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Che cosa si fa per la cultura nelle cittd italiane MILANO 
iets* 

£ f uori dei centri ufficiali 
la vera vita intellettuale 

La funzione del movimento student esco - Inef ficienza delle istituzioni 
e responsabilita del centro-sinistra - II problema del decentramento 

A d es t r a: 
Un'assemblea 
di student) 
davanti alia 
U n I v e r-
sita Cattolica 

Appello degli intellettuali sardi per il 19 maggio 

II PCI e il PSIUP 
unica alternativa 
al centro-sinistra 

MILANO, maggio 
E" d'obbligo ormai che qua-

lunque discorso sulla cultura 
a Milano muova dalla citazio-
ne di una lunga serie di luo-
ghi comuni giomalistici: ci ri-
Jeriamo a quanto viene detto 
e ripetuto sulla mancanza di 
una tensione intellettuale nella 
Milano. elefantiaca Busto Ar-
sizto senza grinta n£ orgoglio, 
sul dormitorio che ha portato 
i confini al sagrato del Duomo, 
sulla comunita proiettata nei 
week-end. 

0 vviamente, pur non 
ignorando il deterioramento u-
mano che si £ accompagnato 
alia crescita della metropoli, 
queste affermazioni le respin-

giamo come piccole veritd, usa-
te in modo del tutto distorto 
per coprire le scelte ope
rate dalla civica ammini-
strazione al line di impedire 
Vingresso nelle istituzioni sia-
no esse il Piccolo Teatro o i 
centri di quartiere (assai po-
chi) alle idee e ai temi che 
oggi agitano le coscienze. 

ha crisi degli organism! cul-
turali della cittd. la mancata 
creazione di una rete adegua-
ta di infrastrutture rappresen-
tano il risultato di una preci-
sa scelta politico; ma non so-
no n£ le inadempienze del cen
tra sinistra n£ t civici organi-
smi fatiscenti a qualificare la 
vita intellettuale della citta. 
Esiste al contrario un genuino 
desiderio di conoscenza e di 
dibattito come attestano i luo-
ghi di lavoro, gli atenei. i cir-
coli periferici, dove le correnti 
piu vive della cultura militan-
te hanno trovato il loro terre-
no di crescita e di confronto. 

Ma se la contestazione £ ov-
viamente in grado di esprimer-
« malgrado Vorganizzazione 
della cittd, £ anche vero che 
U cittadino £ mortificato net 
suoi bisogni di piu alta digni-
ta perch£ Voperatore pubblico 
ha sempre cercato di contene-
re la circolazione delle idee ca-
pact di cogliere le contraddi-
zioni del sistema. 

A questa accusa doveva ri-
spondere U neo sindaco Ania-
ti nelle sue recenti affermazio
ni programmatiche; invece. 
sorretto dalla citata serie di 
luoghi comuni giomalistici, ha 
cercato un tacile alibi lamen-
tando 0 caduto prestigio cultu-
rale della metropoli, a livello 
delle istituzioni ufficiali, e 
chiamando a correo delle giun-
te, attuale e precedenti, tutta 
la comunita. 

n discorso del sindaco, fatto 
di rimpianti (le compagnie tea-
trait hanno incluso Milano nrf 

giro delle cittd di provincta; 
da anni non si verificano mo-
sire di ampio respiro e di ri-
chiamo) destinati a fare pre-
sa su coloro che ancora cre-
dono nel logoro mito dei pri-
mati della capitale morale, £ 
privo di ogni risposta alle ac
cuse e manca di ogni seria 
prospettiva operativa. Tanto 
piu urgente quindi diventa, per 
i comunisti rilanciare le pro-
prie propnste relative alle fun-
zioni e alle istituzioni della cit
td nel settore della cultura. 

Vn recupero che £ innanzi 
tutto localizzazione degli inte-
ressi e delle intelligenze, deve 
incardinarsi sul corretto utiliz-
zo degli strumenti disponibili, 
primi tra gli altri I'Ente mani-
festazioni milanesi, la Scala e 
il Piccolo Teatro per gli inter
vene di vertice; e sull'attua-
zione del decentramento cultu-
rale, senza gravami paterna-
listici. ma nell'ambito dell'au-
togestione della cittd. 

