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Mondo cattolico 

Scontro tra due concezioni del catfolicesimo 

II «dopo-Concilio» 
periodo di lotte 

Le correnti del ma rx is mo e il Concilio - Ammodernamento a 
favore del capitalismo o nuovo spirito evangelico? - La scienza 

reiigiosa e la rivoluzione - II giudizio di Togliatti 

Di fronte all'« aggiorna* 
mento •, all'ini7.io del Conci
lio Vaticano Secondo, la pre
vision e di una delle correnti 
del marxismo contempora-
neo fu quclla della « ripu-
litura» dclla facciata, dello 
ammodernamento formale 
alio scopo di continuare a 
svolgero in modo piu elli-
cace la tradizionale aziono 
di appoggio dell'altare ai 
troni, di conservazione del
le strutture nco — e paleo 
— precapitalistiche. «Poi-
che e una filosofia falsa e 
distorta, nemica della scien
za, la ideologia reiigiosa, 
ancbe nclla sua forma mo-
dernizzata, continua ad as-
solvere la sua precedente 
funzione sociale... L'ideolo-
gia sociale e la funzione po-
litica delle istituzioni e 
organizzazioni ecclesiastiche 
rivelano, in definitiva, il bi-
sogno di conservare e con-
solidare i princlpi base del
la societa capitalistica ». 

Cosl M. Mcedlov, sulla 
LiteTaturnaia Gazeta (ripor-
to dal vol. IV, n". I, 1968 di 
Study Encounter — uno de-
gli organism! di stampa del 
Consiglio mondiale delle 
Chiese —, dedicato al tema 
Dialogue between Christians 
and marxists). Eppure, Mce
dlov, tenia di di correggere 
la posizione di negazione as-
soluta di ogni novita di Ili-
ciov, ammettendo che «im-
pulsi o azioni democratiche 
progressive possono esscro 
rivestite di forma reiigiosa. 
Ma tale forma non ha una 
intima connessione organica 
con gli impulsi reali che 
causano le proteste socia-
U». 

Gli atti 
della Chiesa 
Un'altra corrente del mar

xismo contemporaneo, qucl
la che ha avuto in Palmiro 
Togliatti il suo piu alto e-
sponente, ha dato invece un 
diverso giudizio, affcrmando 
che proprio < in una soffer* 
ta coscienza reiigiosa... l'a-
spirazione a una societa so-
cialista... pud trovare uno 
stimolo, di fronte ai dram-
roatici problemi del mondo 
contemporaneo >. Poiche la 
verifica sui fatli ci scmbra 
essenziale per il marxismo, 
se esso vuol essere scienti-
fico e critico!, esaminiamo 
alcuni testi che ci sembra-
no rappresentativi dello sta-
to d'animo e delle prospet-
tive dci cattolici piu vivi e 
attivi. « Bisogna avcre 1'one-
sta di guardare gli atti del
la Chiesa con oggeltivita, 
quella oggeltivita che ci fa 
costatare, contemporanca-
mente, lo spirito evangelico 
che ha animato il Concilio 
nellc sue dichiarazioni e la 
paralisi che gli ha impedito 
di passarc ad atti veramen-
te significative.. II Vaticano 

II, dopo essersi magnifica-
mente espresso nei testi, 6 
stato incapacc di tradurli in 
fatti concreti». 

Questo ii giudizio di ion-
do del sacerdotc cattolico 
francese Georges Mollard, 
nello scritto «Dopo il Con
cilio », secondo capitolo del
la grande inchiesta promos-
sa dalla rivista Esprit e pub-
blicata ora anche in Italia 
(Cittadella Editrice, Assisi-
Perugia) con il titolo Pro
blemi scottanti del dopocon-
cilio. E Padre Ernesto Bal-
ducci, ncl fascicolo di set-
tembre 1068 della rivista 
Tes'.ivionianze: «convivono 
all'interno della coscienza 
storica del caltolicesimo due 
sistemi che, almeno nella 
loro immediatezza, non pos
sono conciliarsi: il primo e 
quello preconciliare, 1'altro 
6 quello embrionalmcnte 
formatosi col Concilio ». 

Cercheremo di individua-
re i punti decisivi dello 
scontro tra due concezioni 
del cattolicesimo, all'inter
no del cristianesimo. 

Primo: conlraslo tra men
talita clcricalc e mentalita 
laicalc, tra Chiesa potente e 
Chiesa povera. Si tratta di 
< contraddizioni latenti nel
la cristianita, che il Conci
lio ha evidenziato. E*, in 
sintesi, la crisi di una cer-
ta mentalita clcricalc >, af-
fermano gli autori del vo
lume Problematica dopocon-
ciliare (fuori commercio), un 
« contribute di studenli ge-
novesi » per fornire * de 
menti di riflessione sulla 
Chiesa». La mentalita cle
r i c a l non riconosce la < ra
dicate autonomia deU'uma-
no, delle sue finalita imma-
nenti, dell' autenticita del 
momento mondano e del va-
lori "laici" che lo esprimo-
no >; si tratta della « atti-
tudine globale della cristia
nita a riconoscersi "solo" 
nel riferimento di ogni azio-
ne ali'aspetto religjoso mc-
diato dalle strutture e gui-
dato dal clero > (Angclo 
Marchese). 

