
PAG. 8 / cuifurti 1 ' U n i t s , I martedi 14 gennaio 1969 

Saggi 

Non piu rinviabile la revisione dei Pafti lateranensi 

AI CARDINALI 
ONORI COME 
AI «PRINCIPI 
DI SANGUE» 

Quelli che non hanno la TV 

II problema della revisio
ne dci Palti Lateranensi non 
manclicra di richiamare I'at-
tenzione dell'opinionc pub-
blica allorche, nei prossimi 
mesi, sara affrontato nuo-
vamente dal Parlamento di 
frontc al quale gia il 5 ot-
tobre 1907 1'ailora presiden-
te del consiglio, on. Aloro, 
riconobbe l'opportunita di 
addivenire alia *revisione 
bilatcralc di alcune nonne 
concordatarie >. 

Va detto anzi die il go 
verno Leone, circa un mese 
prima dclle sue dimissioni, 
insedin una commissione di 
esperti di dirilto costituzio-
nale (Ambrosini), ecclcsia-
stico (Jemolo e Fedele). in-
ternazionale (Ago e Paolo 
Rossi) e di storia (Valsec 
chi), con 1'incarico di stu-
diarc il problema e di pre-
parare una relazione- II mi-
nistro degli esteri Nenni, su-
bito dopo Natale, ha avuto, 
a tale proposito, un primo 
colloquio con il Nunzio apo-
stoUco in Italia rnonsignor 
Lambertini. 

Sarebbe, per6, sbagliato ri-
durre tutto ad una quasi se-
greta operazione di vertice. 
A quarant'anni dall'attuale 
Concordato, che Pio XI de-
finl c il migliore dei Con-

pntrocinata dall'Associazione 
per la liberta rcligiosa in 
Italia ed e quanto mai pra-
tica, perche offre al lettore 
i testi del Trattato e del 
Concordato tra la Santa Se-
de e l'ltalia, nonche la Con-
venzione finanziaria, le leg-
gi, le disposizioni vigenti e-
manate fino ad oggi sulla 
dclicata materia in discus-
sione; 6 utile perche com-
prendc una serie di propo-
ste, ispiratc alle Costituzioni 
moderne piu avanzate, per 
procedere alia revisione. 

Privilegi 
particolari 

Commcntando I'art. 1 del 
Trattato, che riaffermando 
il principio consacrato nel* 
l'art. 1 dello Statuto del Ke-
gno 4 marzo 1848 definisce 
«la religione cattolica, apo 
stolica romana » come < la 
sola religione dello Stato », 
il Berutti osserva che, per 
una repubblica democratica 
che riconosce e garantisce 
uguale liberta a tutte le con-
fessioni religiose, «lo Stato 
non e e non pud diventarc 
una comunita di credenti, 

cordati che si potesse otte-
nere », e a piu di venti anni 
dalla Costituzione repubbli-
cana, la discussione sulla re
visione pud offrire, per la 
prima volta dopo il Concilio, 
alia Chiesa e ai cattolici, da 
una parte, la grande occa-
sione per mcttere in atto il 
dialogo con il mondo con-
temporaneo, comprendendo-
ne le nuove istanze sociali 
e politiche, e ai partiti, com-
preso il democristiano, la 
possibilita di precisare le ri-
spettive posizioni relativa-
mente ai rapporti tra Stato 
e Chiesa, che non possono 
piu risolversi in scambi di 
privilegi ma fondarsi su un 
rcciproco riconoscimento di 
liberta. 

Da queste considerazioni 
muove il giurista Mario Be
rutti nella sua introduzione 
a Patti Lateranensi e Picco-
ca Antologia della Lcgisla-
zione llaliana (DaU'Oglio, 
editore, L. 1.000) per avan-
zare alcune proposte concre
te di revisione e la stessa 
linea viene seguita da Luigi 
Rodelli, che ha curato le no
te dell'opera, commcntando 
le leggi e le disposizioni ema
nate in questi ultimi anni 
in Italia nello spirito del 
Concordato sia nel campo 
scolastico che in quello as-
sistenziale, finanziario e co
sl via. 

L'opera che segnaliamo e 

ma e e devc cssere una co
munita di cittadini, liberi di 
credere o di non credere e, 
se credenti, di unirsi in con-
fraternite o in altre associa-
zioni religiose la cui orga-
nizzazione e fuori della com-
petenza dello Stato ». 

Orbene, prosegue il Be
rutti, se tutte le religioni so-
no eguali di fronte ad uno 
Stato democratico, e sogget-
ti alio stesso trattamento so-
no i rispettivi capi, non si 
comprende perche solo il ca
po della religione cattolica 
debba goderc di particolari 
privilegi. Chi, infatti. offen-
de o ingiuria il Papa viene 
punito come se avesse offe-
so il Capo dello Stato ita-
liano. Inoltrc i Cardinali go-
do no in Italia (art. 21 del 
Trattato) « degli onori (ono-
ri anacronistici, scrive Be
rutti) dovuti ai Principi di 
sangue ». 

Tutti ricordano, poi, il di-
vieto di rapprcsentare il Vi-
cario di Hochhuth a Roma 
perch6 avrebbe recato olfe-
sa alia citta il cui « carattc-
re sacro» e stabilito dal-
I'articolo 1 del Concordato. 
Cosicch6 Roma, capitate del
la Repubblica, viene a tro-
varsi in una situazione di 
minorc liberta rispetto al 
rcstante tcrritorio italiano. 