Nel 1948 veniva creato I'En
te manifestazioni milanesi. in 
quel clima di tensione intel
lettuale espresso dal Politecni-
co e dal Piccolo Teatw. fon-
dato Vanno prima. L'EMM 17 
anni fa organizzb una mostra 
del Caravaaaio ri^itata da ol-
tre mezzo milione di persnne: 
a questa seguirono con qtifi^i 
pari successo. quella del 600 
olandese. la retrospettiva di 
Van Gogh. U Museo di San 
Paolo, i pittori della realtd. 
Nell'ultimo quinquennia regi-
striamo tre sole tniziative de-
gne di nota da parte dell'Ente: 
i pittori del dopoguerra. la 
Mostra del Barocco in Boemia 
e quella di Campigli. 

Vorganismo ormai soprav-
vire sulla carta bollata del 
bilancio annuale — Ua si-
tuazione £ ovviamente ricon-
ducibile alia piu generate po
litico di repressione cultura
le — con un presidente, U vi
ce sindaco Montagna, dimissio-
nario da due anni. « La giun-
ta dell'E.M.M. — dice il com-
pagno Faffaele De Grada che 
ne fa parte — si £ ridotta a 
un sodalizio di gente inascol-
tata che nella annuale rela-
zione ripete un piano di atti-
vitd. immancabilmente usato 
come una platonica prova di 
esistenza dell'ente ». 

Le tniziative immediatamen-
te possibili si potrebbero sno-
dare per quanto riguarda le 
arti figurative su un lilone 
aperto da una mostra leonar-
desca e concluso dal divisio-
nismo italiano, attraverso U 
600 lombardo e V800 italiano. 

Paraltelamente potrebbero 
svolgersi una serie di mostre 

Corso di studi jazzistici 
airUniversita di Bologna 
Preceduto da ana prolusiooe sulla definizjooe del Jazz, e • 

Iniziato. venerdl 10 maggio. presso la facolta di Magistero del- ; 
l'Universita di Bologna, un seminano di studi Jazzistici. D < 
corso, che si articola in quattro conferenze-audixiom. ogni ve- ; 
nerdi pomeriggio. e affidato al cntico musicale prof. Giam-
piero Cane. 

II tema della prima lezione era cTradizione. evoiuzione ed 
esorctsmo in Miogus e Coltrane». 1 temi suceessm saranno > 
cLa conquista della liberta espressiva in Coleman e Cecil ! 
Taylor» (17 maggio). c La tradizione nella " new thing" > < 
(24 maggio). « Onentamenti del " free Jazz " » (31 maggio). 

II seminano e mtitolato all'« avanguardia musicale nella 
cultura negro-americana » e costituisce il primo esempio. in 
tale direzione, nel campo umversitario: implicito in tale tema. 
inoltre, e il rifluto dell'astrazione del fenomeno Jazzistico in < 
aft, fenomeno che viene riportato nel contesto della comunita I 
negro-americana e delle sue aspiration! • lotte, Sulla traecia ; 
a) quest* lezionl. Giampiero Cane pubbucbera, poi, un aaggio 
aaj Jazz dTavanguardia. 

sm grandi maestri del nuve 
cento a partire da Boccioni. 
Un simile programma di atti 
vita aggiungerebbe un nuovo 
importante capitolo alle crona 
che culturali lombarde, da 
troppi anni senza avvenimen-
ti. 

II discorso necessariamente 
investe la Galleria di Arte Mo-
derna, piu magazzino che gal
leria, dove le opere esposte 
non sono che una piccolo par
te rispetto a quelle stivate nei 
locali di servizio o utilizzate 
per ornare le pareti degli uf-
fici della dirigenza comunale. 
€ La Galleria di Arte Moder-
na potrebbe diventare sede di 
esposizione che metodicamente 
valorizzi Varte lombarda e 
italiana a confronto con alcu-
ni temi internazionali. utiliz-
zando una parte dei locali 
per la presentazione di nuove 
tendenze. dandole il carattere 
di Salone dell'arte giovane *, 
dice ancora De Grada. Con 
i quadri giacenti nelle diverse 
sedi si potrebbero creare tre 
musei. uno a Palazzo Reale 
o altrore. dal neo classico ai 
Romantici. un altro della Sca-
pigliatura e infine il Museo 
del Novecento fino ai nostri 
giorni. 