Per la «mentalita laica-
l e» come esigenza interna 
di un modo post-conciliare 
di essere crisliani, rinvia-
mo appunto al lucido sag-
gio di Angelo Marchese, 11 
senso della laicitd (Edizioni 
Dehoniane). Per il contra-
sto tra < Chiesa povera > e 
< Chiesa potente », non oc-
corrono molte parole. € Da 
una parte la protesta di chi 
vorrebbe, con motivazioni 
schiettamentc teologiche, 
che la Chiesa rompesse i 
suoi legami oggettivi con 
un sistema economico e po
litico che, elargendole atten-
zioni privilcgiate, nascondc 
o deforma la sua rcalta di 
< sacramcnlo di salvczza >, 
dall'altra i richiami dell'au-
torita che sostituiscc alia 
risposta tcologica poco piu 
che la riaffermazionc pura 
c semplice del principio di 
obbedienza » {Testimonial 

Schede 

La cattedrale 
occupata 

Alle 17 di sabato 14 settem-
hre 1968, l'attenzione del cit-
tadini di Parma veniva richia-
mata da un insollto strtsclo-
ne innalzato sul portone dJ 
ingresso della Basilica di S. 
Ilario: «Cattedrale occupa
ta ». All'interno dell'edificio, 
un gruppo dl giovanl cattoli
ci dava vita a un'asseroblea 
di preghlera (al di fuori del
le ore d'eufficioa della cat
tedrale!), manifestando In 
modo deUberatamente «pro- I 
vocatorio » U desiderio dj una j 
• presema storica » all'interno 
di una struttura ecclesiale op-
primente, autortt&ria, « in con-
nublo con la zl crania (capi
talismo, razzlsmo, fasci&mo, 
neocolonlalismo)». Due ore 
dopo chiamata daU'ammini-
atratore apostollco la polizia, 
quella stessa che picchia gli 
opera! per essere tenutl In 
conto di uomim e non dl be-
stie che stessa sorte rlserva 
agli student! in lotta per una 
scuola di tutti e non class!-
$ta veniva n picchiare una 
parte del pooolo dl Dio che 
m cattedrale era riunita per 
discutere 1 problemi della 
Chiesa. 

La cronaca dcU'occupazlone, 
le motivazioni teologiche che 
llianno onglnata, ic npticu*-
sioni di questo atto. sono rac-
colte in un volume realizza-
to dagli stessi occupantl. il 
gruppo «1 protagonist! » ed 
•dito dalla editrice fiorentina 
t Cultura» (pp. 116. 1. 1000), 

I, alia luce degll sviluppi I 

slgntficativl e clamorosl della 
contestazione evangelica, e di 
stimolante lettura. Nel docu-
mcr.tl deH'occupazione sono 
gia chiaramente indicati gli 
obiettivi sui quail si appun-
ta la polemica del varl grup-
pi de! dlssenso ecclesiale e 
che si riassuroono in uno: lo 
essere. la Chiesa « potenza f ra 
le potenzet, isupporto del 
potere costitulto a legalizzazlo-
ne « sacra » della repressions 
e dell'ingiustlzia. 

Partendo da questo eludlzlo 
dl fondo, j documenti denun-
ciano 1 llmlti e l'involuzione 
post-concillare della Chiesa e 
Il suo ofXensivo patemalismo 
(soprattutto quando si manl-
festa. come nella Populorum 
Progressto. come proposta di 
aiuto del paesl ricchi verso 1 
popoli sottosviiuppatl), per ri-
vendicare una diversa presen-
za del laici nella vita della 
Chiesa e del cattolici al pro-
cesso di liberazione degli uo-
minl dalio sfruttaraento capi-
talistlco, superando anche 1 
perlcoli delrintegrismo, pol-
ch6 tin quanto cattolico non 
ho nessun modc'lo da propor-
re». Pra 1 documenti di so-
lidarieta e ripcrtata anche la 
letters zacerdot! e della 
com'intta dell'Isolotto, che 
avrebbe fornito l'occaslone al 
vescovo Florit per cacciare, 
In nome « della chiesa del pa
droni », Don Mazzi. 

m. I. 

ze, editoriale numero cita
to). 

Sccondo punto: contrasto 
tra formule fisse e immuta-
bili, e interprelaziont sera-
pre nuove e piu ricche dei 
librt sacri. Come 6 nolo, 
dal catechismo siamo pas-
sati ai catechismi, dalla teo-
logia alle teologie, dal to-
mismo obbligatorio al dibat-
tito filosofico, dalla < dottri-
na sociale cristiana » al plu-
ralismo di modelli. Tutto 
questo significa contrasti, 
lotte, crisi. «Crisi del lin-
guaggio» religioso, dice 
Michel de Certeau, diretto-
re degli studi alia Facolta 
di teologia di Parigi, nella 
gia citata inchiesta di 
Esprit; in quella stessa in
chiesta (e anche nel volu
me degli studenti genovesi, 
che in parte ne segue la 
impostazione) si possono 
trovare pagine di grande 
interesse sulla € riforma 
culturale » in atto all'inter
no del cristianesimo: la 
questione della « demitizza-
zione »; della morte del Dio 
dei fllosofi razionalisti; del 
eigniOcato deH'ateismo mo-
derno e del valori dei qua-
li esso e portatore. 

