
PAG. 8 / c u l t u r a I ' U n i t a / giovodi 6 marzo 1969 

Saggi 

Una raccolta di scritti critici di Walter Pedulla 

La «letteratura 
del benessere » 

Economia 

Apertura al dialogo e alle diverse esperienze e dispo-
sizione problematico-critica nei conf ronti degli opposti 
orientamenti che si fronteggiano negli anni sessanta 
II m o d o con cui un criti-

co presenta una raccolta di 
scritt i , e di so l i to un buon 
test per s tabi l ire ia sua se
r i e s profess ionale . C'6 chi 
adduce arzigogoli c sof ismi 
per d imostrare una organi-
cita c h e non es i s te , e che al 
contrario si vanta del fe l ice 
e i n t e m p e s t l v o e c l e t t i s m o co
m e di un t i tolo di meri to: 
due a t t egg iament i egual i e 
contrari . Poch i , c o m e Wal
ter Pedul la nel l 'avvertenza 
alia sua Letteratura del be
nessere (pubbl icata nel la 
col lana diretta da Carlo Sa-
linari per la Libreria Seien-
tifica Edi tr ice di Napol i , pp. 
498. l ire 4 .000) , si fanno 
scrupolo di una mot ivaz ione 
lunga e minuziosa , circa le 
occas ioni , i c n t e r i di sce l ta 
e partizione, i diversi tipi di 
scrittura, tanto da tradire 
magari — c o m e in ques to 
caso — una sorta di « com-
plesso > nei confronti del 
proprio l ibro, per il sempli -
ce fat to c h e 6 una raccolta 
di tcsti sparsi gia pubblicati 
(suWAvanti! tra 11 19G3 e 
il 19GB). E c i6 del tutto a 
torto, g iacche negl i ult imi 
anni pochi libri c o m e que
s to r ive lano la cocrenza di 
un d iscorso (davvero rara e 
invidiabi le in un per iodo 
tanto t ravag l ia to ) . lo scru
polo e il r igore es tremi pur 
nel l ' i irgere del la militanza 
critica s e t t imana le , il vasto 
rctroterra di l e t turc e la 
dens i ta di r i fer iment i . 

F i n dal la pr ima sez ione , 
dedicata ai saggist i (da Lu-
kacs a Marcuse a Fort ini , 
e c c ) , Pedu l la chiar isce i ter
mini crit ici e polit ico-cultu-
rali de l la sua impostaz ione 
sos tanz ia lmente storic ist ica. 
Crit ico s e v e r o di ogni ideo-
l o g i s m o prevaricatore , Pe
dulla v i e n e sv i luppando, nei 
confront i deg l i opposti orien
tament i c h e si f rontegg iano 
negl i anni sessanta , un at-
t e g g i a m e n t o di apertura al 
d ia logo e a l l e d iverse espe
r ienze . di opposiz ione pro
blematico-crit ica, di verif ica 
del la reale sostanza tradi-
z ionale o innovatr icc al di 
la di m o d e e fa lse c t i che t te * 

e schieramenti meramente 
tattici. Con un moto quasi 
pendolare, egl i v iene com-
piendo uno scrupoloso lavo-
ro di discritninazione, ispi-
rato ad una istanza di su-
peramento del le dicotomie 
strumontali e contingent!: 
colpisce il € fet ic ismo della 
novita », la « nevrotica fre-
nesia di esper iment i », l'in-
discr iminato • rifiuto della 
t rad iz ione» , ma al t e m p o 
s tesso apprezza gli arricchi-
menti che il nuovo orizzon-
te culturale del lo sperimen-
tal ismo ha portato alia di-
scussione. 

E tuttavia non c'6 in ltii 
nessuna acritica disponibili-
ta, nessun problemat ic i smo 
fine a se s tesso. Pedulla la-
vora con un obiet t ivo ben 
fernio e preciso: l'arricchi-
mento , per cauti acquisti , di 
quel patrimonio di cultura 
umanist ica e razionalistica, 
c h e lo s tor ic ismo e venuto 
rintracciando lungo il Sct-
te e 1'Ottocento, e che I'espe-
rienza ideale delFantifasci-
s m o e d e i r i m m e d i a t o dopo-
guerra — con la scoperta 
di Gramscl e del marxismo 
— ha cercato di inverare, 
nulrire e portare ad un nuo
vo l ive l lo di consapevolezza. 
N e potranno es sere « assor-
biti », pcrci6. in direzione di 
una sostanziale continnita. 
gli st imoli « piu fertili » del
la fenomenolog ia e de l lo 
s truttural ismo c altrcsl « le 
tecniche sperimental i piu re-
cent i e piu funzionali ». 

II che rappresenta ccrta-
mente , in tempi tanto pro-
cel losi e incerti , un punto di 
forza notevole , ma al tem
po s tesso comporta il peri-
colo che in questo processo 
di arr icchimento i vari mo
m e n t i r imangano al di qua 
della « verifica » pur dichia-
rata neH'avvertenza introdut-
tiva. Si ha l ' imprcssione. $n-
fatti. che le nuove esperien
ze vengano vagl iate e fil
trate come possibili acqui
sti in funzionc di un oriz-
zonte gia de l incato di una 
cultura gia data, di un a lveo 
predisposto, piuttosto che 
e s sere affrontate come ter-

Dispense 

«Nobile arte» 
o violenza? 