Sulla Scala abbiamo ben po-
co da aggiunqere alia recente 
inchiesta di Rubens Tedeschi. 
pubblicata nello scorso mar-
zo sul nostro giornale. c La 
politico culturale £ quella dei 
suoi abbonati — scriveva Te
deschi —. La Scala non i che 
una grossa azienda antiquata, 
condotta con criteri superati, 
con una clientela in via di 
estinzione e una produzione 
vecchia di un secolo > e per 
la quale lo Stato versa annual-
mente due miliardi. 

Diverso £ il discorso sul 
Piccolo Teatro. un nome che 
tuttora ispira legittima rere-
renza; tuttavia oggi non pos-
siamo rilevare il suo program
ma troppo accademico e la sua 
mancanza — certo non cdsua 
le — di proposte e di con 
testazione. E' una esigenza 
sollevata a piu voci che i gia 
vani della sua scuola entrino 
in contatto con U pubblico dan-
do vita a una serie di teatri 
ni sperimentali per portare a 
conoscenza e interessare la cit 
tadinanza a quanto *i va fa-
cendo nel campo della ricer-
ca teatrale. 

/I recupero della civica am-
ministrazirme — abbiamo scrit-
to — deve muovere sul dop-
pio binario degli interrenti di 
vertice e del decentramento 
culturale nell'ambito di quelln 
politico. Decentramento che 
dere tradursi. cnme primo at 
to operatiro, nella cn*tritzinne 
d*lle sedi per rendere possi 
bile, srillecitare il dibattito. il 
crmfrnnto e la ricerca in oani 
none. 

E" questo fl risarcimento che 
Vamministrazione di centro si-
nixtra deve alia comunitd, 
scientemente privata di una 
infrastruttura. ogoi indispen-
sabile, in una cittd che. vo-
gliano o non vogliano i suoi 
amministratori. c produce cul
tura >. 

Che Milano, certo non quel
la delle istituzioni, abbia ten
sione morale e ideologica, lo 
hanno dimostrato gli studenti 
che, part if i dai problemt delle 
facoltd. sono pervenuti alia de 
finizione della oppressione 
classista attrarerso la scuola, 
gli Inqvilini delle case popo-
lari che nei loro comitati di-
scutono di una problematica 
che va daUa gestione demo-
cratica del rion* alia organiz-

A sinistra. 
la c tendopo 
II > degli stu 
denli sul pra-
lo antlstanle 
I ' Unlversif a 
Cattolica di 
Milano du
rante la re
cente agita 
zione 

zaztune del trasporto e del ver 
de, gli operai capaci di coglie • 
re le crepe dell'assetlo indu 
striate neocapitalista e di for 
mulare una strategia basata 
sulle riforme di struttura. 

Ma questa cultura, lo sap-
piamo, non £ quella di cui il 
sistema e la coalizione di mag 
gioranza lamenta la mancan
za. 

Wladimiro Greco 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 13. 

Da un gruppo di intellettua
li di Cagliari. nella imminen-
za del voto. e stato rivolto 
alle forze della cultura ope-
ranti in Sardegna un appello 
a votare per le liste del PCI 
o del PSIUP per la Camera 
e per i eandidati comuni dei 
due partiti per il Senate Dia-
mo il testo dell'appello con le 
prime adesioni. 

« Nessuno piu degli intellet
tuali sardi e di chi opera nel
la scuola e in grado di av-
vertire la mortiflcazione al
ia quale la vita cultUNile e 
sottoposta in Sardegna: non 
solo perch 1'arretratezzn del
le strutture economico socia-
li si riflette inevitabilmente 
sulle attrezzature culturali — 
insufficient]', antiquate e per 
qualche settore del tutto ine-
sistenti — non solo perchd la 
mancanza di un adeguato si
stema di contatti e di scambi 
condanna l'uomo di cultura al-
l'insolamento. ma soprattutto 
perche il processo di sviluppo 
della societa sarda tende a 
confinare sempre piu l'intel-
lettuale in una posizione su-
balterna. 

