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X. Storia 

Pubblicato a Parigi un libro doloroso ma 
necessario di Artur London, uno degli 
imputati del processo stalinista a SlanskJ 

Un comunista 
che «conf esso» 

Parlare del libro che qui 
ci intercssa — un libro per 
il momcnto uscito in Fran-
cia non ancora in Italia — 
non significa scrivere una 
recensione, ma piuttosto 
segnalarc un avvcnimcnto, 
adempiere eio6 quel dovere 
di informazione, che c com-
pito del giornalista. E' il li
bro di un comunista: Artur 
London, L'Avcu (La confes-
sione), edito a Parigi da Gal-
limard. Un libro grave, do
loroso, che non puo non far 
soffrire il lettore, ma neces
sario, per questo importante 
e valltlo proprio at fini del-
la nostra battaglia per il so-
cialismo e il comunismo. 

Artur London c un comu
nista cecoslovacco. Egli e 
stato nel '52 uno dei quat-
tordici imputati del proces
so Slanski. La sua miiizia di 
partito comincio molto pre
sto, nei difficili anni 'HO, 
quando egli era appena un 
adolescente sedicenne, un 
teenager, come si direbbe 
oggi. Fu a Mosca neH'orga-
nizzazione giovanile del Ko-
mintern, poi volontario in 
Spagna, dove partecipo a 
tutta la vicenda dclle Briga-
te internazionali, quindi in 
Francia dove fu attivo in 
tut te le fasi della Resisten-
za fino al suo arrcsto c alia 
deportazione a Mauthausen. 
Anche dopo la guerra restd 
alcuni anni in Francia, es-
sendosi particolarmentc le
gato, per motivi familiari e 
per la sua attivita clandesti-
na, al part i to comunista di 
quel paese. Ricntrd infine in 
Cecoslovacchia, perche insi-
s tentemente richiesto dal 
suo partito di origine, e a 
Praga fu fatto vice ministro 
degli estcri. Venne arresta-
to quando ancora ricopriva 
questa carica. 

Fra i quattordici imputati 
del processo Slanski, egli fu 
uno dei tre cui fu risparmia-
ta la condanna a morte. Eb-
be l 'ergastolo. Anch'egli, co
me tutti gli altri, aveva 
« confessato » gli atroei cri-
mini dt cui era accusato: co-
spirazione. tradimento. spio-
naggio e cosl via. Fu, dopo 
il ventesimo congresso del 
PCUS, il primo ad essere li-
berato e quindi riahilitato. 
L'inconsistenza deH'intero 
processo Slanski 6 stata ri-
conosciuta ufficialmente a 
Praga solo 1'anno scorso, do
po la svolta del gennaio: In 
primavera London ricevette 
da Svoboda una dclle piii al-
te decorazioni ufficiali. Al-
1'anticipo della sua liberazio-
ne non fu probahilmcnte 
estranea la sua notorieta in-
temazionale. dovuta in par-
tlcolare ai suoi stretti rap
port! col partito franccse. 

La moglie di London e in-
fatti una comunista francc

se di origine spagnola, a suo 
tempo dirigente feinminilc 
attivissima nel movimento, 
soprattutto durante la Hesl-
stenza: la sorella di lei aven-
do sposato Haytnond Guyot, 
oggi ancora membro dell'Uf-
ficio politico del PCF, Lon
don conservava con la Fran
cia anche questo vincolo di 
famiglia. Lise Hicol, sua mo
glie, fu aH'cpoca del pro
cesso protagonista di un epi-
sodio che ebbe notevole ri-
sonanza. Comunista integer-
rima, uscita da una famiglia 
di minatori interamente co
munista, sconvolta dalla eon-
fessione del marito, da lei 
ascoltata per radio, ripudio 
London anche a nome dei 
figli con una Icttera che fu 
allora re a pubblica, dichia-
randn che la sua fedclta al 
partito le imponeva questo 
distacco da un «traditore », 
fosse pure il padre dei suoi 
bimbi. In realta, resasi pre

sto conto del suo errore, fu 
poi lei stessa a battersi su-
bito e con molto coraggio 
per la sua riabilitazione. 