Una encyclopedia storica del 
pugilato mondiale dal titolo 
11 pugno d'oro in 45 fascl-
coli setUmanali (documentata 
da 2.000 foto) viene pubblicata 
daU'editore Perna a c u m di 
Romolo Mombellt. Ogni fascl-
colo costa lire 300. 

L'indagine, la storla, le cu
riosity che compongono l'ope-
ra sono raccontate da una 
iquipe dl 28 glornalistl spe-
cializzati. 

Di fronte a una pubbllcazio-
ne rateizzata in troppo tem
p o (45 settimane!) e imposst-
bile un qualsivoglia Riudizio 
sulla sua validita complessi-
va. Dalle prime Indicaztont, 
tuttavia, sembra apprezzabi-
]e la strada scelta dagli auto-
ri. E" una storia della boxe 
che in capitoll a parte trat-
teggia, fra l'altro, le figure 
quasi Incredibili che lTianno 
popolata. Si accenna ad este-
nuanti incontri, a lncontrl 
truccati, ecc . II tutto dovreb-
be consentire dl penetrare un 
mondo ricco di episodi per-
fidi. disumanizzanti per tantl 
uomini in cerca di gloria e 
aoprawivenza. 

II primo fascicolo si apre 
con 1'interrogativo: «Noble 
art o violenza? II pugilato, an-
tico quanio 1'uomo. ha sem-
pre oscil lato fra questi due 
poli ». 

Ecco il rapido racconto sui 
mitici eroi che nell'antlchita 
pratiwivano (si (a per dire) 
cues to sport che consisteva 
piu che altro In Impietosl pe-
staggi. C'e, appunto, il... miti-
eo k.o. di Polluce sull'inospi-
tare re del Bebrici. Amico. 
Per giungere poi alia configti-

storia del pugilato. S iamo in-
tnrno al 1750 in Inghilterra. 
Fpuntano coloro che saranno 
destinati ad assurgere per ra-
gioni diverse a protagonisti 
lndiscussi: Jack Broughton 
jy>rch£ fu fra 1 primi a rego-
lamentire la boxe. Jack Slack 
che fu fra gli specialist! di in
contri trurcati. Quindi c'e il 
formidable Daniel Mendoza, 
uno dei «grand i» che resi-
sterte sino a 56 anni, ecc. 

Nella speciale galleria dei 
c enmp'.oni » viene ricordato 
Ruby « il rosso » (vero nome: 
Robert Pitzsimmons) morto 
nell'inverno del 1918 per una 
banale lnr.;;cnr.a. U n i carrie 
ra brillante, ma complicata. 
In piu di 300 combattimenti 
oonquistb tre titoli mondlall: 
tnedi, mediomassimi e mas-
aim!. Fece anche del teatro, 
con scarso successo. 

Fra git « incontri tamos! n 
c'6 quello tra Paddy Ryan e 
Joe Goss svoltosi nei 1880 nei 
West Virginia. Alia fine degli 
ottantasei (!) round si im
pose Ryan. L'impresa ebbe 
del fantastico in quanto que
sti era al primo incontro e 
prima d'allora non aveva mal 
visto 11 ring. 

Franco Vannini 

Lettere 

Metodi da 
«baschi blu» 

per gli 
studenti 

sardi 
Caro Diretfore, 

nell'esprimere unitamente al 
mlei colleghi delle Facolta di 
Lettere e Magistero di Caglia-
ri la mia solidarieta verso fill 
studenti denunciati dalla Ma-
gistratura per i fatti de l l t lo te l 
Mrditerranro. e in partirolare 
verso il compagno Cogcdi. 
contro il quale e stato spic-
cato manciato di cattura come 
per un qualsiasi malvivente, 
vorrei che fosse sottohnpata 
suH'f7nj/(i la pesantezza degli 
interventi repressivi contro il 
Ntovimento studentesco sar-
do. Non si tratta pin ora di 
qualrhe manganellata, ma dl 
una vera e propria caccia al-
1'uomo, con metodi da baschl 
blu, che si conclude sempre 
con una serie di intimidazio-
nl, di fermi, di denunce: il 
che fa si che anche la lotta 
per il disarmo della polizia 
finisca per dtventare (ê  pro
prio vero che non si conosce 
mai il poggio) una lotta or-
mal superata. dato questo ul-
teriore affinamento dei mezzl 
dl repressione. Di qiicsto pas-
so , in poche settimane tutti i 
nostrl studenti democratic! 

un procedimento giudiziario. 
Carl saluti 
GENNARO BARBARIS1 

docente di letteratura italiana 
neila Facolta di Lettere di 

Caghari 

mini di confronto e di scon-
tro. E, analoganiente , che lo 
s tesso contesto culturale 
nuovo proposto dallo speri-
menta l i smo degli anni ses
santa, venga valutato sul 
metro della possibilita o me-
no di confluire in quella im
postazione storicistica, piut
tosto c h e come possibile 
termine di r i fer imento au-
tocritico. 