Gli uomini che in qtiesti an
ni hanno governato l'isola. i 
partiti politici che ne hanno 
diretto le sorti, pur avendo 
dinari7i a se il compito di af-
frontare il problema della ri-
nascita economics e sociale 
della Sardegna. hanno ritenuto 
di poterlo risolvere senza l'ap-
porto delle forze progressive 
della cultura sarda. Cio non e 
accaduto per caso: l'imposta-
z:one politica del centrosini-
stra reca inevitabilmente t 
queste conseguenze L'ideolo-
cia del centro-sinistra e quel
la del neorapitalismo: e una 
societa governata dalle gran
di roncentrazioni economiehe 
e diretta dai monoDoli tende 
a declassare la cultura, e a 
impedirle di assolvere a quel
la funzione critica che le e 
propria. 

Non e mancata la rivolta de
gli intellettuali contro questa 
impostazione: le lotte condot-
te contro il piano Gui, il mo

vimento studentesco hanno di
mostrato che esiste anche tra 
le forze della cultura la vo-
lontfi di costruire una socie
ta diversa. Questa volonta. og
gi. pud esprimersi anche in 
forma di \oto: un voto che 
pn6 essere dato soltanto alle 
liste di quci partiti i quali. 
come il PCI e il PSIUP. rap-
presentano Tunica alternativa 
concreta alia politica del cen-
trosinistra. e. per il Senato. ai 
eandidati comuni dei due par
titi. 

A questo voto noi invitiamo 
tutti gli intellettuali sardi. nel
la convinxione che I'avveniie 
della Sardegna. come quello 
dell'intero paese, puo essere 
assicurato soltanto da una 

nuova politica realizzata da 
tutte le forze della sinistra 
strette in una nuova piu fe-
conda unita ». 

MARIO BARATTO. profes-
sore universitario; ANNA 
RAMAT. assistente universi
tario; MARIO PIETRINI. pro-
fessore universitario: BRUNO 
ANATRA. assistente universi
tario; ANNA ANFOSSI. pro-
feisore universitario; PAOLO 
SPRIANO. professore univer
sitario: ENRICO FUBINI. 
professore universitario: GIU-
LIANO PROCACCI proresso 
re universitario: PAOLO RA
MAT, professore universita
rio: FRANCO RESTAINO, 
assistente universitario: EN-
ZO DEGANI. professore uni
versitario; SANDRO MAXIA. 
assistente universitario: ET-
TORE CASARI. professore 
universitario; G E N N A R O 
BARBARISI. professore uni
versitario: GREGORIO SER-
RAO professore universita
rio: ALBERTO MARIO CIRE-
SE. professore universitario: 
CARLO RICCI. professore 
istituto tecnico: MARIA GRA-
ZIA DEGANI. assistente uni
versitario: CLARA GALLINI. 
professore universitario; LUI-
GI ROSIELLO. professore 
universitario; GIANCARLO 
FASANO, professore univer
sitario; DARIO PUCCINI. 
professore universitario: GIO
VANNI PIRODDA. assistente 
universitario: ALBERTO LI-
MENTANI. professore univer-

Nuove collane di saggistica movsmentano I'editoria italiana 

L'«EC0N0MIC0»CAMBIA PELLE 
La trasformazione del libra a basso prezzo, da pura e semplice ristampa a strumento di intervento e di discussione - Le 
agitazioni studentesche e i grandi temi della politica intern azionale. al centro di questa pubblicistica 

II c libra economico i cambia 
pelle. e forse sta cambiando an
che aualcos'altro. Una trasfor
mazione. del resto, e in corso 
da tempo, e trove in queste ul-
time settimane e mesi delle con-
ferme ulteriori di un certo inte-
resse. In breve, il clibro eco
nomico > (quello sotto le mille 
lire) tende ad essere sempre 

meno una ristampa a prezzo ri-
dotto di libri gia noti, e sempre 
piu invece un vero e proprio li
bra, concepito ex novo per una 
determinate coilana e su di un 
determinate argomento. spesso 
di viva attualita. Vediamo a 
grandi linee, l precedenti. 

