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II quinto volume della 
«< Storia dell'ltalia moderna » 
di Giorgio Candeloro 

La difficile 
costruzione 
dello Stato 
unitario 

II Risorgimento fu una «rivoluzione manca-
ta»? - L'analisi gramsciana e gli sviluppi del-
la storiografia marxista - Unificazione econo-
mica e unificazione culturale - II ruolo di 

Cavour - Un quadro vasto ed accurato 

Continua la pubblicazione 
della Storia dell Italia moder
na (Milano, Feltrinelli) di 
Giorgio Candeloro, ed e appar-
so ora il quinto volume, de-
dicato alia c costruzione dello 
Stato unitario ». Si tratta, co
me 6 noto, della piu impor-
tante opera generale di carat-
tere non rigidamente speciali-
listico. anche se mantenuta 
sempre ad un alto livello scien-
tifico. die sia stata pubblica-
ta nel dopoguerra sulle vi-
cende dell'ltalia moderna (le 
ai pud paragonare, per il pe-
riodo risorgimentale, soltanto 
quella Spellanzon - Di Nolfo, 
che pero ha un impianto piu 
narrativo, mentre in Candelo
ro, pur nella completezza dei 
dati. e avvertibile una impo-
stazione piu problematica). 

Nel primo capitolo il Can
deloro svolge delle considera-
zinni assai equilibrate sul si-
gnificato che il Risorgimento 
ha nella storia d'ltalia. re-
spingendo le tesi sia di quan-
ti lo hanno considerato «co
me un periodo eccezionale nel
la storia d'ltalia *. sia di 
quanti c hanno insistito nel 
mettere in luce soprattutto gli 
aspetti oligarchici e le tenden-
ze autoritarie della classe di-
rigente liberate*. Mi sembra 
perd che la definizione di era
dicate e radicaleggiante » da
ta alia corrente a cui appar-
tengono gli storici che hanno 
messo in rilievo questi aspet
ti e tendenze sia troppo limi* 
tativa, perche anche la sto
riografia marxista si e fer-
mata su di essi, ottenendo de-
gli utili risultati, di cui il 
Candeloro si serve ampia-
mente. 

Certo, il Candeloro ha ra-
gione a respingere la conce-
zione di «rivoluzione tradita 
o fallita ». ed anche ad osser-
vare (e l'osservazione e stata 
fatta anche da altri studiosi 
marxisti), che l'interpretazio-
ne gramsciana del Risorgi
mento non pu6 essere ridot-
ta alia formula di c rivolu
zione agraria mancata ». 

La rivoluzione nazionale in 
Italia deve essere considerata 
non per quello che avrebbe 
potuto essere, ma per quello 
che e stato. ed in quest'ulti-
tna prospettiva ne possono an
che essere messi in rilievo i 
limiti. II Candeloro e assai at-
tento a non studiare il proces
so unitari,o raffrontandolo. e-
splicitamente o implicitamen-
te. con un model lo ideale. ed 
anche per quanto riguarda il 
rifcrimento ad altri tip! di 
sviluppo egli evita ogni peri-
colo di generalizzazione. A 
questo riguardn ha una par-
ticolare importanza il paralle-
lo tra la formazione dello sta
to germanico e quella dello 
stato italiano. che porta il 
Candeloro a sottolineare so
prattutto gli aspetti specific! 
dell'una e dell'altra. 

Sconfitta dei 
democratic! 

H quadro che fl Candeloro 
traccia della situazione econo-
mica nei primi anni del re
gno e assai vasto ed accu
rate Nel delinearlo egli ritor-
na anche suHa situazione dei 
decenni precedent!, riprenden-
do, in un discorso piu conci
se. ma anche piu serrato e 
problematico. alcuni elementi 
dell'analisi svolta nei prece
dent! volumi. Per comprendere 
il processo unitario il Cande
loro nnn Hene conto soltanto 
di come si sono formate le 
strutture economiche dei van 
stati. ma anche del modo co
me si e andato svolgendo il 
dibattito ideologico. Unifica
zione econnmica ed unificazio
ne culturale fed una partico-
lare attenzione e dedicata dal 
Candeloro a quella linguisti
cs ed ai problemi che susci-
tava) sono questioni stretta-
mente legate. Del resto. anche 
per quanto riguarda la cul
tura, l'attenzione del Cande
loro non e certo rivolta pre-
valentemente agli aspetti let
tered. ed e significativo che 
le pagine dedicate aU'econo-
mista Ferrara non siano me-
no numernse ne mnno imnor-
tanti di ouelle che tratfmo di 
De Sanctis o di Spaventa. 