Tra i casi ritenuti inam-
missibili in uno Stato demo
cratico vengono citati quelli 

Schede 

La poesia 
e Pamore 

Gugllelmo Petronl ha cura
to per I'editore Casini un'an
tologia della Poesia d'amore 
(pagine 846. ure eouu) dal de-
oimo secolo a.C. ai nosin gior-
ni- Neli'introduzione Petronl, 
si pone due domande: che co-
a'e la poesia? Che cos'e l'amo-
re? c La poesia, e come tutu 
l'arte, lmmagine della vita e 
dal mondo, riflesso flltrato 
nel quale si pu6, molto spe« 
so, trovare la rivelazione di 
ci6 che non sappiamo leg 
gcre o r.cavare ncn solo da! 
la realta, ma addinttura da 
una venta ». Non si pub dire 
in assoluto. che cosa sia amo-
re. si pu6 rlconoscere pero un 
atto d'amore « nell'ammirazio 
ne dj un fiore o dl un pae-
saggio, nella fedelta alia pro
pria terra come nella dedi 
zione alia propria donna, nel 
t r t r n n r t A nAr*f\ i r\wr%r\rH irl«-*i 

h come nell'estasl, o nella (e-
de della propria religione » e 
Anche neH'odlo o nella carlta 
o»Ua vlolenza e nella pacifica-
•lone. Le due risposte porta-

no necessanamente alia con-
c l u s i o n e c h e la p o e s i a d 'amo
r e f i o n s c e a c a v a l l o de i g r a n 
di e v e n u d e l l a s i o n a . Poes :a 
d ' a m o r e . n o n e d u n q u e c j par 
d i c a p i r e , p o e s i a pac i f i ca ta 
e n s o l t a in s e s t e s s a . m a i m 
m a g m e e r i f l e s s o dj c o n t r a d 
d i z i o n i e d i c n s i . L 'anto log ia 
r i s p o n d e b e n e a l l ' a s s u n t o dcl-
l ' i n t r o d u z l o n e , a t t e n e n d o s t p iu 
a l i a s t o n a d e l p e n s i e r o c h e 
a l ia s t o r i a d e l l e l e t t e r a t u r e . 
S i v e d a i n p a r t i c o l a r e , la Del
ia s c c l t a c o m p r e s s s c t t c 11 tl-
t o l o . L o s p i r i t o b a r o c c o e l o 
s p i r i t o d r l l a r a p i o n e c o n q u e l 
g r a n s a l t o tra l ' a m o r e tn Ar
c a d i a e « 11 m o m e n t o meta f i 
s l c o in I n g h i l t e r r a » tra l e 
a n a c r e o n t l c h e di J a c o p o Vit-
tore l l l e A u n a d o n n a c h e 
m u o r t d i S i r W i l l i a m Dave-
n a n t . N o n e u n c a s o , d a t a 

Js d?J.'D'2JOI13 dj r'OCSJS s dj 
atto d'amore, che 1'aniolojrla dt 
GtiRlielmo Petronl si conclu-
da con Liberta di Paul Eluard. 

O.C. 

I di sacerdoti privati, in base 
all'art. 5, dci diritti civili 
solo perche coipiti da cen-
sura ecclesiastica. L'art. 36, 
che definisce 1'insegnamento 
della dottrina cattolica « fon-
damento e coronamento del-
1'istruzionc nelle scuole pub-
blichc italiane », viene am-
piamente commentato ed il-
lustrato anche attravcrso la 
citazjone di significative cir-
colari ministeriali da dove 
si deduce che c inammissi-
bile un inscgnante areligio-
so neH'ordinamcnto scolasti
co italiano 

Con l'art. 34, poi, lo Stato 
italiano rinuncia anche alia 
sua sovranita. Infatti, con il 
quarto comma di questo ar-
ticolo, lo Stato riconosce la 
giurisdizione dei « tribunal! 
e dei dicasteri ecclesiastici» 
in tutte le cause «concer-
ncnti la nullita del matrimo-
nio rato c non consumato » 
per conscrvare la sua giu
risdizione nelle cause di se-
parazione, non gia per na-
turale diritto proprio, deri-
vante dalla sua sovranita, 
ma per bcnevola concessio-
ne della Chiesa. La Santa 
Sede « consente » — dice tc-
stualmcntc /'ultimo comma 
deU'art. 34 — che le cause 
di separazione personale «sia-
no giudicate dalla autorita 
giudiziana civile ». La Chie
sa, inoltrc, si riserva il di
ritto di celcbrare matrimoni 
religiosi senza effetti civili 
fra persone legate da un pre-
ccdente matrimonio civile, 
mentre i non cattolici (ebrei, 
protestanti, ecc.) possono ce
lcbrare il matrimonio nelle 
rispettive chiese, ma le con-
dizioni richiestc per la ce-
lebrazione e per la validita 
del vincolo coniugale sono 
regolate unicamente dalla 
legge civile. 

Orbene, tutte queste nor-
me, oltre a costituire « il 
piu colossale pasticcio di leg
ge matrimoniale che sia da-
to di immaginare (cosl scris-
se a suo tempo il giurista 
cattolico Arturo Carlo Je
molo) » limitano — secondo 
Berutti — gravemente la so
vranita dello Stato nell'eser-
cizio del potcre giudiziario 
e del potere esecutivo, to-
gliendogli ogni possibilita di 
controllo sulla validila dci 
matrimoni celebrati dalla 
Chiesa e sulle decisioni di 
annullamento e scioglimen-
to del vincolo coniugale e 
di dispensa dal matrimonio 
rato e non consumato pro-
nunciate dai tribunal! e di
casteri ecclesiastici ». 

