrca .ie'.la fre 
q :on?.i ie!!":Timaj ne ». I.'arcov 
Tjn^eito d n ie-:o no' aono c<>n 
'' Ti-vc.ir. «-ro d: •-a*'̂ >*"o d-

Iinietn. significa che la Pentazet 
e stata fatta lavorare a 600 im 
magini al secondo». 

E' possibile far funzionare ie 
cmecamere con telecomandi. na-
turalmente. E una serie di lent! 
addizionali. teleobiettivi. filtri. 
ecc. mettono in condizione l'ope-
ratore di lavorare in diverse con-
dizioni ambientali senza perdite 
di tempo. 

Xon ci sofTermiamo qui su tut
ti l narticolan tecnici delle Pen
tazet. poiche nteniamo che uno 
special!sta. a questo punto. des -
derera vedere d;retta;nente le ci-
neeamere. mentre un semplice 
curioso ne sapra gia abbastanza. 
SeRnaliamo. pmttosto. un vern c 
propno gioiello. da |x>clii me»i 
sul mercato. che la Yeb Penta
con ha esposto nella rassegna ro 
niana: la Praktica mat. E' una 

leflex mnnoculare da 33 millime-
tri, discende dalla collaudatissi-
ma famiglia delle Praktica e pie-
sent a un dispositivo del tutto ri-
voluzionano [K'r la misurazionc 
della luce attraverso I'obiettno. 

Rivolta a un pubblico ben piu 
vasto di ((iiello siX'K.'ialistico a cui 
sono destinate le Pentazet. la mat 
ha gia ottenuto un'ottima acco-
glienza sul mercato italiano. Le 
ottiche sjjnn intercambiabili (con 
passo a \i!e) e sono disponihili 
numcrosi obiettivi. fli varia fo 
cale. tutti dotati di automatismo 
e tutti con la stessa temperatuiM 
colore. Una macchina per il To 
toamatore esigente: ma. per la 
••ua grande versatihta. uno stru-
niento profc-stnnale che non do-
vrehbe deludere. 

ed. p. 

Moslra anlologica al «Kusmietski Most» 

Pizzinato a Mosca 

! e,;~ T-v«»-e fa-e d; .u e 

(1) MARIO TOSCANO. Storia 
diplomatica della questione del-
VAlto Adige. Editori Laterza. 
745 ptfine. Lire 7.500. 

-i.v.iM .1 mioch.na. porme!tork> 
n na-^aji!io ra^di>=;TM> a'.'.o 
ma^s-T.o ve'omia d: r pre-a. ^en 
7a nord ;a di '.anche «code d 
:v'! co'.a s. 

f E' anche po^-ibi'e — ha P~*> 
ioj.i *o I'.n^ Winkler — rende-
«; cvnto *'.ib'*o. a oceho, della 
veloeita a'.'a qiale e stato im 
nre;« o n t o i! film I,a fotooam^ 
ra dispone i. un meecanismo di 
re,2istra7'one dei tempi, che :m 
pressiona il bondo de'.la nellicola 
per mezzo di una Iampada pun-
tiforme. A seconda della velodta 
impiegata. sul bordo rimarra im-
pressionato un trattino piu o me
no lungo. A o?ni veloeita corri-
sponde una lunzhezza. Per esem-
plo. se il trattino e di 4,6 milli-
metri, su una pelh'cola • 16 mil-

Consigli ai lettori per le vacanze 

QUALI LIBRI 
METTERE 

IN V A LI GIA? 
I romanzi anglosassoni del Sette-Ottocen-

to in edizione economica — Come in-

formarsi sull'attualita: Vietnam, Medio 

Oriente e negri d'America — I fumetti 

II 15 luglio si inaugura a Mosca una grande mostra antologica 
dl Armando Piizinato. Nei nuovi locali di esposizion* cfarte contem-
poranca del c Kusnietski Most > saranno ordinate cento pitture dal 
192S al 1N7 e settanta c ptzzi » fra dlsegnl, incision! e boiieMI. La 
mostra, corredata da un important! catalogo, t la piu vasta antolo
gia dell'artista italiano che si sia reallzzata flnora. NELLA FO-
TO: Armando Pizzinato, < Partlgiano torturato >, 1943. 

Come ogni anno, all'avvici-
narsi della stagione delle fenc, 
ofinuno di noi sente il desideno 
di scegliers: r,:?'"''e lettura; 
da un lato si desulcra m ye-
nere apprajitlare di queMa pau 
sa per allontanarsi da tutto quel 
clie e leyuto strettamenle con le 
singole citlii'dd pro/essioiiali o 
lavorative. dull'alt ro si cerca di 
approfondire aryomenti neces-
sariamente saenficati net pacta 
momenti di tempo libera, leyatt 
magari a questioni di ririssimn 
attualita. Senza escluderc pni il 
desiderio di quanti aspirano a 
letture distensive, di diverti 
mento. utili ancb'e.sse per inter 
rompere il ritnw di una i-ita 
troppo spesso ajfannosa. 