Ma questi primi due pun
ti di contrasto, per quanto 
attuali (n6 11 legame della 
Chiesa con i "potenti", ne 
la tradizionale rigidita dog-
matica possono considerar-
si "superati"), non costitui-
scono il vero fatto nuovo, 
che e a parer nostro la 
« contestazione ecclesiale », 
esplosa anche essa nel cor-
so del tumultuoso 196a 

Terzo punto: la battaglia 
pro o contro una pro/ondo 
riforma delle strutture del
la comunita reiigiosa. c Se 
si tratta di salvare il vec-
chlo edificio tarlato, il 
ghetto, la pia associazionc 
di anime sicure, quale ap-
pare ed e la Chiesa per il 
nostro mondo... non vale 
la pena di perdere un'ora », 
dichiara Yvonne Pelle-Do-
uel, rispondendo a Esprit. 
II fatto e che « i l rapporto 
tra la Chiesa e il mondo 
pone... il problema delle 
strutture ecclesiastiche e 
dei rapporti aH'intemo del
la Chiesa tra la gerarchia e 
i fedeli, che sono proclama-
ti adulti e sono trattati da 
ragazzini > (cosl Jean Ma
rie Domenach, direttore di 
Esprit). « Vicne discusso il 
principio stesso dclla esi-
stenza di istituzioni reli
giose ». 

Istituzioni 
e religione 

Una volta, «quando si 
contcstava l'esistenza di 
" istizioni cristiane ", si in-
tendevano le istituzioni di 
carattere temporale... Oggi 
invece e in gioco la strut
tura istituzionale nella sua 
totalita. Tutto viene scos-
so, dalla teologia su Dio 
alle Conferenze di San 
Vincenzo de' Paoli... la for-
za delle cose, questo segno 
di Dio, mette a soqquadro 
la simbolica liturgica, le 
condizioni del sacerdozio, lo 
esercizio dclla autorita... > 
(citiamo ancora una volta 
l'inchicsta francese). 

Ci scmbra quindi di po-
ter affermare che la pre-
visione marxista conferma-
ta dai fatti e stata quella 
di Palmiro Togliatti- Non 
vi e contrapposizione tra 
impulsi democratici e so
cialist che vengono dalla 
rcalta, e una forma reii
giosa vista come immutabi-
le e univoca nei suoi ef-
fetti pratici; al contrario, 
i contrasti tra orientamen-
ti politici e di classc sono 
strettamente, e dialettica-
mente!, legati, a diverse 
concezioni religiose che en-
trano in conflitto all'inter
no dpi cristianesimo. Crc-
diamo percio che un mar
xista "aH'altezza dei tem
pi" debba cercare di pene-
trare attentamente nei pro
blemi interni, culturali e 
istituzionali, della comuni
ta ecclesiale cattolica. Che 
cssi siano important! e si-
gnificativi anche per il li-
bcro pensatore, per il non 
credentc, ci sembra risulti 
in modo molto evidente 
dalla vicenda di don Maz-
zi e dclla parrocchia del
l'Isolotto, nella quale la 
aspirazione a una partcci-
pazione diretta e responsa-
bile del credentc al gover-
no dclla Chiesa entra in ri-
sonanza colic rsigenza dci 
cittadino a non essere piu 
suddito, del lavoratore a 
non essere piu subalterno. 

L. Lombardo-Radice 

Riviste 

Industria culturale 
e consumi 

Nelle ultlme settimane so
no morte, a breve distanza 
i'una daU'altra, tre « riviste 
letterane »; tre sedl e tre epi-
sodi, che al di la delle loro 
forti differenze. possono oifrt-
re lo spunto per un dlscorso 
comune non prowisorio. Si 
tratta della «Fiera Lette-
raria» dl Rlzzoli. del silonla-
no o Tempo Presente » e del
ta rassegna librarla a Prisma P 
edita da Dedalo. 

Sono queste le ultlme ma-
nlfestazion) dl un fenomeno 
ormai ben definito, nel quale 
si verillca in sostanza la cri
si della rivista letteraria tra 
dlzionale come terreno dl bat
taglia Ideale, o come veicolo 
ampliilcatore della rlcerca in
dividuate e di gruppo, o co
me strumento dl organlzzazio-
ne della cultura, o ancora co
me « servizio » di divulgazlo-
ne e intormazlone e « medla-
zione tra produttort e consu-
matori di cultura» (quale si 
proponeva di csssre a Pri
sma a). 

II (atto e che (speclalmen-
te in Italia) la letteratura co
me sovrastruttura, lstltuzlone 
sociale terreno dl verifi
ca (sul piano delle idee e del
le strutture) di piu vastl pro
blemi, ha perso ormai tutto 
il suo spessore. Ne valgono 
(o sono valse) le « aperture » 
all'aUualito o alle alt re disci
pline. quando questo avvlene 
su una funzione e su una ba
se di fondo acquisita (caso 
certamente emblematico, la 
« politics a anttcomunlsta nel
la rivista dl Silone). Forse il 
fenomeno non e cosl avantl 
In altri paesl, per U piu ric-
co retroterra culturale dl cul 
la letteratura vl usufrulsce, 
ma e certo che la crisi non e 
soltanto itallana. 