A nostro avviso, dette nor-
me, non solo sono in contra-
sto con la Costituzione re-
pubblicana, ma contrastano 
pure con la Costituzione 
Gaudiuvi et Spes approvata 
dal Concilio dove e detto 
che « la comunita politica e 
la Chiesa sono indipendenti 
e autonome 1'una dall'altra 
nel proprio campo» e che 
la Chiesa « non pone la sua 
speranza nei privilegi offer-
tile dall'autorita civile ». Ed 
e importante che questi prin
cipi siano stati ripresi dal 
documento sul dialogo del 
card. Konig in cui si legge 
che la Chiesa ha preso « co-
scienza del pluralismo quale 
dimensione caratteristica del 
nostro tempo » 

I testi 
conciliari 

Un discorso serio e pa-
cato per la revisione del 
Concordato, oltre a valersi 
delle argomentazioni validis-
sime sul piano giuridico del 
Berutti e del Rodelli, deve 
muovcre anche dai citati te
sti conciliari, perch6 1'inter-
locutore cattolico vi parte-
cipi con una visione nuova 
dei rapporti tra Stato e Chie
sa. Perche, se e vero che la 
Chiesa, come dicono i docu-
menti ccnciliari, e disposta 
a rinunciarc a sistemi pri-
vilegiati, vuol dire che in-
tende ritornare alia dottrina 
di Papa Pelagio I che, nel 
494, distingueva la regalis 
poiestas dalla auctoritas pon-
UHciiTn da cui si era allon-
tanata nei corso dei secoii 
e, soprattutto, nell'epoca de
gli Stati assoluti quando il 
Concordato era un mezzo per 
raffor2are sia il potere poli
tico che ccclesiastico. 

Oggi, il fatto nuovo 6 che, 
dopo il Vaticano II, sono 
sempre di piu i cattolici che 
vedono impostato in modo 
differente e in termini di 
liberta i rapporti tra Stato 
e Chiesa: c da qucsta visione 
nuova che il discorso deve 
partire perche una intcsa sia 
trovata tra le diverse forze 
in giuoco. 

Alceste Santini 

di Galve 

Saggi 

Un'ampia ricerca di gruppo su forma urbana 
e architettura nel capoluogo piemontese 

Torino barocca 
Un'indagine accurata che ha il difetto di trascurare le motivazioni economiche e di ri-
durre alcuni periodi-chiave dello sviluppo della citta a semplici problemi estetici 

T r a tant i d l b a t U U e d inchie -
s t e s u i c e n t n s t o r i c l , c o m e 
m o m e n t o i n d l s p e n s a b i l e a l i a 
p i a n i f l c a z l o n e u r b a n a d e l l a cit
ta, m a n c a n o s e r l e r i c e r c h e e 
d o c u m e n t a z i o n i s u t l o s v i l u p 
p o d e i q u a r t i e n ne l t e m p o e 
n e l l o s p a z i o , c o s l d a d a r e , dal-
l ' i n t e r n o . la m o r f o l o g i a d e l nu-

c l e o c h e s i d e v e i n g l o b a r e 
c o m e c o n t i n u i t a s t o r i c a n e l 
t e s s u t o c l t t a d l n o . 

M a n c a n o , o s o n o e s t r e -
m a m e n t e l i m i t a t e : e e ' e d a 
d o l e r s e n e , n o n s o l o p e r f lni 
d l p r o g r a m m a z l o n e urbanls t l -
c a i m m e d l a t a , e n e p p u r e per 
p u r a f i l o l o g l a , q u a n t o perchfe 
q u e s t e r i c e r c h e s i d i m o s t r a 
n o u t i l i s s i m e a r i p r o p o r r e tn 
t e r m i n i c o n c r e t i it p r o b l e m a 
a i d e o l o g i c o » d e l c e n t r l stori
c l . P e r m i s u r a r e ciofe la rea-
l e c o s c i e n z a de l f a t t o s t o r i c o 
p r e s e n t e i n u n a g g l o m e r a t o 
c i t t a d i n o , d l f r o n t e ai proble
m i d e l l a c o n s e r v a z l o n e , d e l l o 
s v i l u p p o . d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e . 

La l a c u n a v o r r e b b e e s s e r e 
o r a in p a r t e c o l m a t a da i t re 
g r o s s i torn! c h e I ' l s t i t u t o d l 
A r c h i t e t t u r a T e c n l c a d e l Poli-
t e c n i c o d i T o r i n o h a p u b b l i 
c a t o a c o n c l u s i o n e di u n a l u n 
ga r i cerca d i equipe a t t u r n o al 
t e m a Forma urbana e archi 
tettura nella Torino barocca 
( T o r i n o U T E T . 1968). S i t ra t ta 
dl u n a m p l i s s i m o s t u d i o in 
c u i u n g r u p p o d i r i cercator t 
s o t t o la g u i d a di A u g u s t o Ca-
va l lar i M u r a t , h a t e n t a t o 1'in-
d i v i d u a z i o n e c o n c e t t u a l e e la 
e n u c l e a z i o n e p r a t i c a di q u e l 
t e s s u t o d i T o r i n o in c u i p i u 
s p e c i f i c a m e n t e la c i t ta s i e 
e s p r e s s a n e l m o m e n t o baroc
c o e c h e m a g g i o r m e n t e p e s a 
p e r q u a n t i t a . q u a h t a e s i g m -
f i c a t o s u l l o s v i l u p p o pos te -
r i o r e d e l l a c i t t a s t e s s a . I n al-
tr i t e r m i n i , Caval lar i M u r a t 
e 1 s u o i c o l l a b o r a t o r l (P .G . 
B a r d e l l i . V . B o r a s i , G. Bore l -
l i , L. C a p p a B a v a , S . Cop-
p o , M F i a m e n i . M. O r e g l i a 
G. P i c c o . P . S c a r z e l l a . A. S e n -
b a m ) h a n n o t r a c c i a t o la m a p -
p a . d i a c r o n l c a e s i n c r o n i c a , 
d e l l a v i t a d i q u e s t o c e n t r o , 
i n tu t t i 1 s u o i a s p e t t i . d a quel 
l o d e l l a p o p o l a z i o n e t m o a l 
r u o l o d e i m a t e n a l i i m p i c g a t i . 
d a l t i p o d l c e l l u l a a b i t a b i l e al
ia c o l l o c a z i o n e d e l l e tnlra-
s t r u t t u r e d i n o n e , d a l l a indi 
v i d u a z i o n e d i a s p e t t i un i f i can-
ti d e l l a s c e n a u r b a n a . e d ex
t r a u r b a n a , a l ia c o n i i g u r a z i c -