Tutte queste informazioni 
sono necessario per com-
prendere come rau tore sia 
un comunista, che tale e ri-
masto, nonostante la trage-
dia di cui fu vittima. C'e tut-
tavia una domanda, che egli 
inevitabilmente si c spesso 
scntito rivolgerc dopo la sua 
riabilitazione: perche aveva 
« confessato »? Egli era sta
to arrestato piu volte in prc-
cedenza da pnlizic borghesi 
e fascistc. si era trovato ncl-
lc mani della Gestapo c mai 
aveva « parlato ». 

Pcrchd questa volta aveva 
accettato addirit tura di co-
prire di infamia tutta la sua 
vita, riconoscendosi colpevo-
1c di delitti mai commessi? 
II libro, come dice il suo 
stcsso titolo , e una rlsposta, 
individuate e collettiva, per
che per bocca di London 
parlano anche coloro che 
non sono piu la per rispon-
dcre personalmentc. Direi, 
vista la sincerity c la pas-
sione di questo racconto, tc-
.stimonianza priva di effetti 
letterari , che esso c la ri-
sposta, anche se parziali in-
dicazioni ci orano state date 
altre volte da altrc fonti. 

London ci dice (avevamo 

Notizie 

0 Ecco I'elenco delle ope re 
piu vendute nel corso della 
tetllmana. I numerl Ira pa-
rentes! Indicsns {I pesto che 
l« stesse opere occupavano 
nella classifica deU'ullimo 
notizlario. 

NARRATIVA 
1) Updike: c Coppie > - Fel-

Irinelll, (1). 
2) Arpino: < II bulo e II mle-

le • . Rluoll. 
] ) Bassanl: i L'alrone > -

Mondadori (3). 
4) Gramlgna: • Marcel ri-

Irovalo • - Rluol l . 
5) Alvaro: c Domanl > • Bom-

planl (4) . 
SAGGISTICA E POESIA 
1) Mai in i : t Slorla degli 

anarchlcl ilaliani > • Ri i -
zeli (2) . 

2) Monlanelli Gervato: 
. «L ' l ta l ia della conlrori-

forma » - Rlt iol i , (1). 
S) Carlier: i La seconda 

guerra mondiale > - Mon
dadori (3). 

4) Kennedy: t I I nemlco in 
easa i - Garzanti, (4). 

5) Collolli: « Sloria delle due 
Germanie • - Einaudl. 

La classified * slala com-
pliala su dati raccolli pres
to le Librerle Intemationali 
Di Slefano (Gertova); Inter-
naxionale Hellas (Torino); 
Internationale Cavour (Mila-
no); Catullo (Verona); Gor
don! (Venexia); Inlernaiiona-
le Seeber (F i renie) ; Univer-
silas (Trlesle); Cappelll 
(Bologna); Modemlssima • 
Cremese (Roma); Minerva 
(Napoli); Lalerza (Bar i ) ; 
Cocco (Cagliari); Salvatore 
Fausto Flaccovio (Palermo). 

S) La giurla del c Premio 
iccardo Bonfiglio i , dedica

te quesfanno alia narraliva 
dopo I'esame delle numerose 
•pere paiieclpanti, ha sta-

•nalistl: 

Enrico Bellall, c II fldanzalo 
callol lcoi (Ed. Murj la) . 

Maria S. Codecasa, • Lelle-
rn lurche » (Palaizi) . 

Inisero Cremaschi, c Festa 
finita > (Todarjana). 

Raffaele Cravl, « II franco 
llralore » (Rizzoli). 

Valerio Fanlinel, r Vacuum 
packed * (De Donalo). 

Fauslo Glantranceschi: t I I 
segno sulla mano i (Ce-
schina). 
La giurla * compost a da: 

Luciano Cafagna, Luigi Del 
Grosso Destrerl, Franco 
Floreanlni, Giuliano Graml
gna, Enrico Picenl, Luigi 
Silorl, Carlo Steiner, Carlo 
Cipparrone, Giorgio Tinazzi. 