Questa impostazione, in
somnia, fondata com'e sul 
criterio deila mediazione e 
della continuity, non pu6 
non portare alia sottovalu-
faztone piu o mono esplici-
ta proprio di quel momen-
to della rottura, della di-
scont inui la . della negazio-
ne. del rifiuto irriducibile, 
dcll'titopia, che rcsta fon-
damenta le in ogni vera in-
novazione di fondo. La preoc-
cupazione che tale momento 
possa sfociare ncll'« astrat-
tezza*, rischia di far preva-
lere una • concrete2za » che 
in realta f inirebbe per coin-
c idere con una situazione 
istitu7ionalizzata e statica. 

Certo. le rolture della 
nuova avanguardia sono sta
te del tutto i l lusorie. Le sue 
rumorose ambizionl conte-
statnrie si snno risolte in un 
mero avvento di nuove tec-
niche e di nuovi s trumenti ; 
in un • rammodernamento » 
dei termini generali del di-
bait i to culturale c lettera-
rin; in una riverniciatura 
dei vecchi istituti della « so-
cieta letteraria », de l lo scrit-
tore e del la letterntura (in-
tesa c o m e sovrastruttura. co
m e i s t i luto socialc . anpun-
to). Ma il discorso di Pedul
la non riguarda solo il ter-
reno letterario; esso tocca 
anche il terreno del la bat-
taplia culturale e polit ica, 
c le sue riserve e cautelc 
nei confronti di ocni nega-
7i'one che non si muova sul 
terreno * conrretn » del lo 
istittizioni. rischiano cos! di 
emarginare istanze agonisti-
che e cariche demistif icato-
rie c rotture antiborghesi 
rhe si cnl locano prnnrio al 
di la di ogni mediazione 
ideologica e letteraria. 

Pe^ch^. allora. la critica 
di Pedull.n sa darci pagine 
tanto sicure e rigorose. sa 
smascherare equivoci e co-
gl iere autent iche novita? Sa 
met tere a nudo le s tanche 
nos la lg ie di Cassola o l*«abu-
^o di s incerita » de lPult imo 
Pratolini o i giochi l e scer i 
o i congegni prevedihi l i e 
gli e leganti eserrizi di certi 
avamruardisti? E al tempo 
stesso condurre le l ture cosl 
acute e chiarificatrici su 
Gadda o Calvino? Pcrche . in 
sostanza, sa d isegnare un di
scorso critico che romno fe-
l i cemente in piu punti le 
sue s tesse prcmesse pro-
grammatiche? 

II fatto 6 che le pagine di 
Pedulla sono percorse da 
sottili inquietudini e insod-
disfa7ioni. che cost i tuiscono 
il loro l ievito profondo e 
segreto. II bi lanco fallimen-
tare di una lunga stagione 
letteraria. ad esempio . sem-
hra far affiorare piu o mo
no imnl ic i tamente un disa-
s i o piu sostan7ia!e nei con
front! di un is t i luto della 
letteratura e de l lo scrittore 
di derivazione idealistico-
romantica. E d'altra parte 
quel lo s tesso inesausto impe-
c n o a irrobustire il proprio 
fondamento storicist ico at-
traverso le piu disparate 
esper ienze . e a ridefinire 
cont inuamente la propria 
istanza razionale anche fa-
cendo i conti con il d iverso 
da se (il cos iddctto «irra-
7i'onale»). puo signif icare la 
consapevolezza di una crisi 
e il preciso proponimento di 
non e ludcrla . 

Sono mol to intercssanti in 
tal senso, tra l e a l lre . le pa
g ine appassionato e lucide 
dedicate a Debenedett i , uno 
dei critici cer tamente piu 
lontani daH'alveo istituzio-
nale de l lo storicismo. Ma piu 
espl ic i to ancora sembra es
sere uno scritto suH'ultimo 
Calrino, nei quale Pedulla 
cogl ie una tenace tensjone 
a riconouistarsi incessante-
mente gli s trumenti e le 
s tn i t ture conosrit ive di un 
razionalismo che deve resi-
strare sempre nuove scon-
fitte: e a riconquistarseli 
(quasi paradossa lmente) pro
prio attraverso la penetra-
7ione del la crisi dei conte-
nuti culturali e idcali di es
so, attraverso insomma lo 
s tesso eserrizio critico-auto-
critico. il distrutt ivoautodi-
.struttivo di oues l i strumen
ti Una « lettura » da\-vero 
esemplare . questa, che deve 
forse Ia sua acutezza anche 
ad una segreta, intima con-
sonanza tra il critico e la 
crisi del suo autore 

Gian Carlo Ferretti 

II ricatto della lira 
Una vasta ricerca sulla formazione del sistema bancario italiano curata da Er

nesto Rossi e Gian Paolo Nitti mette in luce una problematica ancora atfuale 

L'ultima fatica dl Ernesto 
Rossi, una vasta raccolta di 
fonti documentarie sulla for
mazione del sistema bancario 
italiano (1) giunge ora a dispo-
sizione degli studios! a cura 
della Fondazione Einaudi. Gian 
Paolo Nitti, che ha svolto il 
lavoro matenale di ricerca, 
redatto una rapida panorami-
ca sulla situazione economica 
del Piemonte preunitario e le 
note introduttive a ciascuna 
delle quattordici sezioni in cui 
si divide la ricerca. ha contri-
buito ulteriormente a dare 
corpo all'aspetto piii vivo del-
l'orientamento culturale di Er 
nesto Rossi: quello di tenta-
re di trarre dalla ricerca sul 

passato, anche la piu mlnu-
ta e dotta, il filo conduitore 
che porta al presente, alia 
problematica politica. 