Le ragionl di fondo sono a 
nostro awiso due. Anzltutto 
la a societa letteraria a. come 
espresslone di una civilta 
prelndustriale. non serve piu 
o serve sempre meno all'in 
dustrln culturale per btasona 
re o mascherare le sue ope-
razlonl di mercato: quando 

ad esempio certi editor! dl-
chiarano al « Giomo » che le 
riviste letterarle costano trop-
po e che ci sono ormai cana-
II nuovi e piu etficaci (le pa
gine e rubriche di quotldia-
ni e rotocalchi e Radio-TV). 
dicono sostanziatmente che si 
e create un mercato dl consu
mi culturali piu vasto (alme
no rispetto al tempi d'oro del
la rlvistlna dl Mite) e quindi 
una situazlone nella quale la 
rivista letteraria non serve 
piu Caso tiplco la * Fiera a. 
come ha ben notato chi (Ot-
tavlo Cecchl su « Rinasclta n) 
ha messo in diretta relazlo-
ne la sua fine con la « polltl-
ca culturale a di Rlzzoli. 

Ma e'e un'altra ragione: ) 
dun colpl, cioe, lnfertl all'lstl-
tuto delta letteratura da par
te del movimento di contesta
zione, che ne ha messo a nu-
do 11 carattere di mediazlone 
mlstificante dei problemi rea
li. E' clo che lo stesso a Pri
sma a riconosce, in fondo, 
quando nel suo « Commiato a 
parla dl una « tratna delle me-
diazioni a tra fatti e Ubrl che 
si e a ristretta ». di un « equl-
librio rotto a, appunto per i) 
« nuovo e vasto spazio a che 
a si e aperto all'lnizlatlva del 
fatti a. 

Oggi. del resto. le riviste let
terarle tradizionali sono pra-
ticamente scomparse e le po-
che superstitl perpetuano uno 
stanco e casuale antologlsmo, 
o assolvono un ruolo esclu-
slvamente accademlco. Quelle 
veramente vltah, e presenti 
e utili, o svolgono un dlscor
so In chlave essenzlalmente 
polltica, o si muovono su di 
un terreno rigorosamente spe-
cialistico, sclentlfico (come le 
riviste di llngulstica), e come 
tall rientrano in un altro e 
piu complesso quadro di pro
blemi — 11 ruolo delle profes-
stoni e sedl speciallstiche in 
una societa industriale capi
talistica avanzata — che rl-
mandiamo a un'altra occa
sions. 

Gian Carlo Ferretti 

La disfatta 
del franco 

La recente tempesta mone-
tarla, che ha avuto come epi-
centro la crlsl del franco 
francese. e ricca di insegna-
menti sulla nature e I modi 
dl procedere del capitalismo 
contemporaneo. E' percio del 
plU grande uiteresse I'analisj 
delta crlsl e delle sue conse-
guenze che compare nel nu
mero di dicembre dl Econo-
mte et politique, lavoro col-
lettivo dl un gruppo dl econc* 
misti comunlstl francesi. In 
un solo mese, la Francla ha 
perduto due terzl delle sue rt-
serve monetarie, con un dra-
stlco ridimenslonamento del
le sue amblzloni internazio-
nall. II ridimenslonamento po
litico del gollismo, tuttavia, 
non coincide con Tamplezza 
dello sconquasso monetarlo. 

perch^ l suoi efletti sono sta-
0 scaricati in modo pesan-
tlssimo, e finora Inusitato, sul
la popolazione con modlfiche 
nelle tassazioni, nel prezzl dei 
consumi popolarl, nella spe-
sa pubbllca destlnata a flni 
soclalL 

II franco non ha svalutato, 
ma al contrario 11 regime ha 
usato astutamente 11 cllma di 
allarme nazionale creato dalla 
crisi monetarla per prender-
si una vendetta suite conqui-
ste economiche dei lavoratori 
durante la grande battaglia 
del maggio 1968. In questo 
non si e fatto che prosegul-
re (nelle nuove condizioni po-
liticamente piu favorevoli) la 
politica di accentuato sposta-
mento, tramite l'azione pub-

olica, delle nsorse del paese 
verso le imprese e agli ordl-
nl del capitate (inanziario in 
ternazionale- Si pub dire, a 
questa stregua, che la conclu-
slone della crisi monetarla e 
tale quale la volevano I pro
moter! della specutazione. che 
ha conseguito In pleno 1 suoi 
obiettivi, fosse questo o no 
consape vol mente voluto alio 
Inizio della crlsl. 

Questo numero di Economie 
et politique (224 pagine, 10 
(ranch!) contiene anche Inte-
ressanti note sull'accordo 
FIAT-Citroen (Serge Laurent). 
un Saggto sulla situaztone di 
classe degli tntellettuali (An 
dr6 Jourlin). due saggi su In-
torrnaziono, tnformatica e ca
pitalismo di stato. 

11 Qutndictnale CENSIS o. 
86 contiene Interessanti note 
su Programmaztone e gestio-
ne dell'attivitd di rlcerca del 
pubbllci poteri e su Rappor
to tra lormazione scolastica 
e ingresso net lavoro. II sag-
gio di apertura su La sicurez-
za sociale: bllancio delta IV 
legislatura cerca di accredita-
re la tesl. dl puro servizio 
rispetto alle posizloni pollti-
che conservatrtci che nlente 
vogllono camblare nel siste
ma economico. della necessi 
ta di un contenlmento della 
spesa prevldenzlale e della 
sua subordinazione ad altti 
parametn economlcl. 