£ II comilalo organizzalore 
del premio Internationale di 
poesia < Cilia di Fircnze •, 
pres!eduto dall'assessore al
ia cultura e belle ar i l , awo-
cato Aurello Fral i , a seguilo 
delle numerose rlchicste 
pervenute in ordina at pre
mio stesso. comunica che il 
premio di lire cinque mi-
lionl * deslinalo ad una 
opera in lingua ilaliana o 
slraniera edila dal 1. gen
naio 1966 al 31 dicembre 
1961; comunica allresl che 
speltera alia giuria del pre
mio la designazione del'e 
opere da prendere in consl-
deraiione Ira quelle che sa-
ranno emerte nel panorama 
internazionale relative al 
friennio predetlo, con la ri-
»erva eccezionalmenle di 
premlare I'opera complesti-
va di un aulore che abbia 
risvegllato un partlcolare fer-
vore di ripropoila crlllea 
anche se non abbla pubbli
cato una nuova opera nel 
Iriennio slesso. 

La premlazione avra luogo 
il 24 magglo 1969 in Palazzo 
Vecchlo. 

premesso che il suo e un li
bro doloroso e difficile) qua
le sia stato il condizionamen-
to fisico e morale, continuo, 
insistente, assillante, che lo 
costrinse, dopo una resisten-
za durata per settc mesi di 
quotidiani, ossessionanti in
terrogator!, alle prime capi-
tolnzioni e poi, via via per 
tanti altri mesi, ad accetta-
re tutte le colpe fino a re-
citare docilmente la parte 
che gli era stata assegnata 
nel processo. Si 6 parlato di 
torture e, beninteso, vi fu-
rono anche quelle, sebbene 
non ncll'accezione in evil sia-
mo soliti usare quel termi-
ne. Ma direi che non e qui 
1'cssenziale. Attraverso la 
minuziosa descrlzione di lun-
ghis"=ime privazioni di sonno 
e di cibo, accompagnate da 
interrogator'! che durano 
giorni e giorni senza interru-
zione, si comnrondc come un 
uomo possa diventare un au-
toma. Decisivo fu il fattorc 
psicologico e morale: il tro-
varsi bandito, senza possibi-
lita di difesa, dal movimen
to cui si era dedicato tutta 
I'esistenza e in cui si era 
sempre riennosriuta la sola 
suprema istanza di ricorso e 
di giudizlo. 

Con questa personalc rico-
struzione, troppo convincen-
te per non essere accettata 
in blocco, London smonta 
sotlo i nostri occhi i'intero 
meccanismo di quel processi. 
Non solo quello di Slanski, 
ma anche gli altri che eb-
bero luogo sotto la direzio-
ne staliniana e che del rc-
sto — come London dimo-
slra — ebbero praticamente 
gli stessi arlefici: quelli di 
Rajk in Ungheria e di Ro
stov in Bulgaria, cosl come 
quelli, piu noti. di Mosca ne-
gli anni '36 '38. In parecchl 
di qtiesti cast avevamo a\*u-
to le riabilitazioni csplicitc 
o fmplicitc (e sarebbe bene 
che diventassern tutte palesi 
ed ttfficiali). Ma molto era 
cio che restava incomprensi-
bile. La testimonianza di 
London e invece illuminan-
te. Qui sta il suo grandc me
rit o. 

I processi furono fabbri-
cati come rozzi strumenti di 
una lotta politica. intesi a 
stroncare preventivamente 
ognj possibility, anche solo 
embrionale o ipotetica. di 
critica e di opposizione a de
terminate e discutibili scelte 
politiche. Per questo essi 
colpivano inter! gruppi: gli 
ex volontari di Spagna, ad 
esempio. Ma pronrio per 
questo stesso motivo essi 
ebbero anche molto di casua-
le: cosl fu casuale per Lon
don lo stesso essere condan-
nato all'ergastolo anziche a 
morte. Essi costituiscono 
uno degli a<;nctti piu deletc-
ri dcllo stalinismo. Non so
lo infatti hanno gottato om
bre gravi sugli ideali sociali
st!. ma hanno avuto consc-
guenzc negative durature. 
soffocando ogni dibattito po
litico e asgravando sistemi 
di direzione. che dovevano 
ostacolare seriamento il pro-
gresso di quelle societa. In 
una forma o neH'altra que
ste conseguenze si sono vi-
ste infatti in tutti I paesi 
dove i processi ebbero luogo. 