Per molti anni, dalTimmedia-
to dopoguerra in poi, Tcecono-

Monumentalita 
nuova di Murer 

U» lu lu <imtMiiira r m n<> 
Vila pnpnlana drlle tdrr pUstt-
che ronnutoemall di Aajrnsio 
Marer tnno mntr In evident* 
dalla mostra Inaucnrata a Ro
ma igalttria • !-» nnota pesa • 
• via del Vania«iclo, 4C) e che 
restera aperta flno al 17 ma$-
Kio Nel catalogo, Raffaele De 
Grada traecia an vivo pronto 
deiraftlvtta dl Merer nel pin 
vasto qnadro delle esperlense 
artistlche del nostro dopozner-
ra e aottollnea la valldlta delle 
sue rlcerehe nlilrae: «Da una 
rezlone dalla quale vedemmo 
arrlvare I eroetlltsl dl Tomea. 
apprenahlll per la loro Inge-
nnlta In on nmnilo non ancora 
tocraro dalla ternolncla. ora cl 
Klnnce ana delle forme pla«il-
che pin cTolnte del nostro 
perlodn 

Gil attt. I •tot!, le mtsnre 
drlle ccaltnre del Mnrer at-
laale. la precnanta del *nol 
conirvntl la an'accetlone total-
menie diversa da qnrlla del 
foraialtsmo contenporaaeo. el 
danno la posslbllltA dl deflatre 
questo aealiora cone as arttsta 
che dalla natara ha attInto la 
forsa per raperarta, n aa ter-
reao dl aeecsa yawloaa aia aa* 

di 
ctir <ti iiivifla r*/l"n»IHA • 

I J ranttra rinnisce pin 
vrntt grandi scaltore In hromo 
e leftno e on rlceo jtrnppo dl 
dlseitni Ora II mottvo plastlro 
e traitato comr immacine eplca 
(Bozzetto del tnonumento al 
partijfiano a Venezia) ora co
me Immaaine celebratlva <La 
profuga - partlcolare del monu-
mento a VUtorlo Veneio): pi6 
rreqoentemente come slmbolo 
della vita laesanrlblle (Donna 
che cammtna. II vento. La mo-
della. Donna al sole) oppnre 
come slmbolo della vita Infran-
ta (Guerrtero morente. Gibelli-
na. Fuira dal terremnto) Sem
pre rinvrntlone espresslonista 
e la tecnica sono In fanzlnne 
dl ana proposta mnnnmentale 
La prnpnsta plastlra di Marer 
riflats pero II tradlzlnnale M*-
servimrnto della plastlca mo-
nnmrntalr al potere borxhese 
e alia propaganda del s*ol mill 
dl domlnlo e dl vloleata per 
proporre aaodernamente. Inve
ce, cone fltonnmrntaJl an a* 
spetto deua natara. la gloia 
delta vita qaotidiaaa, la SM-
rallta deaMcratte*. II gesto 
vaal ttorico, vaol es 1st ens tale 
(da. ml.). Nella fato: «D«aaa 
al aalaa, 

mico> si era identificato per lo 
piu con il classico della lettera-
tura (raramente corredato di 
una nota redazionale di presen
tazione). o con il libra di divul-
gazione scientifica (quasi sem
pre tradotto da edizioni stranie-
re). Basta pensare alle varie 
« universali ». che alcuni editori 
vennero portando avanti fin qua
si agli anni sessanta. Poi. il lan-
cio del hbro in edicola gonfid 
smisuratamente la caratteristi-
ca del c tascabile > come ristam
pa di romanzi gia editi in edi-
zione normale. recando non poco 
danno alle coilane pluridiscipli-
nari di divulgazione che nel frat-
tempo si erano venute in parte 
nnnovando e articolando diver-
samente. Da Garzanti a Einau-
di. da Feltrinelli agli Editori 
Riuniti. da Laterza al Saggia-
tore ad altri. si era infatti ve-
nuta sviluppando tutta una pro
duzione di classici criticamente 
assai curati. di monografie de
dicate a problemi del passato e 
del presente, oltre a volumetti 
di divulgazione scientifica ad al
to livello. 