II periodo e l'argomento si 
prestano a questo esperimen-
to. L'impatto delle teorie eco-
nomiche del liberalismo sul
la parte piu dinamica del-
I'Italia prima dell'Unita, la rie 
laborazione e I'adattamento 
che subirono per essere utl-
lizzate nell'interesse della na-
scenie borKhesia nazionale. co-
stituiscono un « problema sto-

r ico» che sul terreno delle 
istituzioni economic-he e su 
scet t ibi ie di nuove venliche 
E fra queste istitu/.HJni la ban 
ca ha senza dubbio una posi 
zione prennnente poiche e a t 
Iraverso di essa che l vecchi 
ceti interarnente legati alia 
propneta fondiaria e al privi-
leglo feudale hanno spenmen 
tato — prima ancora che at
traverso l'espenenza dell'indu 
stria — i « vantaggi » del ca 
pitalismo. 

Oggi si parla dl finamiam-
zazionc dell'economia italiana 
come di un problema nuovo; 
ma e nuovo solo w rapporto 
a taluni aspetti, come I'impie-
go all'estero di elevate quote 
di capitale. II fatto che siano 
le banche a fare e disfare 
« affan » delle dimensioni del
la Montedison, a guidare l'o-
perazione tendente a dare in 
pasto alia Borsa le aziende a 
partecipazione statale e il n-
sparmio delle famiglie — in-
somma a battersi per l'anima 
zione e il ringiovanirnento del 
capitalismo nazionale — e nuo 
vo nelle dimensioni, ma ha 
profonde radici nella storia 
economica del paese. 

La banca e il capitale « pu 
ro ». L'oscillazione dei tassi dl 
interesse verso il profitto me 
dio, la manovra di quest) s tes 
si tassi a sostegno del profit 
to nei momenti di depressio 
ne ciclica (ora anche I'mter 
vento statale per rendere piu 
efficace. con incentivi redistri 
butori, tale manovra), lega-
no mdissolubilniente le sorti 
del capitale bancario a quel
le dpll'indiistna, ai centri ove 
si opera I'accumtilazione e lo 
sfrtittamento 

Le divergenze non possono 

essere che tattiche — a volte 
la oanca precede I'industria — 
anche se di portata non tra 
scurahile: il dilemma attuale 
fra azionariato popolare o n 
sparmio popolare a reddito fi* 
so. poco consistence n^uardo 
alia natura del sistema (an 
chf 1'interesse distnbuito dal 
la banca, direttamente o tra-
mite il piazzamento di obbliga 
zioni. e profitto). apre un pro

blema tattico dl grande im-
portanza perche con la banca 
il capitalismo di Stato si e 
collocato nei cuore stesso del 
sistema finanziano e la finan-
za viene sempre piu al cen-
tro della politica (della lotta 
di classe). 

Questa ricerca ci dice in 
quale ampia misura la borghe 
sia nascente abbia usato il po 
tere politico per dare ritmo. 
consistenza. forme appropria 
te alle sue esigenze di accu 
mulazione capitalistica. Oggi 
ancora il controllo politico sul 
la banca e indispensabile per 
qualsiasi tentativo di tr as for
mazione della societa naziona
le che voglia realizzarsi « a 
frontiere aperte o, senza reci 
dere cioe per un periodo piu 
o meno lungo 1 rapporti eco

nomic! col resto del mondo 
con tutto quelto che di ne-
gatjvo potrebbe conseguirne 
per un sistema eeonomico na
zionale fortemente integrato 
con tutta I'area capitalistica 
qual e il nostro. Per conver-
so. sono gli esponenti della 
banca che. obbedendo a pun 
mteressi di conservazione. 
svincolati da controlli politic) 
promananti da rappresen 
tanze democratiche, spingono 
e tempestano per ottenere og
gi una « omogeneizzazione » 
del sistema eeonomico Italia 
no aglj standard degli Statl 
Uniti e della Germania Fede-
rale. 

La Banca Nazionale i taliana, 
nata pnvata nello Stato pie-
montese, lo e ancora oggi; 
anzi, piu che mai oggi attor-
no alia Banca d'ltalia si rac-
coglie un gruppo di pressione 
politica fomudabile. I proget-
ti di nazionalizzazione non so
no mai nusciti a presentarsi 
all'opinione pubblica nei loro 
aspetto essenziale di riforma 
del siatema Iinanziano; quel 
poco di direzione pubblica che 
e giunta nei sistema delle par-
tecipazioni azionane dello Sta
to si e fermato sulla soglia 
delle banche IRI. II segreto 
bancario e ancora oggi il sun-
bolo di un sistema che. all'in-
segna della delicatezza e del-
Vautonomia della funzione da 
Cavour ad oggi, ha tenuto tut^ 
U alia frusta col ricatto della 
lira. 

r. s. 

(1) Banche, Goterno e Por
tamento negli Stati Sardi, Pa 
gine XCVI-2196, 3 volumi. 

4fc Psicologia In vetrina a Budapest 

Problemi della 
preadolescenza 
II libro di Guido Petter. 