n e a m b i e n t a l e de l c o m p l e s s i . 
I p r o t a g o n i s t i de l l e qua

s i d u e m i l a p a g i n e de l la ricer
c a s o n o s o s t a n z i a l m e n t e d u e : 
d a u n a p a r t e l ' a s s i e m e d e g l i 
o p e r a t o r ! c h e m o d e l l a n o 11 
n u c l e o . d a l l ' a l t r o l ' e s p e r i e n z a 
s t o r i c a d e l l a c i t t a , a t t r a v e r s o 
la v i ta n o r m a t i v a e uff ic ia-
le , qu i s c h e m a t i z z a t a n e l l o 
s t u d i o d e i r e g o l a m e n t i u r b a n ! 
e d e d i l i z i , de i d e c r e t i , attra
v e r s o l o s t u d i o d e l l e t ras for -
m a z i o n l e c a r a t t e r i z z a z i o n l 
e c o n o m i c h e . L ' l n t e n t o d i fon-
d o e s o s t a n z i a l m e n t e d idat t i -
c o , e n o n a c a s o l ' opera s i 

a p r e c o n u n a s e r l e d l c a p i t o -
li d e d i c a t i a l ia d e f i n i z i o n e del
la « f i n a h z z a z i o n e n e l l e ricer
c h e c n t i c h e » . Cava l lar i Mu
rat a v v e r t e s u b i t o c h e s i e 
s c a r t a t a la r i c o s t r u z l o n e d l 
u n a « g a m m a d i r e a l t a vera 
per d e d i c a r s i a l i a g a m m a d e l 
f e n o m e n i a g g r e g a t i v i e c o m -
p o s i t i v i , c h e s e r v e a l l e at t iv i -
ta d i a l c u n i t ip ic i o p e r a t o r ! 
c u l t u r a l i » : d o v e e c h i a r a 1'in-
t e n z i o n e di s o t t r a r s i a preoc -
c u p a z i o n i p r a t i c h e p e r por tar -
s i p i u t t o s t o a U ' i n t e m o dl u n o 
s t u d i o c h e o f f r a m e z z l aU'ln-
d a g i n e c r i t i c a e s t o r i o g r a f i c a . 

Disegni francesi agli Uffizi 

'-£<,5ii<'*' * 

^i e inau^urata a Kiren/e . a| uab ine t to dei Disegni e 
del le Stampe degl i Uffui un' importante mostra di d isegni frances i . 
Con questa mostra viene presentata . per la prima volta in modo 
s i s temat ico . al pubblico degl i special ist i e degl i appass ionat i , 
un'ampia seel La dei fogli piu interessanti e piu belli de l la scuola 
francese conservati presso il Gabinetto Disegni e S t a m p e degl i 
UiTizi. 

La scelta e la cata lo jaz io j ie del le opere esnoste e s ta ta curata 
dal prof. Pierre Rosenberg del Museo del LouvTe. 

Nel catalogo il Rosenberg traccia una s t o n a del d i s egno fran
c e s e . quale e possibi le r icostruire at traverso il fondo degl i Uflizi, 
dalla Tine del '500 agli inizi dell'800. Accanto ai nomi di grandi 
maestri come Callot. Pouss in . Claude, Watteau e Ingres, t rov iamo 
una serie di artisti meno ooti m a talvolta di a l t i s s imo l ivel lo . al
cuni dei quaU vengono qui studiati per la prima volta nella loro 
attivila di disegnatori . 

Viene inoltre n p e r c o r s a . nel ca ta logo della mostra . la storia dei 
contatti e degli scambi culturali tra Firenze e la Francia nei se 
coii XVII e XVU1 .prendendo lo spunto dal la storia es terna dei 
singoli diseRni e dalla ricostruzione del le vicissituriini a t traverso 
le quali ess i sono venuti a far parte della col lez ione degl i Uffizi. 

Nella foto: un disegno architettonico di E. L. Boul lce . 

Notizie 
# ALLO 8COPO DI PRO-
MUOVERE an sempre maR-
Clore Inlercsse nel pubbl i 
co . f s o p r n i i o l i o nrl g lo -
vaol . per I problemi dei -
I'arte e del la t o * conser
vaz lone ed In part icolare 
per la p lnaco tee* dl Ktc-
r i . I Astoclaj l t ine A m i d dl 
Ilrera ha bandl io an c o n -
corso a p e r i o a lu i t l gll ar
tisti ed 1 g r a n d per la 
rcal lzzazlooe dl un bozzetto 
per manirrsto c h e abbla per 
t ema I'attlvlta e gll scopt 
drl l 'assoclazlone. Nel m a n i 
festo dovra apparlre 11 se -
g a e n t e tes to: 

« Assoclazlone Amlct dl 
Brers • 

— arrlcchltce 11 p a i r l m o -
Qto artKtlco dl M l lano; 

— intende tv l luppare I'ln-
teresse per l'arte ngora i l -
va con: moj i re d'arie, cor -
st dl cnltara ari ls t ira . v l -
«lte a mase l e s co l l ez lo -
nl private In Italia e al-
I'estero. conterenze , d i b i t -
t i l l . prolezlcnl dl d o c u m r n -
tarl 

II sogget to dovra essere 
l l lustraio c ln te t l camrnie e 
con e fncaee r lch lamo p o b -
h!!e!:ar!o. !! t r . i i c w o , 1 „ » i i 
essere enst l tnl to t o l a m e n t r 
da un s lmbolo gtttiea e dal 
tes to . II rorrnato prcferlto e 
5 0 x 7 0 cent lmetr l . 