Gia in questa produzione eco
nomics. destinata alle Hbrerie. 
e Quasi messa in ombra dal cle-
moroso successo del romanzo in 
edicola. affiorava chiaramente 
una tendenza al Hbro su com 
missione concepito e preparato 
in modo specifico. e ancor piu 
aila traduzione di testi doteti di 
una intnnseca carica di attua 
lita problematica (si pensi alia 
Rwolta di Berkeley, a Dialettica 
senza dogma di Havemann, o al-
YVomo a una dimensione di Mar-
cu5e. nel « Nuovo Pol itecnico » 
di Einaudi). 

Ma il fenomeno ha assunto 
forme piu chiane e precise re-
centemente. quando si e venuto 
accentuando molto I'elemento 
de'l'infeTrento. dett'attualitd in 
senso attivo insomma. oltre a 
quello del hbro commi^sionato e 
progremmato appositamente per 
un'edi zione economica Gli e*em-
pi piu caratten^tici vengono da 
Laterza e da Einaudi Leditore 
barese ha Ianciato una collana. 
«Tempi nuovi». che oltre ad 
opere di rapida mformazione su 
temi politici e social! di imme
diate interesse. presenta docu-
mentanoni particolarmente le
gate ai movimenti di agitazione 
e di idee dei nostri giorni: ba 
sta pensare a Documenti della 
rivolta universitario. a cura del 
Movimento studentesco (gia re 
censito dal nostro giornale): al 
te^te del dibattito svoltosi a Ber-
laio-ovest tra Ma reuse e i lea
ders dell opposizione universita 
na tedesca (La fine dell'utopia); 
e a Strategia del potere negro 
di Carmichael e Hamilton (an
che questo da noi reoensito). II 
prezzo si eggira sulle mille lire 
o poco pin. Inoltre e annundata 
una Storia degli italiani, di im
postazione gramsciana, di Giu-
liano ProcaocL cha oscirA ap-

punto direttamente in edizione 
economica. 

Dal canto suo Einaudi. vera 
in questi giorni una nuova colla
na (c Serie politica >: mdle lire 
al volume) nella quale, dopo i 
saggi di Edoarda Masi sui pro
blemi della Cina di oggi. com-
pariranno tra 1'altro gli Uitimi 
discorsi di Malcolm X. e un li
bra di Huberman e Sweezy sulla 
politica degli Stati Uniti dal 1963 
al '68. Sono inoltre in prepara-
zione: Socialism/} e mercato in 
Jugoslavia, un'antologia di testi 
teorici ed economici a cure di 
Carlo Boffito: Capitaltsmo e sot-
tosviluppo nell'America Latina 
di A. Gunder Frank: un libra di 
Renato Sol mi sulla resistenza 
alia leva negli Stati Uniti: un'an 
tologia di testi della resistenza 
vietnomita. a cura di Ennca 
Collotti Pischei. 

Collane molto analoghe. poi. 
vanno nascendo in altre sedi. Gli 
Editori Riuniti. nella serie <I1 
Punte*. hanno presentate gli 
scritti di Giap (Guerra di po-
polo), una prima scelta degli 
scntti di Ho Chi Minh (Lo spi-
rito del Vietnam) e una seconda 
(Socialismo e nazione). e L'uni-
td del movimento operaxo, di 
Longo e Berlinguer. II prezzo e 
sulle 300 lire. Anche De Donate 
ha dato vita da qualche tempo 
a tutta una produzione di pam-
phlet su temi molto attuali. tra 
i quali si possono ncordare Cosa 
fanno le teste d"uovo di Chomsky 
e Manifesto di maggio • La nuo
va sinistra laburista (collana 
< Dissensi >. sulle 600 lire a vo
lume). Si possono ncordare poi 
i fasckoleUi della Libreria Fel
trinelli. dedicati ai problemi del
le agitazioni studentesche o del
la guerriglia (dalle 100 lire m 
su). e una nuova collana di Mar-
silio. che si apre con una rac-
colta di documenti sulla univer-
sita (lire 600). 