Moltn equilibria (e l'equfli-
brio e la cautela sono doti 
che vengono ricono^ciute al 
Candeloro da tutti gli storici. 
• bast era ricordare quello che 
ne ha detto Romeo nella re
lazione al 1 convegno degli 
Btorici italiani e sorietici) e 
•fiche la parte in cui il Can

deloro studia l'organizzazione 
del nuovo Stato. Egli mette 
in rilievo anzitutto gli elemen
ti oggettivi, osservando che il 
modo come avvenne l'unifica-
zione politica rese impossibi-
le sia la convocazione di una 
Costituente, sia una soluzione 
federale. 

Naturalmente, questa osser-
vazione non significa che la 
unificazione sia avvenuta nel 
miglior modo possibile, ma, 
semmai. sposta 1'indagine re-
lativa alle difficolta ed ai li
miti del processo unitario sul 
periodo precedente, quando si 
ebbe la sconfitta delle forze 
democratiche e la loro sostan-
ziale subordinazione alia po
litica del Cavour. D'altra par
te anche il Candeloro affer-
ma che tra 1'ottobre del *60 
e 1'ottobre del '61 furono pre-
se decisioni di grande impor
tanza. riguardanti il futuro 
assetto statale. e mette poi 
1'accento sul poso e l'impor-
tanza delle scelte che furono 
effettuate dalla classe dirigen-
te nel corso di quei mesi. 

/ problemi del 
Mezzogiorno 

Sul Cavour il Candeloro ri-
porta un giudizio fortemente 
elogiativo di un suo awersa-
rio, Giuseppe Ferrari. Se sul-
la grandezza del Cavour non 
e certo possibile avanzare dei 
dissensi, resta a per to il di
scorso sul contenuto della sua 
politica, sull'influenza che es-
sa ebbe non solo sul proces
so unitario, ma anche sugli 
avvenimenti che .seguirono la 
sua scomparsa. II Candeloro 
pone una distinzione tra fl si-
gnificato fortemente positivo 
che la linea politica del Ca
vour ebbe rispetto ad altre 
che furono elaborate dalla 
classe dirigente (si veda il 
paragone col Filangieri) ed 
il suo signiheato assoluto. 
che contemperava elementi 
progressisti e conservatori. 
Egli afferma infatti che <il 
liberalismo caovouriano era 
strettamente amalgamato al 
conservatorismo sociale ». sic-
che. se esso favor! il proces
so unitario e rafforzd 1'unita 
politica non pot6 awiare a 
soluzione i fondamentali pro
blemi del Mezzogiorno e del
la ristrettezza delle basi po-
polari su cui si fondava il 
nuovo stato. 

II Candeloro ricorda anche 
che. secondo la visione che 
ne aveva il Cavour. Io svi
luppo t„ )nnmico avrebbe do-
vuto proseguire sulla linea di 
quella del Piemonte nel de-
cennio 1850'60. ed in realta 
un elemento fondamentale del
la politica cavouriana fu da-
to proprio dal suo c piemon-
tesismo .̂ nel senso che egli 
elabord soluzioni politiche ed 
economiche che tenevano con-
to ewnzialmente dei proble
mi della societa piemontese, 
sicchd la liberazione del Mez
zogiorno. almeno nei modi co
me si svolse. intervenne come 
un fattore nuovo e. in quelle 
forme, imprevisto. e pose que
stioni nuove e complesse. 

II Candeloro si ferma ampia-
mente sui problemi ammini-
strativi e finanziari creati dal
la unificazione ed anche su 
quelli politici. Di particolare 
rilievo. in questo enmpo, fu
rono gli effetti dell'unita sul-
lo scliieramento democratico. 
nel cui interno si andarono 
approfondendo le differenze ed 
i contrast!. Anche gli »WA-
nimenti militari vengono trat-
tati accuratamente. ma l'at
tenzione del Candeloro e net-
tamente spostata sui proces-
si economici e sociali. e le 
pagine che egli vi dedica so
no piu interessanti ed anche 
piu nuove. non per apporti 
documentari. che non rientra-
no nel carattere deU'opera. 
ma per il fatto che fl rilie
vo dato a tali processi. in pa
ragone con gli aspetti politi
co - diplomatico - militari. po
ne lo svolgersi delle vicende 
di quegli anni in una pro
spettiva molto diversa da quel
la della storioerafia tradirio-
nale: d'altra parte, il Can
deloro evita fl nericolo di tra-
scurare l'incidenza delle scel
te po'itirhe sui nrocessi eco
nomici. Nelle ultime pagine 
il Candeloro ricorda la con-
trapposizione tra classe diri
gente e «Italia reale* che. 
a quanto egli scrive, sara al 
centro della sua attenzione nel 
prossimo volume. 