Problemi psicologici della pre-
adnlescenza e dell'adolcscenza 
(La Nuova Italia, pp. 274. li
re 2000) merlta di essere se-
gnalato, oltre che per la sua 
vivacita culturale, soprattutto 
per la correttezza e la chla-
rezza del linguaggio: questo 
pregio fa di quest'opera oltre 
che un utile sussidio di la
voro per insegnanti, moni ta 
ri, assistenti sociali. o sussi
dio di studio per chi si pr& 
para a queste professionl, an-

passato sconosciute. sia sul 
piano dell'affermazione di nuo 
vi rapporti sociali e di nuo 
vi valon morali. 

Pur non mancando ormai 
una vasta letteratura sull'in 
fanzia ed in parte anche sul 
l'adolescenza e su quel peria 
do di passaggio che conven 
zionalmente viene chlamato 
o»gj preadolescenza. non si 
pu6 dire che aldila della cer-
chia degli specialistl I pro
blem! delicati e complessi del
la preadolescenza siano cono-

che un libro dl piu genera-
le interesse, soprattutto in 
questa congiuntura culturale 
che vede I problemi educa-
tivi posti m primo piano. 

Come ricorda Petter, vl so
no tre penodi della vita uma-
na che sono stati scoperti so
lo in un'epoca piuttosto re-
cente; essi sono: 1'infanzia, la 
adolescenza, e la vecchiaia. 
Direi di piu: questi tre pe
riod! della vita umana sono 
un risultato o meglio una 
conquista storica, conseguita 
dagli uomini sia sul piano 
di una condotta lgienica e di 
una capacita terapeutica nei 

sciuti e consideratl pratica-
mente. II libro del Petter po
trebbe cominciare ad apxire 
la strada a questa piu vasta 
divulgazione: lo sviluppo fisi-
co, il nsveglio della vita ses-
suale, lo sviluppo mtellettua 
le, l'atteggiamento verso lo 

studio, il rapporto con gli adul-
U. il gmppo dei pari, la ri
cerca e la definizione di una 
propria personality, sono le 
tappe dell'itinerario proposto-
ci da Guido Petter attraver
so i problemi psicologici del
ta preadolescenza. e vale la 
pena dj percorrerle. 

!. d. c. 

« 

Un marito 
occidentale » 

L'occidente: U mondo di 
« luci e co lon D che attrae. 
L'occidente. Cuomo ricco (di 
solito ingegnere o grande ca-
pitaltsta) che off re un avve-
nire pieno di speranze. E' U 
quadro che certi ambienti del
la vecchta borgbesia unghfr 
rese hanno dell'ovest europeo 
ed e il quadro che. traman-
dato dl padre in figlio. ab-
bagiia ancora alcune ragazze 
magiare. II problema esiste 
e nessuno lo nasconde. Tan-
tomeno Endre Fejes. uno de-
git scrittori piu s e n dellTJn 
gheria d'oggi, che con 11 suo 
nuovo libro Buonasera esta
te, buonasera amore (Edizio-
ni Gondolat • Budapest) ai-
fronta tutto il complesso mon : 

do delle famiglie di origine 
piccolo - borghese che sogna-
no per le figlie un marito 
«occ identale» , non contami-
nato dalla societa sociallsta. 

Buonasera estate, buonase
ra amore e appunto la sto
ria di un giovane che ha 
compreso It lato debole cb 
certe famiglie e sfrutta la si
tuazione con abilita. Lavora 
ui fabbrica con impegno. rl-
sparmia e poi, nei moment! 
di liberta. si spaccia per dJ-
plomatico straniero. Bella vi
ta, local! eleganti. donne a 
piacimento. Poi vengono le 
proposte di matnmonio . le 
amicizie, l dialoghi falsi e pie-
namente nve la ton delle ideo
l o g y piccolo borghesl. Una 
ragazza scopre il trucco e met
te il giovane di fronte alle 

sue responsabilita. II falso di-
plomatico, vistosl scoperto, 
cerca di sfuggire al conlron 
to uccidendo la ragazza. Vie
ne processato e condannato a 
morte. 

II libro e di grande Inte 
resse sia per la spiccata per-
sonalita dell'autore sia per ta 
dehcatezza del problema ai-
frontato. La denuncia di Fejes 
non e per6 nuova. Da tem
po lo scrutore conduce una 
lotta serrata contro degera-
ziom e falsi moralismi dan-
do della societa magiara ak 
tuale una visione a nostro pa 
rere reale e, comunque, ple
na di tnsegnamenti e spun 
tj critici. 

Figlio di operaf, Endre Fe
jes, e nato nei 1923. Comin-
cib a Iavorare come appren 
dista cU un sarto. Divenne poi 
operaio in una acciaiena. Dal 
1UJ9 al 1345 visse in v a n pae-
si europei lavorando come 
operaio specializzato. Tomato 
m Onghena nei 1949, trovo. 
occupazione fino al 1956 tn 
vane fabbriche della capita 
le. Era pert) gia uno scnt-
tore: suo» articob e racconti 
appanvano in riviste e pub-
blicazioru. Dopo alcuni succes-
si — II bugiardo e / / ttdan-
zamenio — st ritirb sino al 
1963. anno che vide l'uscna 
del suo capolavoro « Rozsda 
temeto » ill cimitero delta rug 
gine) ora pubbheato in Ita
lia da Longanesi in una ec-
cellente traduzione. 