Eppurc anche in questo 
sta la forza del libro di Lon
don: che esso dimostra co
me quei fer.omeni non aves-
sero proprio nulla t di fata-
l e » . non rispondessero cioc 
a ncssuna dolorosa nccesM-
ta. ma fossero storture aber* 
ranti Se anche rifugge dal
le genpralizzazioni. proprio 
attraverso la verita dei dram-
mi personali. 1'autore sa dir
ei come quei metodi non ab-
biano an i to ntilifn alcuna 
per la causa comunista. ma 
al contrario le abhiano re-
cato un danno che si e pa-
gato e si rontinua a pagare: 
qui e il peso dello stalini
smo. 

Gia gravemente ammalato 
prima della sua tranica espe-
rienza. London non ha po-
tuto — come altri invece 
sono stati in grado di fare 
— riprendere. neppure do
po la sua liberazione. nes=;u-
na vera attivita politica. Og-
ci vive c si cura in Francia. 
Egli si era tuttavia asscgna-
to il comnito di portarci 
questa testimonianza ed e 
riuscito a farlo. II suo libro 
6 uscito a Parigi prima che 
a Praga. sebbene fosse pre-
visto che le cose andassero 
diversamente. London era 
arrivato con sua moclie nel
la capitale cecoslovacca per 
conscgnare il manoscritto al
ia casa editrice proprio il 20 
agosto dello scorso anno. 

Giuseppe Boffa 

Urbanistica 

SI MOLTIPLICANO I CONTRIBUTI CRITICI E GLI 
INTERVENTI TEORICI IN CAMPO URBANISTICO 

La citta 
dall' utopia 
alia scienza 

La citta lineare di Arturo Soria y Mata - La 
citta americana ai tempi de! New Deal - Gropius 
e I'architettura «integrata» -1 primi due vo-
lumi del « Dizionario enciclopedico di architet-

tura e di urbanistica» 

Walter Gropius nel suo studio 

La citti* contemporanea, 1 
suoi problemi le sue ango-
sce. On pubbltco sempre piu 
vasto che consolida I proprl 
Interessl intorno alia «scien
za della citth», e Ja necessi-
ta di documentarsi senza ca-
dere nel campo della specia-
lizzazione. Giungono cosl a 
proposito gli ultimi titoli del
la collana del Saggiatore di 
Alberto Mondiidori « Struttu 
ra e forma urbana»: classl-
ci sinora inediti in lingua ita-
liamv ripropongono, a specia
list! e no. la tematica sulla 
quale si e formata l'urbanl-
stica contemporanea. 

La citta lineare di Arturo 
Soria y Mata (II Saggiatore 
Mondadori, pp. 390 L. 3.000) 
a cura di George R. Coleins 
e Carlos Flores raccoglie scriU 
ti e realizzazioni del grande 
utopista del primo '900, in-
sieme a saggi che ne delinea-
no la figura e I'opera. L'idea 
della citta lineare e una del
le tante configurazioni urbane 
prospettate dagH utoplsti otto-
centeschl come rlvolta con
tra la citta industriale, e si 
presenta come modello per la 

Saggi 

« Le psicosi endogene » di Karl Leonhard 

Psichiatria 
e repressione 

Una secolare polemica che ha isterilito la ricerca e generato la 
lotta per il potere - La « violcnza » della terapia e il raffinato 

autoritarismo della diagnosi - II « ghetto » psichiatrico 

Se not consideriamo 1 va
il modi con cui, nella prima 
meta del nostro secolo, e sta
to preso in esame il proble-
ma della malattia mentale 
constatiamo tre ordinl di fat-
ti: 1) U progressivo potenzia-
mento dej»li strumenti e me
todi di ricerca, promosso e 
portato avanti sul piano blo-
losico e biochimico dagli stu
dios! della psichiatria; 2) 11 
nascere e lo strutturarsi dl 
un coerente punto di vista 
psicologico e psicodmamico 
che puO ricondursi in delimti 
va alie scoperte di Slgmund 
Freud: 3) l'affermarsi della 
convtnzione che la malattia 
mentale abbia con l'ambiente 

sociale in genere e con le con-
du:oni socioculturali di pro-
venienza del malato significa-
tivi legami causah. 