CECOSLOVACCHIA 

BREPARANDO 
M NUOVA SEDE 
%m^mkLAMENTO 

Praga: il « tetto » del nuovo edificio dell'As-
semblea nazionale a terra e finalmente al 
suo posto dopo lyoperazione di elevamento 

PRAGA: COME COSTRUIRE 
COMINCIANDO DAL TETTO 
Una novita tecnica assoluta per TEuropa - L'audace progetto pre-
vede anche il restauro dell'adiacente splendido teatro Smetana 

II Premio 
Cervia 
per la 

ceramica 
Ha avuto termine la pr€-

sentazlone delle opere parte-
cipanti al VI Concorso di Ce
ramica d' Arte Cervia, or-
ganizzato dal Comune in 
collaboraztone con I'Azienda 
Autonoma di Sogglomo. 

La giuria e formaia da: 
Marino Mazzacurati; sculto-
re; Domenico Puriflcato. pit-
tore; Garlbaldo Marussi, cri-
tico d'arte; Max David, gior-
nallsta; Umberto Csvezzali, 
dirigent* della TV; Georges 
Peillex, critico d'arte svizze-
ro; Kurd Heigel, dlrettore del 
Museo Nazionale artigiano 
della Germanla; Dana Paj-
ntc, scultrice Jugoslava; O-
rlano Masacci, Sindaco di 
Cervia; Alberto Curra, Pre-
sidente delKAzienda di Sog-
giomo; Giovanni Vicari, Pre-
tidente del Comitato Orga-
nizzatore. 

La giuria, che dovra pren-
dere in esame le 954 opere 
presentate, si rlunira a Cer
via nei giorni 8-9 giugno. 

Un opuscolo di Giuseppe Chiarante 

Perche e uno «scandalo» 
la battaglia studentesca 

Una lotta che pone in discussione aspetti e problemi di fondo della society capitalistica - Un 
apparato educativo che funziona come stnimento di classe - I I legame con la lotta operaia 

Aurelio Lepre 

Giuseppe Chiarante ha rac-
colto in un opuscolo (La rt-
volta degli studenti, Editori 
Riunlti, 1968, L. 330) U testo, 
ampliato, della relazione da 
iui lenuta ai convegno del 
PCI sulla scuola svoltosl nel-
l'aprile di quest'anno a Roma. 
II titolo non 6 evidentemente 
scelto per operare un colle-
gamento estrinseco fra una 
proposta programmatica di 
politica scolastica per la pros-
sima legislature e l'inevitabi-
le discorso sulla lotta studen
tesca, ma vuol rispondere ad 
un dato reale: che oggj dav-
vero ogni discorso sulla scuola 
che si concluda soltanto in 
una proposta di programma 
delle organizzazioni politiche 
nschia di riportare alia se-
parazione tra politica «istitu-

zionalizzata » e movimento rea
le di lotta. 

Capitalismo 
e istruzione 

La lotta degli studenti, os-
serva Chiarante all'inizio del-
I'opuscolo, «tende a poire in 
discussione aspetti e proble
mi dl fondo dell'lntera socie
ta tn cui viviamo: di qui es-
sa trae il suo mordente politi-
tico, io scandalo che rappre-
senta agll occhi dei moderati 
e dei benpensanti, quegli ele
menti di novita che ha intro-
dotto anche nel dibattito in
terno alia sinistra italiana*. 
E' una lotta che scaturisce 
anche dalla comprensione dei 
problemi e delle contraddlzio-
ni presenti in seno alle m so
cieta di capitalismo avanzato » 
e che abbracciano la scuola 
in ogni suo grado come tutu 
i settori della societa. Da un 
lato il capitalismo ha blso-
gno di uno sviluppo delle for
ze produttlve e conseguente-
mente deve lnnalzare ed esten-
dere il livello d'istruzione, dal-
l'altro deve contenere la spin-
ta scolastica o deformarla per 
poterla oontrollare manteoen-

dola nell'ambito del sistema, 
la cui debolezza si manifesta 
ancora una volta nella crisl 
del disegno rifonnistico di cui 
si erano fatte portatrici alcune 
forze dei centro-sinlstra. 