Classici e 
contemporanei 

Zanichelti. intanto. viene in-
crementando le sue belle colla
ne di divulgazione scientifica. 
mentre Sensoni ha awiato quel
la serie di panorami delle let-
terature mondiali che offre un 
inaieme di strumenti dt consul 
tazione pratica ed esaunente 
(lire 1000 a volume) Perfino il 
settore della critica letterana. 
ha ormai cominciato a muover 
si. Ben due collane circolano. 
ormai. di monografie dedicate a 
scntton italiani e stranien mo 
derm e contemporanei (e fatte 
per lo piu su commissione): 
uella di Borla (che annovera 
ra I altro lavori pregevoli di 

Luigi BaWacci an Bontempelli, 
e di Sergio Pautasso su Vittori-
ni: ogni volumetto, costa 800 li
re); e 1'altra del <Castoro». 
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edita dalla Nuova Italia, e ricca 
di numerosi titoli (da Calvino a 
Joyce a Svevo; lire 750 al vo
lume). 

Di questo clima mutato e un 
sintemo anche il proposito degli 
« Oscar » Mondadori, di abban-
donare la formula della pura e 
semplice ristampa di romanzi 
gia precedentemente editi. e di 
battere altri terreni disciplinary 
Cosi, ad esempio, vengono por
ta te in edicola le Lettere di con-
dannati a morte della Resistenza 
italiana e VOdissea dotata dj un 
buon corredo di note didascali-
che ed esegetiche. Sono poi pre-
vusti altri testi forniti di appa. 
rati analoghi: da Bouvard e Pe-
couchet di Flaubert ad alcuni 
narraton italiani contempora
nei. Un c Oscar * che andra in
vece soltanto in libreria sara la 
Storia delle idee del secolo XIX 
di Russell (come gia e stato per 
il Doctor Faustus di Thomas 
Mann). 

Trasformazione 
qualitativa 

I hbn destinati alle edicole 
coitano dalle 350 alle 500 lire; 
gli altri superano le 500 lire, fi 
no alie mille circa. 

II quadro. dunque. e in pieno 
movimento. Prende sempre piu 
consLstenza un libra economico 
di intervento e di immediata ne-
cessita. strumento di discussione 
o dj lavoro. E" una trasforma
zione qualitativa che in prospet
tiva potrebbe arnvare a ridurre 
I'ambito del libra di edizione e 
prezzo medio, fino a delmeare 
addinttura una situacone com-
pletamente nuova: da un Icto tl 
hbro economico. e dall'altro il 
teste costoso. o di alta specia 
hzzazione o di pura ornamente 
e coruumo. Ma sono previsjom 
quasi Tantascientifiche. 

Per ora siamo soitanto ad un 
timido inizjo Anche le tirature 
(ojcillanu tra le cinque e le 
quindicimila copie. per i hbn 
destinati alle ubrene. che sono 
del resto le stragrande maggio-
ranza delle collane sopra de-
scntte) interessano un'area an
cora troppo ristretta di pubbli
co. H fenomeno. poi. e insidiato 
come sempre da tutte le spinte 
di un mercato caotico. e che 
vede pur sempre come sue leg 
gi interne quelle di un utile phi 
o meno immediate: ed e ostaco-
lato altresi dalle difficolta di 
un editona che raramente n e 
see a anpostare un piano coor 
dinato e organico ed articolato. 
a lunga scadenza. fj rischio. in 
sosUnza. e che anche questa 
nuova fase editoriale rifluisca 
come tante altre nel vecchio 
alveo. 
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sitario; ALBERTO GRANE-
SE. professore universitario; 
GIOVANNA PIRODDA CERI-
NA, professore istituto tecni
co; ALESSANDRO GALANTE 
GARRONE. professore uni
versitario; FRANCESCO VA-
LENTINI professore univer
sitario: GAETANO BRUNDU. 
pittore: TERESA RESTAINO 
ISETTA, professore istituto 
tecnico; ITALO ANTICO. pit-
tore: PRIMO PANTOLI. nit-
to-c: ANNA MARIA CHESSA 
PISANO. Drofo^oro istituto 
tecnico: SALVATORE NAIT-
7 \, a^is'ontp universitario; 
F R W F ^ C O MASALA scrlt-
tore. GIUSEPPE SERRI. D-*O 
fe^soro lic<\i scicntiflco; 
MAURO STACCIOLI. pittore. 