Biologi. bioclumic:. ed in 
genere tutti gli studiosi di for-
mazione organicista partono 
nelle loro riccrche da un pre-
supposto implicitamente ac
cettato. quello c:oe che i di-
sturbi mentali possono esse 
re trattati e mterpretatt come 
malattia di cun-e^nenza l lo
ro slorzj sono diretti all'ela-
borazione di ent:ta nosograii-
che ben definite, tondate sul 
tradiz:onah cardmi della ezio-
logia. patogenesi. stntomatolo-
s;a. propnosi ed acccssibilna 
:erapeut:ca Mentre per6 nel
la medicina propnamente 
detta il progresso scientifi-
co raggmnto dalla chimsca. (1-
s:ca, b'.ologia ha perme&so dl 
fomire cn ten ob:ettivl sem
pre piu valid; nell*individua-
zione dei meccanismi eziopa-
togenetict, nel caso della ma
lattia mentale ben raramen-
te l"approcc:o organicista ha 
permesso di rilevare inequi-
vocabilmente nessi causali tra 
l'aspetto smtomat:co e quello 

ezio-patogcnetico ipotizzato. 
D libro dl Karl Leonhard 

(I) pu6 senz'altro essere con-
sirlenitr r-ome una d* niip^p 
rare eccezloni. L'autore] stu-
dioso di formazione organici
sta. erede dei grandi maestri 
della psichiatria come Kraepe-
lin e Kleist, attualmente di-
reaore deiia clinlca neurologl-
ca « Charite » a Berltno ci pre

senta una classificazlone sl-
stematica delle psicosi endoge
ne, frutto di una lunga espe-
rienza di osservazione registra-
zione e studio di casl di ma-
lati psichici. 

Anzitutto che cosa 6 la psi
cosi endogena? Con tale ter-
mine vengono indicate tutte 
quelle forme di malattie men
tali che vanno dalle schizofro-
nic alle psicosi maniaco-de-
pressive la cui origine e attri-
buibile sia ad un lattore eredi-
tario sia ad un insieme di 
altri fattori molto importanti 
come possono essere quelli 
psicologici e socioculturali. 

Da una rigida contrapposl-
zione tra 1'endogeno e l'esoge-
no tra lo organico e lo psi-
chico e derivata nella psichia
tria tradiztonale, una secolare 
polemica che ha tsterlltto la 
ricerca e generato la lotta per 
il potere. Nella psichiatria mo-
derna, Invece, di cui 1'autore 
fe un portavoce si «impone 
lo studio delle alterazioni psi-
chiche con tutte le loro sfu-
mature poiche solo per questa 
via si puo arnvare alia dia-
gnost, alia prognosl ed alia te
rapia esatta», cioe si impo
ne un'inlegrazione in un ap-
porto interdisciplinare. del va-
rl puntl di vista. 

Da qut denva la necessita 
dl una minuziosa descnzione 
su un piano tenomenico e 
siiitomatologico di tutte le for
me chniche «per non sotto-
porre I'ammalato a terapie 
violente e lesive che condur-
rebbero solo ad un aggrava-
mento delle sue condizioni ». 
Questa ultima considerazione 
pone I'accento. secondo noi, 
su uno dei probleml piii gra
vi e forse meno dibattuti tn 

• psichiatna: si pu6 peccare 
di autoritarismo anche attra
verso la terapia. Autontansti-
che e coeremve non erano in
fatti solo le vane forme di 
vessazione medievali cui ve-
niva sottoposto Tammalato di 
mente (hasmo freddo. ceppi, 
catene, ecc.); autontaristiche 
e coeremve sono anche alcu-
ne forme di terapia. come 
quella organsca, a base di 
shock, la quale cerca di ell-
minare i disturb) psichici som-
nunistrando una scanca elet-
tnca sempre piii intensa, op-
pure quella farmacolog:ca. a 
base di psieofarmaci, che at
traverso la « manipolazione » 
del dosaggio « violenta » I'am
malato. 