La « Collana di studi e n-
cerchen del mlnistero del Bl
lancio pubbllca un Contribu
to alle tndagini sulla rilorma 
del sistema tributario, che si 
occupa della personallzzazlo-
ne delle imposte dirette e del
la riforma deU'lmposizlone 
sulle vendite. autori Emlllo 
Gerelli e Gianni Sarto-
rati. Nella serle dl Studi 
economici dell'OCDE e uscl-
ta una monografla sul
la situazlone economica degli 
Stati Uniti a fine 1968 (pagl-
ne 623 franch!) dlsponibile 
In lingua francese; contiene 
numerosi dati analiticl. 

r. s. 

Rai-Tv 

Urbanistica 

Pianificazione nel <> terzo mondo » 

Dalla «bidonville» emerge 
la citta dell'Algeria nuova 
Rendere umane le condizioni abitative e un problema politico - La «sfida » di Cuba • L'esem-
pio della grande architettura sovietica degli anni 20 - Una lezione per l'urbanistica occidentale 

Mentre In Italia U Gover-
no appena formatosi evita ac-
curatamente di pronunciarsl 
In merito alia riforma urba
nistica, e le citta italiane stan-
no per essere sommerse da 
una nuova ondata di specula-
zlonl edlllzie, si affacclano nel 
campo dell'archltettura e della 
urbanistica mondiale le rea-
lizzazionl del Paesl del Ter
zo Mondo. 

Dn numero speclale della 
rivista «L'archltecture d'au-
jourd'huin (nov. *68) Intitola-
to appunto • Terzo mondo a 
sembra portare una ventata 
d'aria fresca: finalmente una 
occasione grande e nuova, un 
campo nel quale 1'urbanlstl-
ca riacquista tutto 11 suo signl-
ficato. di scienza per l'orga-
nizzazione dello spazio della 
vita degli uomlni. E se non 
e senza errorl e rlpensamentl 
che in Africa come a Cuba si 
sono svolte le pnme esperien-
ze dl pianificazione, si ha ades-
so ia sensazlone che gli in-
terventt in corso siano piu 
puntuall, la coscienza urbani
stica piii profonda, la pro-
spettlva di una architettura 
• universale a (un'architettura 
non condlzionata e distorta 
dalla violenza di classe) piu 
vicina. 

Alcuni esempl: Algeria. Ora-
no Quartiere des Plonteurs e 
Algeri Quartiere Oued Oucha-
yah. Agglomerati di costruzio-
nl spontanee come quell! for-
matlsi al marginl di ogni cit
ta industriale europea, bldon-
villes o < coree a come si di
ce nel Milanese. Niente fo-
gnature acqua luce, e natural-
mente niente scuole. niente 
assistenza medica, niente ser-
vizl collettivi. L'Algeria nuo
va sa di dover essere ancora 
per lungo tempo un paese po
vera: la concezione dell'« ha
bitat » di tipo europeo, suppo-
sto che sia provata la sua va-
lidita, pub costituire semmal 
una ^ros'^cttivB. s lun^o ter-

O R A N O — Veduta del c Quarl ler des Plonteurs a dopo i'intervento di rlsanamento 

mine, ma lntanto bisogna fa
re subito qualcosa per ren
dere umane le condiiionl abl-
tflti vft 

Viene fatta cosl una prima 
scelta: priorita alia costruzlo-
ne dei servizl collettivi piut-
tosto che ai slngoli alloggl, 
perche" 1 servizl sono a dispo-
sizione di tuttl mentre non cl 
sarebbero abbastanza soldi 
per costrulre alloggl per tutti. 
Sulla base dl questi princlpi 
viene affrontato 11 problema 
delle «coree a. Invece di di-
struggerle, viene studiato un 
piano di risanamento; si ag-
gtungono altrl alloggl e 1 ser
vizl collettivi, le scuole, 11 cen
tro medico, 11 mercato coper-
to. La costruzione del due 
quartiert e nello stesso tem
po una operazione di forma-
zione professlonale, perch6 Ia 
mano d'opera e reclutata tra 
gli abitanU e gli architettl so-
no incaricatl di trasformare 
quell 'insieme dl manovall sen
za istruzlone in una Impresa 
costruttric* oraHnir'atA. 

Notizie 
% ECCO L'ELENCO DELLE 
OPERE piu vendute nel cor
so della settimana. i numeri 
tra parenlesl indicrno II po
tto che le i te i ie ope re occu-
pavano nella clatsiflca del-
I'ulflmo noHxalrio. 
NARRATIVA-. 

1) Kawabata: Koto. Rlz
zoli (2 ) ; 2) Basianl: L A i 
rone. Mondadori (1) ; 3) Up
dike: Coppic. Feltrinelli; 
4) Kavubata: Mille Gru. 
Mondadori (3 ) ; 5) Kazan: 
II compromesso. Ferro (5). 
SAGGI ST ICA E POESIA: 

1) Montanelll-Gervato: L't-
talia dclla Contronforma. 
Rlzzoli (1) ; 7) Sik: l^ \o 
rnh suH'economia cct'oslo 
vacca, Elat-Kompa»; 3) C«-

ram: 1 detectives dell'ar-
cheologia. Elnaudl; 4) Car-
tier: La seconda guerra 
mondiale. Mondadori (2); 
5) De Felice: Mussolini fa
scists. Elnaudi. 