K' tenendo conto di tutte que-
ste esiyenze cbe noi vorremmo 
indicare alcune letture per le 
prossime seltimane. senza la 
pretesa di esaurire I'aryomcnto 
e di segnalare tutto quel die di 
piii interessante pud avere of 
ferto il mercato librario piu re-
rente. ma con la semplice in 
tenzione di proporre alcuni e-
.s-pmpi di scclte ragionate e pos-
sibilmente rispondenti agli in 
feresii dei nostri lettori. 

Se ancora vogliamo prendere 
le mosse dalla narrativa. per 
questa volta preferiremmo la 
sciar da parte i « romanzi di 
stagione >: non percbe siano 
mancate opere interessanti e 
degne di considerazione, ma 
percbe di esse gia molto si c 
parlato e si parlera. Del resto 
ci sembra yiusto cbe le nostre 
letture piii organicbe si rivol 
gauo verso i capolavori d'indi-
scusso merito. intorno ai quali 
gia si sono esercitate piii gene 
razioni di critici e cbe costitui-
scono il patrimonio fondamen 
tale della cultura moderna. Su 
questo piano ci sembra cbe 
ognuno di noi possa fare di vol
ta in volta vere e proprie sco 
perte: pensiamo per esempin 
alia conoscenza relativamente 
vasta cbe tutti abbiamo del 
grande romanzo francese e rus-
so dell'Ottocento (due filoni ai 
quali e strettamente legato il 
nostro romanzo dal verismo fin 
quasi ai nostri giorni). e pen 
siama per contra alia scarsa 
diffusione cbe — al di fuori on-
viamente della cercbia degli 
specialist! — hanno presso di 
noi le grandi tradizioni del 
romanzo inglese del TOO e 
delVSOO - Snift. Defoe. Ri 
chardson. Fielding. Smollett, 
Sterne. Goldsmith, e piii qiu fino 
a Dickens e al romanzo vitto 
riano in genere — e del roman 
zo americano antcriore alia ge-
nerazionc degli <ranni ruygentis: 
Poe. Melville. Stevenson. Con 
rad. James. Uaicthorne. Whit 
man... Una serie di romanzi cbe 
hanno avuto scarsi e solo indi 
retti influss't sulla nostra nar-
rativa e che in parte sono an 
cor oggi esclusi dalla nostra piii 
vasta cultura: romanzi pero 
che (vedi miracoli della corsa 
al meno conosciuto e all'oriyi-
nale!) sono stati quasi rismpcr 
ti dalla piii recente editoria eco 
nomica. che ha dovuto neces 
sariamente mettersi in quardia 
dai pericali dei dnppioni e delle 
iniziative scant ate Bnslerchbe 
fermarsi alle collane piii note 
(e piii serie) per raccoqliere 
un gruppo di titali piii che con 
siderevole: * 1 Capolarori San 
soni >. < Garzanti per fuffi ». Io 
henemerita f Bl'R >. la BALM 
di Mondadori. e su scala piii 
limitata la VE di Feltrinelli. la 
PRE di Einaudi. la GVM di 
Mursia... Qualche titolo che ser
vo da esempio? \ o n re*ta rhe 
la difficolta della scelta: I/aeen 

te segrfto (Sansoni. L 35rt) e 
I! clandestino (Casini. L. 4~Ji) 
di Conrad: Moby Dick (Gar 
zanti. L. 700) e Benito CVrtno 
(Castm, L. 45ft) e Giacchetta 
bianca (Sansoni, L. 4^0) di Mel 
i die. II sisnor d; Ballantrae 
(Sansoni, L. 3J(>) e II dottor 
•lekjil (id.) di Stevenson; tutto 
Vr.pera r.arraiiva di Poe (5 ro 
lumetti della BLR, 200 lire 
luno); i Viagd di Gulliver 
(BLR. L. 400> e la Ka\ola dtlla 
botte (Sampietro. L. 800) di 
Swift, ecc. ecc. 

Accanto a questo filone della 
narratn a anglo americana. una 
notevole fortuna ha xncontrato 
anche il grande filone del deca-
denttsmo europeo. dal quale e 
derivata gran parte della nar-
ratica del nostro secolo: Alia 
ricerca del tempo perdu to di 
Proust e stato nstampato da 
tempo nella SUE di Einaudi 
(7 coll.. con prezzi oscillanti 
dalle 1.500 alle 2.500 lire I'uno); 
i Racconti di Dublino di Joyce 
si trovano in varie edizioni eco
nomise (BVR.L. 300 *Da 
r id* DaUOglio. L. 350, BALM, 
L. 350), mentre recentemente 
sono state ristampate anche le 
poesie dello stesso autore 
(t Oscar mensili y. L. 350), del 
quale purtroppo ancora non m 

trovano m edizione economica 
i romanzi magyiori (tutti tra 
dottt da Mundadori): vane an-
cbe le traduziom dei rnccontt 
di Kafka (meglio di tutte quel' 
la Feltrinelli. L ll'Ai), del quale 
pen) mancami edizioni ccono 
mtehe delle opere pni vaste; 
fortuiialissimi i romanzi e rac 
conti di Thomas Mann: l.a 
montagna incantata (Dall'Oglio. 
2 vail . f. 900). I Buddenbrook 
(FelfriHoNi. L. $00) e racconti 
e romanzi mano noti in varie 
collane (fra I'altro diversi titoli 
negli * Oscar » Mondadori). 