La politica borghese-social-
democratica ha fatto diminuire 
1'occupazione nel suo com-
plesso e la «programmazio-
ne» non prevede neppure la 
utilizzazione di tutti i tecni-
ci intermedi e superiori che 
la scuola e oggi in grado di 
preparare e tanto meno quel
li che potrebbero essere pre-
parati in seguito. Di qui il 
piano Gul con le sue strozza-
ture, di cui le discriminazlo-
ni di classe che il centro si
nistra ha lasdato inalterate 
e si propone di perpetuare. 
Di qui anche la contraddizio-
ne «fra la base culturale e 
professionale tendenzialmente 
vmjgargnla a Twj1tmi!oTjt» ehs i l 
sistema fe costretto a fornire, 
a causa dei nuovi livelli rag-
giunti dalla tecnica, a un nu-
mero crescente» (ma non trop
po!) «di persone, e llncapa-
cita, poi, di dare a questo ti-
po di formazione un'espresslo-
ne e uno sviluppo adeguati al 
momento delta ti-aduzione in 
concreta attivita lavorativa 
delle capacita cosl acquisite; 
fra resigenza critica che og-
gettivamente si accompagna al
ia richiesta di piu elevati U-
velll di qualificaziooe cultura
le e professionale e alia rot-
tura stessa dei vecchl e rigidl 
scnemi elitari deiristruzione, 
e la necessita che lnvece la 
scuola mantenga una funzlo-
ne preroinente di conservazio-
ne culturale e di acritica tra-
smissione ripetitiva del sape-
re, di assuefazione al confor-
mismo e alle ideologic domi
nant!, di educazione al con-
sueto, ai rispetto delU gerar-

chia sociale, airaccettazione de) 
ruolo cui si e destinatis. 

Da questa contmddizioni de-
riva, e una delle tesi sostenu-
te da Chiarante in polemica 
con certe posizioni present! 
nel movimento studentesco, 11 
carattara ogfetUvamanta rlvo* 

luzionario di una lot^a the 
non si fermi settorialmente en-
tro i confini della scuola, ma 
si rivolga contro la strutture 
sociale a partire dalla scuola. 
Proprio perche l'apparato edu
cativo ufficiale e organizzato 
e funziona come stnimento dl 
classe, e giustiflcata l'esisten-
za di un momento cscolasti-
co» della lotta di classe. 

Lotta di classe 
e scuola nuovo 
n punto fondamentale e 

proprio questo, questo, in de-
finitiva ii problema da risolve-
re. Proprio mentre i miti bor-
ghesi del riformismo « kenne-
dyano» e socialdemocratico 
crollano. mentre rimneriali-
smo sceglie la via tradiziona-
le deiraggressione e la social-
democrazia non disdegna quel
la della repressione giungendo, 
in Germania. alle Ieggi ecce-
zionali, mentre masse operate 
e studentesche con slancio 
rinnovato attaccano il capita
lismo, ha un senso parlare 
ancora di « riforna della scuo
la »? La risposta pud essere 
positiva solo se si scelgono 
obiettivi di riforna che siano 
oggettivamente incompatibili 
con Io stato attuale del siste
ma e con la sua volonta di 
riassorbirle mistificandole, e 
se nessun successo viene con
siderato definitivo ma si assu
me come base per rilanciare 
11 movimento verso obiettivi 
piu avanzati. 

n tipo di legame tra lotta 
studentesca e lotta operaia 
scaturisce da questa risposta. 
Resta valido un momento • sco-
lasticos della lotta generale 
anticapitalistica se anche nel
la scuola e possibile colpire il 
capitalismo scegllendo obietti
vi oggettivamente giusti per 
gli interessi della stragrande 
roaggioranza dei giovani e che 
11 capitalism) dimostra dl non 
poter accogllere oggi, quail 11 

I dirUto alio itudio, 11 poter* 

PRAGA, giugno 
Di jianco al Museo nazionale, dove jinisce la 

piazza Venceslao e si imbocca la Vinohradska la 
gente sta con il naso all'insu come se da un momento 
all'altro dovesse verijicarsi un'eclisse. Ci sono dei 

gruppi di persone che, 
dopo aver guardato in al
to, si mettono a discutere 
per poi rialzare ancora 
una volta il naso alle stelle, 
Non si tratta di un fenome-
no passeggero perche questo 
spettacolo si ripete ormai ogni 
giorno da parecchie seltima-
ne. Cosa succede quindi? Sem-
plicemente si sta lavorando 
per costruire la nuova sede 
dell'Afsemblea nazionale, il 
parlamento cecoslovacco. Ma 
semplicemente solo per modo 
di dire dal momento che gli 
architetti hanno deciso questa 
volta di iniziare la costru
zione dal... tetto. Si proprio 
dal tetto, ovvero dalla parte 
superiore dell'edificio. Non $ 
che i progetttsti siano impaz-
ziti per il primo — e caldo 
— sole praghese. Si tratta in-
vece di un sistema che costi-
tuisce una vovita assoluta 
non solo per la Cecoslovac-
chia, ma anche per VEuropa. 