La ctatslfica e stata com-
pilata su datl raccolli presso 
le librerle Internazlonale Dl 
Stefano (Genova); Intema-
lior.ale Hellas (Torino); In
ternazlonale Cavour (Mila-
no); Catullo (Verona); Gol-
donl (Venezia); Intemazio-
nale Seeber (Firenze); Unl-
versilas (Trieste); Cappelll 
(Bologna); Modernlsslma e 
Gremese (Roma); Minerva 
(Napoll); Laterza (Bar i ) ; 
Cocco (Cagliarl); Salvalore 
Fausto Flaccovlo (Palermo). 

II rlsultato e alia pari con 
le realizzazioni europee plii 
dignitose: 1'operazione — scri-
vono 1 progettlsti — e risul-
tata economicamente vantag-
glosa pur senza 11 ricorso a 
sistemi di prefabbricazione e 
senza mezzi meccanicl. Tutto 
db, essi dicono, e stato possl-
bile grazie alia scelta politi
ca fatta dall'Algeria nuova. 
cEssa ci ha permesso, tra lo 
altro, di risolvere U proble
ma dell'acqulslzione del terre
no contro il quale naufraga-
no tante operazioni di risana
mento. Sono state organizzate 
procedure accelerate per Tap-
prowigionamento dei cantie-
ri, tutta la legislazlone concer-
nente 1 pennessl di costruzio
ne. i progetu. ecc. e stata sem-
plificaU al massuno. La solu-
zione delle « bidonvilles » non 
e un problema di architettu
ra e di urbanistica. E' prima 
di tutto un problema poli
tico a. 

La soluzlone dl ogni proble
ma dl architettura. di urba
nistica, va quindi esarmnata 
nel quadro della situazione 
di ogni Paese. A Cuba, scn-
ve Roberto Segre proressore 
all'Avana, dopo un pnrao pe-
nodo nei quale si tendeva 
ad arrivare al piu presto al
le soluzjoni concrete, tangibi-
U. l'espenenza ha dimostrato 
come i problemi di metodo, 
1 concetti generall della pia
nificazione e dell'archltettura 
dovessero avere la preceden-
za sull' esecuzione dl proget-
ti lsolatl. 

E' cosl che sono emersi I 
problemi nguardantl la strut
tura del territorio. delle at-
ta, dei grandi tmplanti edi-
lizi e dei sistemi di costru
zione. Lo sforzo nazionale dl 
lndustnalizzazione dello svl-
luppo agncolo ha portato al-
l'abbandono, nell'edilma, del 
processo artlgianale e all'ado-
zione dl sistemi di prefabbri
cazione c normallzzazione de
gli elementi costruttivi. Nello 
stesso tempo 11 controllo cen-

tralizzato di tutto 11 proces
so costruttivo ha permesso 
una integrazione globale delle 
tecnlche e dei sistemi, metten-
do a disposizione della proget-
tazione una possibilita presso-
che illimitata di element! co
struttivi. 

In urbanistica 1" obiettivo 
principale e la sparizione del
le profonde contraddizioni esi-
stentl tra citta e campagna. 
denvate dal sistema colonla-
le, e 1'annullamento della su-
periorita artificiale dl cul go-
de la citta dell'Avana sul re
sto del Paese. Da qui la crea-
zione dl nuovi poll di attra-
zione nel territorio cubano, 
con l pianl urbanisticl dl Cien-
fuegos, Nuevitas, Santiago de 
Cuba, e c c La sfida che viene 
dai paesi del Terzo Mondo, 
si spa roncretizzando dun-
que anche nel campo del-
Tarchitettura. Algena, Cu
ba: due modi apparentemen-
te diversi dl nsolvere 11 pro
blema. Utilizzazione artigiana-
l n r » n U - ^ ^ ^ - . ^ J . ^ — - - S ; _ • » 
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gena e massima industrializ-
zazione a Cuba. Eppure. in 
Algena come a Cuba, sembra 
finalmente riappanre l'eredi-
ta lasciata dall'architettura so
vietica degli anni "20; cl nfe-
namo a quegli esperimentl 
che tendevano a conflgu-
rare un nuovo ambiente ar-
chltettonico ed urnanlstico ln-
terprete della nuova realta so-
dalista e che furono poi mes-
si in crisi dairinvoluzione e 
dalle contraddizioni politiche 
tecniche e culturali della so
cieta sovietica degli anni "30. 

E' ti sigruficato dl quella 
espenenza che oggi l nuovi 
pianificatorl algerini e cuba-
ni sembrano aver raccolto: 
poich^ si tengono strettamen
te legati alle condizioni eco
nomiche e soclah del loro pae
se. cosl da permettere alia 
cultura d'avanguardia di lden-
tificarsl a seal a nazionale con 
le Unee generall di sviluppo. 