Carlo Benedetti 

Notizie 

# ALLA CASA DELLA 
CULTURA di Milano, via 
Borgogna 3, si svolgeranno 
nei proji lml giorni le se-
guenli manifestaiioni. Mer-
coledi 5 marzo alle ore 
21,15. In collaborazione con 
I'associazione per i rappor
ti culturali con I'Unlone So-
vietica, il professor Saveli 
Novikov, consulente del Pre
sidium del Soviet Supremo 
dell'URSS, inlrodurra una 
discussione sui nuovi orien
tamenti della legislaiione 
sovietica sul malrimonio e 
sulla famiglia. Glovedi 6 
marzo alle ore 21.IS, Fran
co Corleone, studente del 
liceo classico i G. Carduc-
ci • , II professor Antonio De 
Negri, preside dell'lstituto 
tecnico « Conli », il professor 
Adriano Menegol del liceo 
scientifico « Cremona >, II 
professor Alberto Pozzolini 
ds!!'!s!!!u!s ticp.ics : Mc!! 
nari • e Gian Carlo Thorim-
bert, studente del V I I isll-
tuto tecnico aprlranno un dl-
batlito sulla riforma degli 
esaml dl maturita e dl abi-
lltazlone: «un passo per il 

rinnovamenlo della scuola? » 
Venerdi 27 marzo, alle ore 
21,15, prima serata del ci-
clo t La mediclna e in cri
si >, presentata dalla dolt. 
Laura Conli e dal professor 
Giulio A. Maccacaro; il pro
fessor Giovanni Berlinguer, 
incaricafo di medicina so
cialc all'Universita di Sas-
sari inlrodurra un dibalti-
to sull'uomo come causa di 
malallia. Le allre serate si 
terranno alle ore 21,15 rfH 
14, del 21 e del 28 marzo. 

# IL CENTRO STUDI NU-
TRIZ IONALI , recentemente 
cosliluito presso l'lslilulo 
Ricerche Carlo Erba, sara 
inaugurato ufficialmente do-
mani mercoledi S marzo, alle 
ore 21, alia Fondazione Car
lo Erba, a Milano. con una 
lavola rotonda sul tema: 
c Condizioni attuali e pro-
spetlive della ricerca nutri-
z'.onalt In Italia » alia pre-
senza del Minislro per la 
Ricerca Scientifica on. Sal-
vatore Lauricella, del Mini
slro della Sanlla sen. Ca-
millo Ripamontl e del Mi
nislro dell'Agricoltura e Fo-
resle sen. Alhos Valsecchi. 
Sollo la presldenza del prof. 
Glno Bergaml, dlrettore del-
I'lsllluto di Fisiologla della 
Unlversita dl Napoli, svol

geranno relazioni I profes
sor): Giovanbatlista Marini 
Bettolo. direllore dell'lstitu
to Superiore di Sanlla di 
Roma, Cataldo Cass a no, pre-
sidenle della Societa Italia
na Gastroenlerologia di Ro
ma, Giovanni De Toni, pre-
stdenle della Societa Italia
na di Pediatria di Genova, 
Auguslo Genlili, presidente 
della Societa Italiana di Ni-
piologia di Pisa, Sabalo Vi

ses, direStcrc Eirijiituio 
Nulrizione e Presidente del
la Societa Italiana Nutrlzio-
ne Umana di Roma. 

Seguira una libera discus
sione cui sono stati invital) 
studios! Italian) di dietolo-
gia, biochimica e fisiologla. 

# SCRIVENDO NEL 1932 
IL SUO ROMANZO Un ballo 
dagli Angnsom. Alberto Ca-
roccl e sialo fedele e spre-
giudicato cronista net di-
segnare un amblente di ar-
ricchili neoblasonati. In cui 
si inseriscono goffamente 
gerarchi. generali e pseudc-
intellelluali conformisll. Si 
comprende cmie, a dlstanza 
dl anni, c Un ballo dagli 
Angrlsonl i rlmanga uno del 
piu efficacl esemplari della 
narrallva del tempo, situan-
dosl fra I'tnclsiva acredlna 
di Moravia (di cui tre anni 

prima erano uscitl • Gil In
different! * ) e il fantasioso 
memorialismo degli scrittori 
di c Solaria », la rivisla che 
Carocci fondo nei 1926 nei 
nome di Proust e di Svevo. 
Come c Gli indifferent! », il 
romanzo di Carocci e la cri
tica di una societa e di un 
costume corrotto. Su tale 
sfondo si intrecciano ariosa-
menle due vicende: quella 
di Odelte Villon, bellissima 
eanlante ai tramonto, ma an
cora anslosa di vive passio-
ni, e quella della giovane 
figlia del conte Angrisoni, 
che si apre per la prima 
volla all'amore. Non &, que
sto dl Carocci, un romanzo 
che anticipi certi orienta
menti della narrativa odier-
na. Ma proprio qui sta pro-
babilmente la piu sottile ra-
gione dl Interesse e di so-
prawivenza. Lo si conslde-
ri un doc u men to insospetta-
bile o un caso forlunato di 
narrazlone libera e sapien-
temente caralterizzata. € Un 
baMo dagli Angrison) * e un 
libro che si legge con un 
gusto singolare. 