La nuova sede del parla
mento sara costituita da una 
parte superiore dalle struttu
re portanti completamente 
metalliche, che poggera su sei 
pilastri alti 22 metri. Sotto 
sara costruito un edificio nor-
male che ospitera la grande 
sala per le riunioni mentre al 
€ piano di sopra > troveranno 
sede gli uffici del parlamento. 

La novita nella costruzione 
consiste nel fatto che si lavo-
ra per prima cosa alia * mon-
tatura* della parte superio
re, quella metallica. 1 quat-
tro grandi prismi metallici 
che costituiscono i quattro lati 
— al centro ci sard una spe
cie di terrazzo (il tetto della 
grande sala) — sono stati 
montati a terra, poi a due a 
due, con I'ausilio di grosse 
gru sono stati issati — in per-
fetta verticale — sino aH'alfez-
za valuta. La seconda fase 
dell'operazione prevede la 
costruzione dei piloni portan
ti, dopo di che si potra pen-
sare aUa parte inferiore. Nel 
«cantiere» si lavora ormai 
CJti UJl afinO c S071O pTcc/ioii «?»-
cora diciotto mesi di attivi
ta prima di poter mettere la 
parola fine a questo difficile 
esperimento della tecnica del
le costruzioni. 

L'ossatura metallica della 
parte sopraelevata peso com-
plessivamente 1610 tonnella-
te; ognuno dei due «ponfi» 
longitudinal! peso 400 tonnella-
te, mentre quelli trascersali 
pesano rispettiramente 165 e 
117 tonnettate. Tl peso delle 
piastre di copertura 6 mvece 
di 47 tonn. I cponii» Ionoilu-
. - . - » I_T an *-: 

aiTOU Simu »u«yr«« O J i n e m , 
alti e larghi 10. Tutta l'ossa
tura & completamente sal-
data. 

L'ardito progetto e" stato ela-
borato dal gruppo di architet
ti dello studio < Gamma >. JI 
progetto prevede, contempora-
neamente alia costruzione del 
nuovo parlamento. anche U 
completo restauro del teatro 
Smetana che sorge di fianco, 
Tl progetto viene realizzato 
con la partecipazione di ditte 
cecoslovacche di Pardubice. 
Ostrava e Praga. 

La nuova costruzione mo
derna sorgera tra quei due 
gioielli d'arte che sono U Mu
seo nazionale e fl Teatro Sme
tana. Da quanto si d potuto 
vedere su un modeUo scala 
1:100 si pud dire che fl qua
dro d'assieme non dovrebbe 
stonare. Lo si vedrA alia fine 
deWanno prossimo. E bitanto 
la gente continua a prendere 
fl sole curiosando con fl naso 
aU'insu. 

contestativo dello autoritari-
mo, la fine delle discrimina-
zioni, runitarieta degli indiriz-
zi, il rinnovaroento dei conte-
nuti contro l'egemonia della 
cultura borghese, e se lo scon-
tro di classe nella scuola si 
fonde con quello piu genera
le, se cioe non si pretende che 
gli studenti si limitino a lot-
tare nella scuola, secondo una 
divisione dei compiti che del 
resto e £ia salta'a da quando 
la classe operaia ha compreso 
che e suo compito lottare an 
che per la trasformazione della 
scuola. 