Ma se vogliamo rientrare nel 
campo della letteratura italiana, 
anche qui potrebbe offrirsi l'ac-
casione per letture extrascola 
sticlie, meno convenzianali del 
solito. e di interesse non secon
dare Son resseremn mai di 
segnalare Vedizione di tutto Ma 
chiavelli nella VE di Feltrinelli 
(tranne le Lefja/i.ni. f» volumi 
a H00 lire I'uno) e nella siesta 
IE I'ottuna raccolta del leatro 
ciuquecentesco curata con acu 
me da Smo Borsellmo (2 roll.. 
a L. H00 e 1.200); sempre per U 
teatro italiano, ottimi titnh .it 
possono trovare nella < Colli 
zione di leatro i di Einaudi: 
pensiamo al C'andelaio di (iior 
duno Bruno (L. .S00), at C'onsi 
Uli di Menechino di ('. M. Vayyi 
(L. 500). a La Fannella di C, C. 
(race (L. '•«»). a I. Cent 1'iolit 
di C.C. B. Tana (I.S00). can au 
tenticbe scope rte per ipianto 
riguarda il filone della nostra 
letteratura dialettale E volen 
do continuare resterebbero le 
poesie di Porta e Belli (Feltri 
uelli. rispettii amente 2 roll a 
L. IM0. e I voll. a L. 1000) e 
resterebbero — entro certi li 
miti pero — le novelle del no 
stro Cinquercnta riaumate nel 
le collane degli editori Sampie 
tro e Avanzim e Torraca 

Se poi vogliamo passare a'le 
letture d'attualila. qui veramen-
te la scelta diventa ancor piii 
difficile per la ricchezza degli 
argomenti e per la vanetii del 
la bibliografia (non sempre ag 
giornata pero. ne sempre ve 
ramente economica) Del re^to 
quanti seguono la nostra rubri 
ca dnmenicale avranno notato 
che ogni settimana e nostra eu
ro offrire una nrganica bibho 
grafia su temi del mnmentn. 
Ora a noi sembra che su tre ar 
gomenii soprattutto dovrebbe 
concentrarsi la nostra attenzio 
ne nelle prossime settimanc. ire 
argomenti che impegnano quo 
tidianamente ognuno di noi in 
accese e non facili discussion' 
anche con amici e persone a 
noi vicinissime: il Vietnam, il 
Medio Oriente. il razzismo anti-
negro in America. Per non ri 
pelere quanto abbiamo gia se 
ynalato su queste colonne, ci 
hmiteremo all'c^sctiztule Quat 
tro titoli sul Vietnam, di cui t 
primi due di parte kennediana: 
II E Salisbury, (tapnortn da 
Hanoi (Mondadori. L. 3 000i. 
F. Shtirmann. P D Scott. R. 
Zelnik. La politica dell'« esca 
latirm * nel Vietnam (Saggiatn 
re. L 1 400). E. Sarzi Amade. 
Bapporto dal Vietnam (Einaudi 
L. 2.000), Madeleine Riffaud. 
Con i partipiani del Victcong 
(Editori Riuniti. I, SOOOj. 

Sumerose pubblicazioni sono 
annunciate all'esiero svlla re
cente querra nel Medio Oriente. 
sulla grave situazione deter-
minatasi nei paesi arabi, sulle 
condizioni dei profughi. sulle ri 
percussioni economiche genera. 
li della crisi: ad esse bisogne. 
ra prestare attemione man 
mano che verranno tradotte dai 
nostri editori: per ora ricordia 
mo le varie pubblicazioni della 
casa editrice Comunita dedicate 
ad Irraele e I'importante libra 
di A. Razak Abdel-Kader. Israe 
le e il mondo araho (Saggiatore. 
L. 2 fX/O). Sul problema negro 
non resta che I'imbarazzo della 
scelta: Vopera piii recente e di 
grande interesse e I'Autobio 
crafia di .Malcolm X fEtnaudr. 
L. 3 000). ma da essa si pvo 
nsahre a due importanti libret 
ti comparsi sempre presso Rt 
naudi: Hal Draper. La rivolta 
di Berkeley (Suoro Politecnico. 
L. 1000) e M.F A. Montagu. 
La ra7za Analisi di un mito 
(PBE. L. 1500). 

Un accenno infine alia vasta 
produzione della letteratura di 
evasione, la quale — dobbiamo 
sottolineare — non si limita alia 
serie di Angelica o di James 
Bond, ma in vari casi e il risul
tato di meditati programmi edi 
toriali: si pensi alia collana 
« 11 Pesanervi» di Bompiani 
(con prezzi dalle 800 alle 1.000 
lire al rol.) e all'attivita della 
casa editrice Milano Libri. non 
solo per la riewfa t Linus ». mn 
anche per i vari albums dedi 
cati a Schulz 

r. v. 
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