Rai-Tv 

Controcanale 
IL BI.MHO STRILLA - fc" 

due vero troppo presto per giu-
dicare i risultati dell'iiichiesta 
dt Marcello liemardi e Miclie-
le Gandin buliapprendimenio 
del linguaggio da parte dei bam
bini. Questa prima puntaia, tra 
l'altro. era jon>e la piii di)]tcile, 
patclie trattava dalla prima ta-
se del processo. quella nella 
quale il bambino passa dal pri
mo urlo della na-^cita at primi 
balbettu. 

Sel complesso, ci pare, I'm-
chiesta si muove. comunque. se 
vando moduli tradizioticih: bren 
interns-fe ad " esperli " e a {/en 
te comune, brain doctimentart 
ahbastanza funzionali al discor
so. A momenti. Gandin ha cer 
cato anclie di costruire con '.a 
maccluna da presa qualche brc 
ve " cronaca di vita ", e ap 
prezzabde ci e apparso il suo 
sjnrzo di re^tituirct la dimen 
*ione soggettiva del bambino. 
come nella xequeitza deU'esp'o 
raztone della stanza. D'altra 
parte, il programma puo con 
tare a priori sul fascino die t 
bambini sempre esercilano sul 
pubblico: in jondo. ogni gato 
injantile e sputlacolo. e, pei 
quanto venga rip"tuto, e sem
pre spettacolo gradevole. Anche 
per questo. piuttosto ridondanle 
ci e sembrato tl commentu mu 
sicale. volto ad aggiungere una 
" hnca " nota di suggestione la 
dove non ce n'era aflatto biso 
ano: avremmo prejenlo. piul 
tosto. un uso piu Irequente del 
la regislrazione diretta. 

II discorso si e mosso lungo 
due binari: la spieoazione scien 
tifica dei fenomctn. della mec-
arnica di certi prccessi (lo svei 
zamento. la generazione dei suo-
ni), e Vanalisi di problemi di 
vita quotidiana (e opportune 
premiere in braccio il bambino 
quandn piange?). Giusto: in que
sto modo. I'mchiesta colleqa la 
tr.formazione al comiolio prati 
co. Tuttavia. avremmo vohito 

uno sjorzo maooiore per allron 
tare gli mteiragatlVl die p U 
spaso si prcsentano alia mente 
dei fjemtori e per combattere 
certi preotudizi correnti. In qw 
sto senso. sarebbe anche oppor 
tuno acceittuare quel conlron'," 
di opiniom divcr.se e opposti 
che. in questa puntaia, e stQ^i 
appena accennato (su questo ter 
reno. ricordiamo, I'mchiesta di 
Subel AspJttancJo il bamb.no eui 
molto azzeccata). In)me. ci c 
parso die il discorso mancax*? 
del tutto della dimentwne so 
dale: cine della parte che n 
guarda il rapporto tra il bambi 
no e I'ambicnte arcostante. ii'n 
<o!fan!o dome.sttco (anc'ic •>•<.' tnr 
d'ato dalla famiolia). e le co'i 
sequenze di questo rapporto S> 
c vero che. come ha detto il 
professor Mainardi, il lint/nan 
am umano. a differenza rt< 
quello de<)li altri amrnali. i1 unci 
ereditd soprattutto culturale 
una tale dimeintonc ct <emhra 
decisira Ma di questo avremr. 
certamente modo di pnrlare me 
oho dopo aver vt.-,to la secou-

da puntata. 
• » » 

L'lXSPIKG \HII.E APPKOUO 
[.'A|))ii)Jo contmua a-/ c-^er.' 
una ruhrica inspwoabile, ne'lo 
sua formula c nelle sue scclte 
Si preiula il sevondo numero di 
questa nuova serie. Accanto a 
un servizio come quello della 
fotorirafia del route I're mob. 
Initio di una .-'celta die non pri 
di semplicc curioittri e the srm 
brava d'relto al inihhhco n U 
largo, ecco un incontro com* 
quello con Palazze>dn tanto ra
pido e tanto particolare da nn» 
avcre praticamente alcun xcmo 
Piuttosto " specialisttco ". inli
ne. 'I servuio su Fausto P -
raiulello. tra I'nllro cancluw On 
un colloipuo ehe c stato troncatn 
proprio quandn commciava a dc-
iuiearsi il personaaoto. 

g. c 

Programmi 

Televisione 1 
TELEVISIONE I 

12,30 SAl'EKE 
L'lioino e l.i rampasna . a cura di Ce?nrr Z?ppulli (4» pMntatai 

13.00 I..\ CL'ItlOSITA* DKI.I.A CEVTE 

Uocutncniario del rc; l s ta ungherrsc Olah (ialmr 

13.30 TKLCGIOUNALE 

17,00 TEATRINO DEL GIOVEDr 
« I sosn l di E m r s t o », fiabc di Guido Sta^narn 

17.30 TKI.EGIOKXAI.E 

17.15 L. \ TV DEI RACAZZI i 
« Lr piaz/p dl Palcrmii ». a cura tl! Giordano Ilt-possi, rrc-a 
di Frrn.inda Turvaiii 

18,13 qUATTKOSTAGlONI 
La rulirira si occupa (Idle culture idroponlclir. cine del 
s i s tema serondn il quale le pianlr \eni,">iio cnltiv.up in 
solii7iunl Idriclic anziclic nella terra 

ia,!3 SAFEIIE 
« Gli a iaml e la materia », a cura di Glancarlo Mastni iZ p i 

U . l j TEI.EGIORNAI.E SI'ORT. C'ronarlie l ia l ianc. O R ; 1 al I'ar. 
lamei i lo 