II concorso « dotato 'lei 
• rgnrnU preml: 

— U r e 400.0C0 per 1'ela-
borato presce l to; 

— Lire 200 000 per II s e 
condo e laborato presce l to 

Vrrranno inol tre assegna-
tl 4 preml dl l ire 100 000 a 
Ciovani artlstl I cnl lavorl 
vrrranno Riudtcatl degnl dl 
mrnz lone 

Prrsidrnte de l la jrturta e 
II prof. Franco Ru&soll, gl l 
altrl membrl s o n o : A n t o 
nio Bog^cri, Erberto Carbu-
ni. Franco G n s n a n l , Fran
co Mosca Giovanni P i n t o -
rt. Attlllo' R o « l . Ulno VII-
lanl II trrmlne per la pre -
ccntazlone de l b o u e t t l e 
fHsato per II 24 febbralo . 
Ua segreterla organ lxza t lvs . 
presso I'Assoclazlone Amlc l 
dl Brera — Via Urfra 28 — 
* a d lspos lz lone per otrnl 
ch lar lmento . 
• UN MONIIMENTO AL 
POF.TA Camiiln Sbarbaro 
s a r j eret to nel e lm Hero dl 
Spotorno per decls lnne d e l -
rAmtntnt&tr&xlone c o m u n a -
le del la c l t tai l lna. In cu 1 II 
porta ha vK«tito KM ult lml 
anni della sua vi ta . 
# IL PRF.MIO Ll.TTF.KA-
RIO « FORTI GI.ORI > dl 
narratlva, cons l s tente In 6O0 
mlta pesos (c irca 1800 do l -
lar l ) , * s tato assee;naio a 
nuenns Aires al io scrl t tore 
Manuel MuJIca t .alnrz. nna 
del le flgnre pltl note d r l -
I'aniblcnle Ie l terarlo l a t lno -

amer lcano . II romaozo pre-
mtato e Int i to lato • Cronl-
cas reales » 
• LA SETTIMA EDIZIONE 
DEL CONCORSO DI POE
SIA dla le t ta le v e n e t * inti
tolato a Guldo Maria e sta
ta vlnta da Aure l lo Can-
tool dl Udlne. I.a g l u n a . 
pres leduta d a Dlrgo Valeri 
e composta da Achi l l e H<>-
s ls lo . Ugo Facco Ur Lagar-
da, Ugo Fasolo e Nicola 
Manginl. ha drc lso a l l 'una-
nimliA dl assegnare II • Prc-
mlo Marta ISKS • dl Li
re 500 non ( r i n q n r c e n t o m l -
la) all 'opera in d ia l e t to 
frinlann • Vlvlnt > dl Aure
llo c a n t o n l . 
• DA I.I. I LTIMO A N N U A -
RIO STAT1ST1CO d - H U N E -
s c o , risulta c h e nel 1966 
1URSS era 11 p lo grande 
prodnltore dl llbrl del mnn-
do. con 72.377 droll S e g o l -
vano gll Stal l Unltl (5S517) 
r poi Giappone . Gran Bre-
tagna. Francia. Gerrnanta 
occ ldrntale Per quanto rl-
guarda II e n n s n m o del la 
carta dl g lornale . s empre 
nel I96fi. I 'Amerlca del nnrd 
era al pr imo posto, con n o -
ve mll lonl dl tonne l la te s o 
nn tota le dl 18,1 ml l lonl 
(media indiv idual* J0.2 c h l -
logramtnl) . S e g u l v a I'Eurn-
pa con un c o n s n m o dl 4.9 
mll lonl pari a 10,9 chi l l per 
abl iante . 

T u t t o c i 6 i m p l i c a p e r 6 u n a 
s o s t a n z i a l e v i s i o n e s t a t i c a : per
c h e s e d a u n l a t o u n s i m i l e 
m o d o di r i c e r c a c o n s e n t e d i 
i n d i v i d u a r e l a m o b i l i t a crea t i -
va de i f e n o m e n i , d a u n a l t r o 
f i n l s c e -per d e t e r m i n a r e u n 
i d e a l e m o d e l l o d i c i t t a b a r o c 
c a in c u i tu t t i 1 f e n o m e n i 
e v e r s i v i e c o n t r a d d i t t o r i . c h e 
n e d e l i m l t a n o l ' e q u i l i b r i o e la 
t i p i z z a z ' o n e . s o n o e s p u n t i o 
m e s s i di l a t o . 