Nuove adesioni 
all'appello 
Ianciato da Roma 

Gli intellettuali 
per un voto 
a sinistra 

\iio\o. sigiuHcative adesioni 
cotitinuano a peiveniie all'appel 
Id Ianciato da Roma da un auto 
revole uruppo di artisti ed uomi
ni di cultura agli intellettuali ita
liani perche essi. in occasione 
del voto del ID maggio. compia-
no una scelta unitaiia di sini 
stra che respinga la linea del 
centro-sinistra ed apra la via ad 
un profondo rinnovamento della 
vita nazionale. 

Fra le nuove adesioni secnalia 
mo quelle dei pittori Leonardo 
Cremtmtni e Leonardo I'apa^nali. 
di Renatn '/.amihcri di'etto-e 
della rixista Studi storiri del 
sen. Paolo Fnrtunati. docent^ di 
Statistica aH'Uni\er«.ita di Bolo 
fina. di Athot Bcllrtthri. ('of^nto 
di Demogiafia .lH'Umversita di 
Bologna, di Giornruii Fnvilli. do 
cente di Patologia aH'Umversi 
ta di Boloiina. <li OIU'UTO Marin 
Olivo. docentc di Anatomia al-
l'Universita di Hnlngna. di Rn 
berto Roversi. denli serittori Pie-
TO Santi e Leone Surana. 
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^ - r E SCRITTORE 

Una scelta 
per Timpegno 

La prima cosa da dire, per 
me, e che voto comtinista perche 
sono comunista. Ho cominciato 
molto presto a vedere nel mar-
xismo la piu seria inten'retazio-
ne della realta moderna. E nien 
te ha potuto togliere al comuni-
smo internarionale le funzioni 
rappresentative — al piu alto li 
vello — di queH'interpreta7ione 
della realta. nella dura lotta per 
tradurla nei fatti. 

Penso inoltre che non e mai 
stata cosi cert a la for/a. in Ita 
Iia. dello ragioni comuniste. per 
il rinnovamento della nostra so 
cieta e una democrazia imlitica 
non iliusoria. Dando il voto al 
PCI. nel 1968. si corr.batte ogni 
posizione di rinuncia allimiie 
gno per lo sviluppo sociale e de-
mocratico nel iwese. si accresce 
la possibilita di fondarlo pre>to 
su nuove basi politiche. sema 
alcun dogmatismo (quello dei 
< sacri principii > anticomunisti 
e senz'altro il jxjggiore). 

DIDI PEREG0 
ATTRICE 

Difendere 
anche il cinenu 
italiano 

Non e certo la prima \olta che 
do il mio \oto ad un partite di 
sinistra. Mi pare che in questa 
mia scelta ci sia un contribute. 
sia pure modesto. perche tutto 
non affoghi nell'indifferenza quo 
tidiana. con una accettuazione 
indiscriminata di quanto la so 
cieta del « benessere » ci offrc. 

Se diamo uno 5guardo alia î 
tuazione del cinema italiano. mi 
pare ci si debba prooccunare 
dell'invadenza amcricana. Si sta 
infatti delinoan:2o una mas^icria 
calata degli americani in Italia. 
II loro atteggiamento e tipkro 
ci considerano come gh indiani 
nella riserva. come un'area sot 
tosviluppata da cui trarre van-
taggio. Certo ci sara un afflus*o 
di capitali. ma chi ne benence-
ra e per quali tipi di produzione? 
Stando alle prime awisaglie mi 
pare ci sia una ripresa di film 
in costume, di western, cioe di 
un nlanoo in grande stile del 
film di consumo. Contro questa 
tendenza mi pare che la rispo 
sta del cinema indiper.dente sia 
ancora debole. 

In questa situazjone ritengo che 
un collegamento delle forze di 
sinistra, cioe di opposizione e 
di contestazione. secondo il mo-
dello degli studenti che riscue* 
tono tutta la mia simpatia. sia 
indispensabile. Per questo pen-
so che il mio modo di fare la 
rivolta sia quello di votarv • 
per il PCI o per fl PSIUP. 
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