•>l).30 TELEGIORNALE 

21.00 VIDOCQ 
Tenta puntata del te leromanzo di Georfie N e v e u \ sulle 
avventure del forzato Vidocq. 

22.00 TRIHCVA POLITICA 
Cr>nfcren2a s t a m p s dell 'on. Flaminin Picco l i . s e s t r i a r m 
della DC 

2J.0O TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
i7.oo H O C K E Y S U G H I A C C I O 

Ha Lubiana. in co l lcsamentn Eurovls lont . II telerron'sta 
Carlo Racarelli c o m m e n t ] il campionato mondiale di h o r k u 
su ghiaccio 

19,15 S A P E R E 
« Corso dl tedesco • 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 A CHE GIOCO GIOCIHAMO? 
QuU presentato da Corrado e da Valeria FahrUt Parte-
c ipcranno sjasera alia tr. ismissione Claudio Villa e If • R'l-
das dancers • . hal lct io acrohai ico 

22.10 ORIZZONT1 DELLA SCIENZA 
II servizio centrale del numero e co-.t!tuito da un docu-
mrniar io della IIIIC suite nuove arml chimlche c ha i t e -
noloij iche. Vedremo poi un srrviz io snllc Ircniche d 'auer-
racc io des l l aerei e un perzo stmll esperimenti che si i t w n o 
compiendo per trntare tin e l f icace annt lmo al l ' inf lurn/a 
cuMddeita • c lnrse • 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE R.XDIO: ore 7; 8; 
10; 12; 13; 13; 17; 20; 21 

6.35 Corso di l ingua Iranresc 
7.10 Mudra stop 
8.30 Le canzonl del matt ino 
9.06 Colonna musicale 

10.05 La Radio per le scuole 
10.35 Lr ore della musica 
11.30 Tenore LuUI Alva 
12.05 Contrappunto 
13.15 La corrida 
H 00 TrasmKslonl recionall 
14.-15 1 nostri Micce<Lsi 
tfi.00 P r n t r a m m a prr i r jqajj t 
Ifi.30 Scusi ha un ceronr? 
17.05 Per vol c in \an i 
19,13 I-a prodi?msa vita dl 

Gloacchino R n u i m 
19 30 Luna-park 
20.15 Operetta rdirinne ta<ca-

hile 
21 oo Concerto 
21.45 Vedet tes 
22.00 T n b n n a 

a P a n c i 
politica. Conic -

ren7j srampa de) Seere-
tario pol i t ico della DC 
on. Flamlnio Piccoli 

SECONDO 

G I O R N M . E R \ D t O : ore 6.30; 
7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11 30; 
12.15; 13.30; 14 30; 15.30; 
16.30; 17.30; 18,30; 19.30; 
22: 24. 

K 00 Prima dl cominciare 
7,43 Rll lardino a tempo 

mu^ira 
8.40 Sienori I'orchestra 

10.00 L'uomo che a m o (Vita di 
Georce G e r s h u i n ) 

10 10 Chiamare Roma 31.11 
12,20 Trasmissionl re; lonal i 
13 00 La hella e la bestia 
13.35 P a n s P r a \ o presenta: 

Partita doppia 

dl 

14.00 Juke -box 
13.15 S a « f di alltevi del c o n 

servator! Italian! 
16 00 Alerldiano di Roma 
16.35 Musica -r Teatro 
17.35 Classe unlca 
18.00 Aperi t lvo in musica 
19.00 L"n cantante fra la folia 
19.50 Punto e virpola 
20.01 FuorieJoco 
2n.ii Caccia alia \ o c e 
21.00 Italia che lavora 
21.10 I due fanciull i Romanro 

dl Marino Moretti 
22.10 La hella e la bestia 
22.10 Xppuntamento con N n n -

zio Rotonilo 

TF.RZO 

9 10 A. Dvorak 
10 oo Concerto di apertura 
It 10 Tastiere 
12 10 V n u e r s i t a Intern.izionalr 

G Marconi 
12 20 Civilta stri imentalf ttatia-

na 
12.33 Intermez7o 
H.OO Vnci dl ier! e dl ORJI 
14.30 II Disco m vetrina 
14.33 M. de Falla 
13.30 Concerto del Quintetto 

Chiijiano 
16.13 .Musiche d'occi 
17.00 Le opimoni defill altrl 
17.45 P. Nardinl 
IS.00 Notirle del Terzo 
IS.13 Qnadrante eeonomico 
18.30 Musica lesrftcra 
18.45 P a c i n i aprrta 
19.13 Concerto di ocnt sera 
20.15 In Italia e all estero 
20.30 Stacione I.irica della R M 

• Turandot • Musiche di 
Giacomo Puccini 

22 00 II Giornale drl Terzo 

VI SEGNAI.IAMO: • Vocl dl ierl e ill out;! • tTerzo ore t l ) — 
Gil appasslonati della Hnca. e non sol tanto loro. gradiranno oci;t 
I'cccezlonale confronto in procr.imma tra la voce del ( luaoso 
basso russo Feodor Scialiapln e II e lovane basso hn l faro Nlcolai 
Ghtaurov. I due cantantl esei;ulranno alcune p i c i n e famosr di 
compositor! rustl . 
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