A c c a d e c i o e c h e la r i c e r c a 
s i r o v e s c i e n o n s i a s s i s t a 
a d u n o s v i l u p p o d l s i t u a z i o n l , 
m a a l ia d i m o s t r a z i o n e d i u n 
t e o r e m a o u n i n s i e m e d i teo-
r e m i . N o n e p n v a d i tn teres -
s e u n a n o t a a d i n i z i o d i o p e 
ra, la d o v e v i e n e c i t a t o B r e c h t 
m a c o n u n a cur i&sa d e f o r m a -
z i o n e di s e n s o . S c r i v e v a il 

d r a m m a t u r g o t e d e s c o : a q u a n 
d o s i c e r c a h b e n e a v e r e u n 
m e t o d o , m a s i p u o t r o v a r e 
s e n z a m e t o d o e p e r s i n o s e n z a 
c e r c a r e » . I n q u e s t a m a n i e r a 
c a s u a l e sar& p e r 6 q u a s i e s c l u -
s o d i e s i r i e s c a a r a p p r e s e n -
t a r e la v e r i t a i n m o d o t a l e 
c h e gl i u o m t n i , g r a z i e a t a l e 
r a p p r e s e n t a z i o n e s a p p i a n o c o 
m e a g i r e . La g e n t e c h e a n n o -
ta s o l tan t o i p i c c o l i fat t i n o n 
e in g r a d o d i r e n d e r e m a n e g -
g e v o l i le c o s e d i q u e s t o m o n 
d o . C h i a r a m e n t e B r e c h t v a ol
t re u n a d i c h i a r a z i o n e di m e -
t o d o l o g i a : il s u o m e t o d o e 
p o l i t i c o , e u n a v o l o n t a d i agi
r e c h e n o n s i a r r e s t a i n di
c h i a r a z i o n e s t o r i c i s t i c a . m a si 
a f f e r m a c r e a t i v a m e n t e . II fat
t o c h e s i a o f f e r t a p r o p n o 
q u e s t a c i t a z i o n e d a l Cava l lar i 
M u r a t e q u a s i u n l a p s u s Treu-
d i a n o : a n c h e il r i g o r o s o s i -
s t e m a t i s m o c h e t r a d u c e in m o 
d e l l o r u l t u r a l e la v i ta edi l i -
z ia e u n g e s t o p o l i t i c o , n e l l a 
m i s u r a i n c u i s i t r a d u c e in 
u n a n o z i o n e d i c o n s e r v a t o n -
s m o c h e v e d e n e l c e n t r o s t o -
n c o p r o b l e m i d i r e s t a u r o an-
z i c h e di s v i l u p p o . 

- S e il c e n t r o d e l l a r i c e r c a e 
I'eta c h e v a d a l b a r o c c o a l 
n e o c l a s s i c o . Ie p r e m e s s e ven
g o n o r i c e r c a t e s i n da l l ' e ta ro
m a n a . perchfe la e g i i la de -
t e r m i n a z i o n e de l r e t i c o l o c i t -
tadm<> f o n d a m e n t a l e . e 1'im-
p o s t a z i o n e d i q u e l r a p p o r t i 
tra paesas jg io e c i t t a , c h e po
n e le bas i "del lo s v i l u p p o s u c -
c e s s i v o . 

A n c h e d a u n a d e s c n z l o n e 
c o s i s o m m a n a s i d e d u c e l o 
s f o r z o c o m p i u t o p e r a n n e t t e -
re a l ia r i c e r c a l e p i u d i v e r s e 
font i s e c o n d o u n c r i l e u u d i 
i n t e r d i s c i p l i n a r i t a e i n t e r s e t t o -
r ia l i ta: u n o s l o r z o di m a s s i -
m a a r t t c o l a z i o n e p r a g m a t i c a , 
i n s o m m a . Ci s i c h i e d e c o m e 
g i u s t i f i c a r e a q u e s t o p u n t o la 
a s s e n z a d i a l t n s e t t o r t d i in-
d a g i n e : q u e l l o r e a l m e n t e e c o -
n o m i c o a d e s e m p i o : p r e z z i d l 
m a n o d o p e r a e c o s t i di m a t e -
n a l e c h e s i r l f l e t t o n o d i re t ta -
m e n t e s u i m o d o d i c o s t r u i -
re; e l e n c a z i o n e d e l c o m -
m i t t e n U s e c o n d o il c e n s o 
e i n d i c a z i o n e d e i t ip i d i ar
c h i t e t t u r a , c o s l d a m d i v i d u a 
r e u n a d i n a m j c a fra p r o c e s -
s o e c o n o m i c o e t i p o l o g i a del
l e c o s t r u z : o n i ; a n a l i s i d e l l a 
c o n d e n s a z i o n e d e i t ip i d l ar
c h i t e t t u r a c o s l d a rivelare co
m e si d i s t r i b u i s c a il p o t e r e 

b a n o . 
A l i b r o c h i u s o s i n a 1'im 

p r e s s i o n e d i u n a T o r i n o s p o -
p o l a t a e p n v a d i ruo l i e c o n o -
m i c i . s i n o a l p a r a d o s s o c h e 
c e r t e • n p l a s m a t u r e • c i o e n -
s t r u t t u r a z i o n l di c o m p l e s s i o 
d i q u a r t i e n , s e m b r a n o t u t t e 
g e n e r a t e , d e t e r m i n a t e e realtz-
z a t e s e c o n d o p u r e m o t i v a z i o 
n i e s t e t i c h e o d i o p e r a t i v i i a 
s o l t a n t o c u l t u r a l e s e n z a tnter-
v e n t l e c o n o m i c i o pra t i c i . Co
s l d a r l c o n i e r m a r e q u a n t o si 
d t c e v a a l l ' in i z io . e c i o e c h e la 
e s i g e n z a dt f o n d o d i q u e s t e 
r i c e r c h e r e s t a p r o p r i o i l f a t t o 
i d e o l o g i c o . 