Novella Sansoni 

Controcanale 
AGRtCOLTURA SARDA - La 
terza e ultima puntala della 
inchiesta di Giuseppe List in 
Sardegna e slata la piu pano-
ramica. anche se I'oggetto del-
Vindagine era unico: Vagncol-
tura. Nello sforzo di compiere 
una descrizione il piu possibile 
complessa e di dar conto di tut-
le le componenti del problema, 
Lisi ha rischiato questa volta 
di metiere troppa came al ]uo-
co. e la puntata ne ha risen-
tito. A volte il ritmo era un 
po' affannoso, non tanto nel 
racconto quanto nel succedersi 
delle tnformazioni e delle osser-
vazioni diverse. Tuttavia. non 
s'e perduta la caratteristica 
fondatnentale delt'indiiesla: la 
documentazione diretta, suffra 
gata da cast ed esperienze pre
cise e sempre basata sulla in
tegrazione tra immaaini e com-
mento partalo. Abbiamo avuto 
agio, ancora una volta, di co-
noscere personaggi e fatti. di-
remmo di toccare con mano fe-
nomeni e loro divenire: basta 
pensare alia parte ini2tale dedi-
cala alia polverizzazione delta 
terra e ai suoi svantaggi; ba
sta pensare ai cast esemplari 
come quello dello zuccherificio 
tenuto aperto solo (mo alio sea-
dere delle esenzioni fiscali e dei 
conlributi della Repione, o Val
tro della terra irrigata che da 
piii prodotti ma non rende per
che i prodotti non trovano sboc-
chi di mercato convenienti. E 
alcuni colloqui (quelli iniziali 
con i conladini; quello col pre-
sidente del consorzio costituito 
per operare un nordino della 
distribuzione dei fondi) sono 
stati. ancora una volta. distesi 
tanto da servire davvero alia 
comprensione della realta trat-
tata. 

L'analisi, perb. e stata que
sta volta piii affrettata, e spes 
so ci si & dovuti contentare, piu 
ancora che nelle scorse pun-
tate. di poche osservazioni es-
senjiali. Ossert-azioni peraltro 

spesso acute, come quelle sui 
vantaogi della urande propnc 
ta, sui difficih rapporti di mcr 
cato, sulla selezione di classe 
nella scuola. ma pur sempre 
troppo rapidt e immediate a 
confronto della complessitd e 
importanza dei problemi. Pen 
siamo. ad esempio, proprio al 
colloquio sul consorzio di rior-
d'mo: un tipico esempio di pc 
netraziona del capitalismo nelle 
campagne che avrebbe merit a 
to. anche in rapporto alle pro 
spettive. un'analisi ben piu ap 
projondita. Anche perche pei 
ogni problema esistono (and 
aspetti quanti sono gli interest 
e le classi sociali in gioco: Lisi. 
a volte, questo lo ha lascMa 
viluire; ma in generate non tie 
ha parlato direttamente. 

II fatto e, Vabbiamo aid sent 
to, che. a parte j particolari li-
miti di questa indagine, la 
e\trema rantd di inchieste sul 
la realta italtana condtziona, tn 
televisione, tutto il lavoro in 
questo campo. Chi affronta un 
tema si trova il vuolo otte spal. 
le e finisce. anche quando ha 
intenzione di fare una cosa se-
ria. per essere costretto ad ac-
cennare un po' a tutto: d'altra 
parte, il telespcttatore. che di 
quel tema non ha mat sentito 
lmrlare seriamente, ha bisogno 
di sapere tutto. E cost, operare 
delle scelte all'interno dei temi 
diventa comunque difficile. Bi 
sogna riconoscere, ami. che Li 
si in questo senso e stato abba
stanza deciso: e Vindagine ne 
ha risentito positivamente. Trap 
pi nodi, pero sono rimasti ne<-
Yombra; soprattutto sono rima 
ste nell'ombra le cause di fon
do. slndlurali e poliiicJie. dei 
fenomeni dcscritli. E il pistolot-
to finale sulle possibilita del fu-
turo e apparso molto conven-
zionale e limido, anche rispetto 
a cid che la sfessa inchiesta 
aveva documentato. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 S A P E R E 

« I robot s o n o tra n o l » , a cura di G. B. Zorzoli (9 . puntata) 

13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
D u e Olm dl Whltaker e uno dl Halas 

13,30 TELEGIORNALE 

17,00 CENTOSTORIE 
E' In p r o g r a m m i lo s c e n e g g l a t o « Con t re so ldi e un po' di 
fortuna > dl Teresa Bong lorno 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
Viene trasmesso U primo cartone a n i m a t o lungometraggln 
prodotto In I ta l ia ; « La rosa dl B a g d a d ». N e e autore Anto 
nio Domlngbln l . l e Mus lche s o n o d | P ic ManglagalU. 

18,15 LA FEDE, OGGI e Conversazioni dl P. Mariano 

19,15 S A P E R E 

< L ' e t i del la rag lone », a cura dl Renato Slgnrta (6. puntata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronachc Ital iane 

2030 TELEGIORNALE 

21,00 IL CENERENTOLO 
Seconda e u l t ima parte del la c o m m e d l a muslca le dl Scar-
nlccl e Tarabusl , inlerpret. ita da Lando B u z z a c c a . La regl.t 
ft dl F laminlo Boll lni . In questa puntata la ricerca de! tiel-
I'ufflciale pllota da parte dl Jacque l ine si conclude fel lce-
tnente e 11 . c e n e r e n t o l o » ha II suo g ius to premlo . 

22,15 RE IN BAV1ERA 
Annunc la to piu vo l te e piu vo l te r lnvlato , f inalmente s ta -
sera II documentar lo dl Rosslf su l la v i ta travagl iata e la 
traglca fine dl Luigl II di Bav lera dovrebbe g lungere sul 
v ideo . Questo c lc lo dedicato a Rosslf ft s ta to mol to de lu-
d e n l e e, per dl piu, mol to casuale e disordlnato. Per cono-
scere ques to interessante e impegnato reglsta francese b iso-
gnera a t tendcre un'altra occas ione . 