II discorso sulLt politica 
scolastica entra senza forza-
ture e con maggior chiarezza 
che nel passato nella linea 
strategic* generale del movi
mento operaio. Molto iropor-
tante a questo riguardo l'arti-
colo del compagno Longo pub-
blicato is Ritioscito. - !l con-
temporaneo del 3 maggio (II 
movimento studentesco nella 
lotta anticapitalistica). frutto 
di conversazioni con gruppi 
di studenti e assai spregiudi-
cato. Vi si legge tra l'altro: 
•Sui problemi della strategla 
e della tattica, cioe del rappor-
to che deve collegare, in una 
concezione ed in una lotta ri 
voluzionaria, le lotte immedia
te e per riforrae agli obietti
vi della trasformazione socia-
lista della societa, ml basts 
per ora riaffermare alcum ea-
pisaldl della dottrina leninista 
in proposlto. Non sono le ri-
forme che per se stesse sono 
riformistiche e soffocvo io 
slancio e lo spirito rivoluzio-
nario; le riforme sono mor 
nustiche se alia lotta, a'la lot
ta popolare e dl massa par es
se. non viene data una chiara 
prospettiva di trasforma?..one 
ri voluzionaria dei rappoitf esi-
stenti, se non sono indtrfzzate 
ad incidere sui nodi e&3«nzia-
Ii del sistema e del potere eco-
nomico e politico capltaliMt-
co, ae perdono dl vista la 
prospettiva della trasforma
zione socialista della societa*. 

Giorgio Bini 

Edizione spagnola 
del «Gramsci» 

di Giuseppe Fiori 

GIUSEPPE FIORI 

vida de 
ANTONI 
GRAMS 

Tradotta da Jordi Sole-Tura, e uscita l'edizione spagnola 
della Vita di Antonio Gramsci di Giuseppe Fiori (Universale 
Laterza). «Senza esagerare — senve il prescntatore — pos-
siamo dire che la cultura italiana. e non soltanto 1'italiana. 
non e esattamente la stessa prima e dopo Gramsci. In questa 
biografia, Giuseppe Fiori nesce a ncostruire. intorno agli aspetti 
piu noti della vita pubbhea del grande pensatore marxista 
italiano. la trama della sua storia « umana >. molto meno cono-
sciuta, ma indubbiamente di grande importanza per capire il 
valore dei suoi contributi teorici e cntici». L'anno scorso. 
nella stessa collana c Histona. ciencia. sociedad > delle < Kdi-
ciones Peninsula > di Barcelkma, era apparsa con il titolo 
« v̂ Liitiira y litcratura * un'arrtpid aOcii<i dei Quadnrni del car-
cere. a cura sempre di Jordi Sole-Tura. ex professore deU'uni-
versita di Barcellona. Di Giuseppe Fiori uscira ai primi di 
Iuglio. nei c Libri del tempo > di Laterza. La societa del ma-
lessere, sul banditismo e il sottosviluppo sardo. 

Organizzato dalla « Battana >» 

i . g. 

Incontro culturale 
it a la - iuaAslgva 

Quarto della serie, esso avra per 
tema: «t Scrittore e poetica » 

Quest'anno 1'ormai tradizio-
nale convegno (quarto della 
serie) che viene organizzato 
dalla rivista di cultura «La 
Battana* (che la casa editri-
ce EDIT pubblica a Fiume 
per iniziativa del gruppo na
zionale italiano residente in 
Jugoslavia) verra tenuto dal 
20 al 23 giugno. ad Umago, 
nelle sale deli'albergo Adria
tic, che accogliera cosl nu-
merosi sc-ittori, sia italiani 
che jugoslavi. cLa Battana* 
aveva finora promosso tre in-
contri italo-jugoslavi. che ave-
vano avuto luogo ad Abba-
zia, sui seguentt teml: «La 
letteratura oggi », « Letteratu-
ra e pubbllco» e • Funzioni 
e strumentl della critica*. II 
tema di quest'anno sara ln
vece «Scrittore e poetica* e 
la relazione principale verra 
tenuta dal poeta Giovanni Glu-
dici. 

La redazione della « Batta
na » ha gia proweduto alio 
invio dei pnmi inviti e fino
ra, da parte italiana, hanno 
dato fra gli altri la loro ade-
sione Zanzotto. Raboni, For-
ti. Sanguineti, Sereni, Spatola, 
Pignotti. Da parte jugoslava 
saranno sicuramente presen
ti Oskar Davico, Segedin, Cvi-
tan, Gotovac, Vaupotic, Do-
nat, Slavicek, Zlobec, Kermau-
ner, Kozmac, Zagoricnik. Com-
plessivamente i partecipanti 
saranno una cinquantina. 

L'arrivo degli ospiti e pre-
visto nella mattinata del gior
no 20 giugno. Nel pomertg-
gio gli scrittorl verranno ri-
cevuti dal presidente dell'As-
semblea comunale e quindi 
avranno lnizio i lavorl, con 
la Iettura della relazione in-
troduttiva. Nel giorni 21 e 33, 
al mattino, 1 lavorl continue-
ranno. 