Paolo Fossati 

Rai-Tv 

Controcanale 
IL VECCHIO F O R D - 11 tru-
ditore e un film del 19'i5: 
John Ford lo giro con un con 
tratto a percentuale (eviden-
temente il produttore i e ne 
fidava voco), senza atton di 
fjndo. dopo esseroi battuto a 
IUIIQO. iw>ieme con lo sceneo-
diatore Dudley Nichols, per 
riuscire a realizzarlo. Son era 
un film di serie e non often-
ne. sulle prime, molto succn-
so presto il pubblico; ma poi. 
nello stesio anno, ricevitte 
quaUro Oscar K forse in que
sta sua ambigua sorte si ri-
velano i suoi preo't e i suoi 
Imiili , die a trcnlaquattro 
anni di dn,tan:a appawno ah-
Ixistanza evidenti, come ci e 
s fa lo ( i imostrato dalla tra-
smistione televisiva. 

Tra le co^e miglmri del film 
e eertamente la ricoslruri'i'ie 
di una certa atmosfera della 
Dublino notturna del primo 
dopoauerra: ne)>bioi>a, dwa. 
squallida. seqnata da una par
te dalla presenza oppresura 
dell'esercito e della polizia 
(rappresenlanti di un mondo 
che nel film non .si vede e 
che percio sentiamo tanto ph't 
lontano e odioso), e dall'altra 
dall'impeono. spictato via 
umano, dei rilKlh. In mezzo. 
si pud dire, si muove la « po 
vera gente». che Ford rap-
presenta con il suo gusto per 
il t prirniiit'o». condensato 
nella figura del ,protagonista 
Gypo Nolan. I'uomo che tra-
disce t senza saperc quel d i e 
sta facendo ». 

Si e parlato pin volte, ver 
questo film, di influenza del-
I'ewressioni.imo europeo: e. 
per certi versi. questa influen
za incitiMwinn'Mfe si avverte 

— nell'immagine. nei contra-
sti di luce, in certe scene 
(quclla del processa a Gijpo 
pud ricordare la famosa sce
na del processo all'assassino 
di l>ambinc in M di Fritz 
Lang). Ma nel Truditore man
cano la carica di rivolta. la 
rabbia cupa, I'ironia taglicn-

te, la dejormazione angoscio 
sa deU'espressiomsmo: For-1 
tende conlinuamcnte al melo 
dramma e. in fondo. Gupo 
Solan e un * buon selvarjgio ». 
oryoghoso soltanto della «ua 
forza. che arriva al penti 
mento. ma non alia pre*a di 
coscienza. E al pentimento 
arriva solo sulla scia dei * ten 
timenti » (si veda il finale. 
nettamente di maniera. anche 
se non compiaciuto e ben n 
solto sul piano delle imma-
gini). Gypo e interpretato con 
grande efficacia da Victor 
SlcLaglen. nato per la parte 
si potrehbe dire: ma per^o-
naaai come questo torneran-
no piu volte nell'opera di Foul 
e il loro t pr imi t i r i smo» ser-
rira ottimamente per incarnn-
re quclla visione di un'Ame
rica sa i iamenle reazionnria 
nel suo amore per la < sem-
plicitd » che il vecchio regis'a 
ha finito spesso per esaHare 
sullo schermo. 

IXCOXTRO COS FARASSIXO 
Conosciamo poco di Gipo Fa-
rassino. ma abbiamo I'impres-
stone che questo cantautore 
tonnese abbia alcune cose in
teressanti da dire. L'incontro 
teleuisivo con lui non smenti-
va questa impressione, ma non 
la confermava nemmeno fino 
in fondo. A parte i dialoghi 
di presentazione. scritfi da 
Chiosso. forse meno avvilen-
ti del soi i lo 'ma pur sempre 
forzati e banali. il recital ave-
va I'aria d'essere stato « adat-
tato* alia TV; ovvio. se do-
veva servire a introrlurre Fa-
rassino verso trasmissioni di 
maggior r i sonanra. Eppure. 
siamo convinti che questo 
cantautore potrebbe dare un 
catifributo al rinnovamentn 
dello spettacolo televisiva, se 
lo si impegnasse sul terreno 
del colloquio sincero col pul>-
blico 

g. e. 

Programmi 

Tele visione V 
12.30 S A P E R E 

« I robot sono tra nol » dl Zorzoli c Itecchla <:>> pun ia ta ) 

13.00 OGGI CAKTONI ANIMATI 
E" lu programma mm ser ie til c i n q u e storie l le che h a m m 
c o m e protagonis ta Gustavo I cartont .mimat i MIUO ungln-resi. 

13,30 T E L E G I O R N A L E 

17.00 CENTOSTORIE 
« Guai a chi tocca > di Ti to Uenfatto . Regia dl Alv i se Saporl 

17,30 T E L E G I O R N A L E 

17.-15 TV DEI RAG VZZI 
Sono In programma II serv lz lo di Tiil l io A l t a m u r a « Perche 
nasce una s trada ». de l la serie « A v v e n t u r e de l la velurita -. 
e la s e c o u d a puntata del romanzo sccnegg ia to tcili'Scn • II 
baronc dl Munchhausen » 

18.15 LA FEUE, OGGI e Conversazione dl P. Mariano 

19,15 S A P E R E 
« L'eta de l l a rag lone » a cura di Rcnato S lgurta (2-'» puntata i 

19.45 T E L E G I O R N A L E SPORT e Cronache Ital iane. Oggi al Par
l a m e n t o 

Z0.30 T E L E G I O R N A L E 

21.00 I GIORNI DELLA STOHIA 
Il c lc lo offre s tasera un te lef i lm di produz ione inglese , 
d iret to d a Pe ter Watkius : « L'ult imo degli Stuart ». E" la 
cronaca de l la battagl ia dl Cullodrn. a v v r n u t a sul suolo 
inglese 11 16 apri le 1746 e terminata' con la sconf i t ta dri 
ribelll scozzes i capeggiat i da Carlo Edoardo Stuart ad opera 
de l le t ruppe di re Giorgio II. 