23,05 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
19,00 SAPERE 

Corso dl t edesco 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 
La ruhrlca prevede un servizio dl Tina Lcprl sul metodi e d u -
cat lv i da adottarc con 1 ragazzl d'oggl . II t i tolo, natura lmente 
crl l lco, ft < Tl stmmazxo dl b o t t e » . Temiamo , tut tavia , che 
si trattera del sol i to pezzo dl « buonsenso » con Interrento 
di espert i . 

22,15 DISCO VERDE 
Tra gli osplt l dl s tasera ft II g iovanlss lmo direttore d'orche-
stra Riccardo Capa*so, che condurra 1'orchestra Alessandro 
Scarlatti di Napol l nella esecuzione dl una ce lebre s ln fonU 
di Haydn . 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 7; 8; 
10; 12; U ; 15; 17; 20; 2J 

635 Corso di l ingua tnglese 
7,10 Mnslca s top 
7,18 Ieri al congresso del p e l 
8,30 Canzonl del mat t lno 
9.05 « La fancial la de l West • 

dl G. Pncclnl 
10,20 Le ore della mnslca 
11.00 La nostra salnte 
1130 Colonna muslca le 
12,05 Contrappnnto 
13.15 Giallo su gUl lo 
1330 Le place II c latt iro? 
14.00 Trasmisslonl regionall 
14.45 Zihaldone I ta lUno 
15.45 l 'n quarto d'ora dl novltA 
16.00 P r o r r i m m i per I ragazzl 
16JO II Mltuario 
17.05 Per vol giovanl 
19.08 Snl nostrl mercat l 
19.13 « SKsi. la d i \ i n a Impera-

trlre • Originate radinfo-
nlco dl Franco Monlrell l 

i?J>«» i .un4 -par i t 
20.15 « I_a Cenerentola ». Maslca 

dl Gioacchtno Rossini. Di 
rettore F. Caracclolo 

2J0O Oggi al c o n g r e « o del p e l 

SECONDO 
GIORNALE RXDIO: ore CJ0, 

7.30: 8 3 0 ; 9 3 0 ; 1030; 
1130; 12.15; 1330; 14.30; 
15,30: 16,30; 17.30: 1830; 
1930; 22: 24 

6,00 Prima dl comlnclare 
7,43 Bi l iardino a t empo dl m a 

slca 
2.40 Sicnorl I'orcbestra 
9.40 Interludlo 

10,00 • Grandi speranze ». Ro-
manzo dl C. D ickens 

10,40 Chiamkte Roma 3131 
1230 TrasmUflonl regionall 
13.00 I~i rhlarchtrrina 
1335 II senzat l to lo 
11.00 J u k e - b o x 

14,45 
15.15 
1535 

16.00 

16,35 
17,10 

17.35 
17.00 
19.00 
1930 
20.01 
21.00 

23.00 
23.10 

9 3 0 
10.00 
11.15 

11.45 
i2.2w 
12.55 
13,55 

1430 
15.15 
1530 

17.00 
17.20 
17,45 
18.00 
18.15 
1830 
18.45 

19.15 
20.00 

21.10 
22.00 
22.30 

Ribalta dl success ! 
Soprano Clara D e Mlchell 
Serviz io specla le a enra 
del G. r. 
Concorso D N C L A per 
canzonl n n o v e 
La danza nella mnslca 
Le canzonl dl Sanremn 
1969 
Classe Unlca 
Aper i t lvo In mnslca 
P ing-pong 
Pnnto e vlrgola 
Ferma la mnslca 
II « n a s o dl a n n n u t o » . 
Romanzo di E. About 
Cronache del M c z z o g l o m o 
Da! V Canale della Fllo-
diCfosione: Mnslca legger^ 

TERZO 
E. Szervanszkl 
Concerto di apertura 
Muslche per strumentl a 
l a t o 
Canlate dl Aless. Scarlatti 
Muj ichr i iai iane a oggi 
Intermezzo 
Itinerari operlst lc l ; L'opc-
ra buffa napoletana 
II Disco in vetr ina 
B. Smetana 
Concerto s lnfonlro dlrettn 
da Artnro Toscanlnl 
Le oplnionl degl i altrl 
Corso di l ingua Inelete 
C. Debussy 
Notiz ie del Terzo 
Qnadrante economico 
Mnslca leggera 
Cosa m a n g e r e m o nel dne-
mila 
Concerto di ognl sera 
• Casa hrnctata» dl I A 
Strindberg 
Maslca foorl schrma 
II Glnrnale del Terzo 
Trihuna internazlonale del 
composi tor! 1968 lnri>m 
dal lX'NESCO 

VI SEGNALIAMO: c Casa brnrlata » dl August S tr lndher ; 
(Terzo, ore 20). F.' la seconda trasmls^ione del ciclo dedicato da 
Luciano Codlgnola al « teatro da camera > del grande autore s \ r 
dese, che tanta Influenza s ia a v e n d o snl teatro d'avanguardix 
contemporaneo . II dramma narra la v icenda dl nn g i o \ a n e che. 
tornando a rasa e trovandola brurlata, r lv lve In modo cr l t le* U 
sua adolrscenza. 