22.30 NASC1TA DI U N BALLETTO 

23.00 T E L E G I O R N A L E 

Televisione 2* 
19.00 S A P E R E 

Corso di t edesco 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15CORDIALMENTE 
Tra i serviz i in programma ce n't uno sui problemi m e d i c o -
sr ient i f ic i drU'mvccch iamcnto . A s c o l t c r c m o una intervista 
ron la sc lenz iata rumena Asian, che da anni pratica cure 
efltrari contro la vrcch ia ia c un col loquio ron un uicdin« 
s v e d e s e 

3 i . | j DISCO VERDE 
La puntata ndirrna e crntrata sui dia loghi d'am.ire: a^rol-
t r r c m o parecchl attori che . in coppia . reci terannn celehri 
hrani d a opere di Shakespeare . D t Musset . Garcia I.orra. 
l onrsco . I hailerini Elena Sedlak c Gozl ino cseguiranno 
danrc Upirate a • M> fair lad* ». Inline. Carlo Loffredo 
p r e s e n t e r s un gruppo di g invaniss iml che h a n n o fondato 
un c o m p l e s s o jazz 

Radio 
NXZION.M.E 

GIORNXLE RADIO: ore 7: S. 
10: 12; 13; 13; 17: 20. >l 

8.30 I.c ranzonl del mat t ino 
9.06 Colonna mus ira le 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 I.e ore del la mus ica 
11.00 Î » nostra sa lnte 
!!,39 V.ZT'.;.~.r.o Gii., G;«L«IUI> 

Guelfi 
12.05 Contrappunto 
13.15 Gialln su gial lo 
13.30 Le p lace il c lass ico ? 
H.0O Trasmiss ioni regional ! 
1-1.45 Ziba ldone Ital iano 
15.15 I n quarto d'ora dl no-

vi ta 
16.00 FTogramma per I ragaz / l 
16.30 II sa l tuar io 
17.05 Cinque minnt l dl Inglese 
17.10 Per \ o i g iovanl 
IS.SS II d ia logo 
13.13 • II e u c j n o Grrardo •. ori

g inate pn l i i l r sco di En
rico Roda 

1"» 30 Luna-park 
20.15 • Medra •. musira dl I ul-

gi Cheruhini : dirctt . Car
lo Franci 

SECONDO 

GIORNXt .E RADIO: ore 6 25; 
7.30; 8.30; 9.30. 10 10. 
11.30; 12.15: 13.30; 11.30; 
15.30; 16.30: I7J0; 18.30; 
19.30; 22; 21 

6.00 Prima di comtnc larr 
10.00 • Gil u l l imt giorn) 

Pompel •. romanzo di 
Rulwer Lvtton 

10,10 Chiamate Roma 3131. con
versazioni t e l r fon lrhe del 
m.- t lno 

12.20 Tra \miss ion i reglonall 
13.00 La rh larchler lna 
13.35 II s enzat l to lo 
11.00 J u k e - b o x 
H.45 Canroni e muslc.i per 

tutti 

dl 

15.15 

15J5 

16.00 

16.35 
17.13 
19.00 
19.23 
20.01 
21.00 
21.10 

22.10 
22.10 

9.30 
10.00 

10.20 

11.15 

11.15 
12.20 
12.55 
13.30 

11J0 

15.30 
15 55 
17.20 
17.15 
18.00 
18.15 
IS 30 
18.15 
19.15 
20.tO 
21.00 
22.00 
22 ".0 
22 10 

Giovanl c a m a n l t Uriel: 
tenore A n g e l o ' /anott l 
Srrv iz io spec ia le a enra 
del G i o m a l e Radio 
Concorso U.VCLA per c a n -
znni n u o v e 
I_> danza nella mnsiea 
Pomer id iana 
P i n c - n o n g 
Si o no 
Ferma la mns iea 
I.a v o c e del lavoratorl 
• Le sore l le Materassi~>. 
romanzo di A. Palazzesrhi 
I_a ch iacch ler ina 
Nasc i ta di una mns iea 

TF.RZo 

La Radio per le Senole 
Musiche c l a v i c e m b a l l s t i -
che 
<• P. T e l e m a n n - A. D v o 
rak 
Slnfonie dl Arthur Ho-
negger 
L van Ree thoven 
Mus iche i ta l iane d'oggt 
J. S. Schroeter 
Recital del Duo Riccaxdo 
Brengo la - Gtul iana Bor-
donl 
Pag ine da « Axur . re di 
Ormuz ». rausica di An
tonio Salter! 
J Feld 
Corriere del Disco 
Corso di l ingua Inglese 
F J. I lavdn 
Not lr ie drl Terzo 
Quadrantr ernnomlco 
Mu>ira leggera 
II d ir i t tn del lanrlul ln 
Concerto dl ogni <era 
Nicola Porpora 
Musira fimri schema 
II GuirnaW del Trrju 
I ibri rlrrv ml 
Rixlsta del le rlvKte 

VI S E G N A L I A M O : Nazionale or.-* 20,15 « Medea », opera u 
I.nlgl Cheruhini su l ibretto di Hoffman. Dirtge Carlo Franci 
Cantann Ruggero Kaimundi. Danteta Mazzucatn Mencghio l . Al -' 
n n t u o n . Lev la Gencrr. I.a reglstrazlone e s ta ta erTettuatm nel 
dlcemlire scorso al Teatro La Fenlce dl Venez ia 