Antecedente a queste e pe
rt un'altra forma di autori
tarismo molto piii raffmata e 
sofisticata: la diagnosi. Tutti 
conosciamo le tracrichfl conse
guenze su un piano giuridico 
• sociale della formulazione 

di una diagnosi psichiatrica 
per un ammalato ed anche 1 
valorl cultural! e di civilta, 
varianti da sistema a sistema 
sociale. che essa coinvolge. Nel 
nostro sistema per esempio 
dove esiste la tendenza al-
l'emarginamento ed isolamen-
to sociale delle forze scarsa-
mente produttive non c'e nes-
sun posto per I'ammalato psi-
chico che non sia nei • ghet-
ti n psichiatrici, nello stato di 
disoccupazione permanente. e 
nel rifiuto emotivo. Lo psi-
chiatra consapevole di tutto 
questo utihzza infatti una se-
rie di stratagemmi per evita 
re aH'ammalato 1 fulmini del
la diagnosi facendo prevale-
re un criterio filantropico e 
umanitaristico. 

Questo perd pub rappresen-
tare un grosso pericolo su un 
piano terapeutico e scientifi-
co, in quanto egli. preso co-
m'e dal desiderio di dare aiu-
to, trascura di approfondire 
il complesso del sintoml con 
cui una malattia mentale si 
presenta praticando cosl una 
psichiatria dl tipo patemall-
stico ed assistenziale. che e 
espressione di un autoritari

smo aKa rovescia, fatto di ap-
prossimazione generzea e su-
perticiahta. «Proprio la faa 
lita con la quale oggi un gu> 
vane ps:ch:atra pu6 fare la 
diagnosi (e raramente sbagl:a 
perche deve scegliere solo 
fra schizofrenia e psicosi ma-
niaco-depressiva) ha determi-
nato il fatto che oggi molt! 
non si storzano ne di stud:a 
re ne di desenvere esattamen-
te un quadro clinico ». In que
sto senso K. Leonhard offre 
con :! suo libro una prova 
ed Insieme una gu:da pratica 
di quanto impegno scientifico 
richiede Tosservazione ngoro-
sa e sistematica e lo studio 
del quadn climci che presie-
dono alia elaborazione dl una 
esatta diagnosi ed alia seel-
ta della terapia piii adeguata 
ai tipo ui uisiurbo psicnico. 

Giuseppe De Luca 

(1> Karl Leonhard: Le psi
cosi encloycnc. Feltrinelli Edi-
tore, pag. 431. 

« ruralizzazione » della citta e 
la urbanizzazione della campa-
gna. Al di la della sua etlettiva 
realizzazione nella « Ciudad Li

neal » di Madrid, l'interesse 
della proposta sta nell'impo-
stazlone metodologica tanto da 
essere una delle basl dell'ur-
banistica moderna e da esse
re servita come riferimento 
agll urbanisti sovietici degli 
anni trenta, alio stesso Le 
Corbusier e a molti urbani
sti contemporanel. 

• * • 

Verso nuove citta per I'Ame-
rtca di Clarence Stein (II Sag
giatore pp. 390 L. 3.500) e una 
testimonianza dell'attivita pia-
nificatoria condotta In Ameri
ca da un gruppo di studiosi 
(tra i quali Stein, Wright e 
Mumford) negli anni roose-
veltiani del New Deal. 

La tematica della « citta giar-
dinon iniziata in Inghilterra 
con Ebenezer Howard viene 
qui portata avanti attraverso 
le realizzazioni di Sunnyslde 
e dl Radburn; Il volume ne 
analizza con cura 1 risultati, 
mettendo in luce tutti gli 
aspetti. social! economicl po-
liticl di una operazione urba
nistica di cosl vasta scala. 

• • • 

Anche la ristampa degli 
scritti di Walter Gropius che 
esce in un'altra collana del 
Saggiatore (Architcttura in
tegrata - Saggi di arte e let-
teratura pp. 210 L. 18C0) ri-
propone ai lettori italianl un 
testo chlave della formazione 
degli architettl modern!. Al di 
la del problem! specific! del-
1'architettura e dell'urbanesi-
mo l'insegnamento di Walter 
Gropius e un Insegnamento 
morale, condensato nella dl-
chlarazione programmatlca fat-
ta ad Harvard: « Non deside-
ro insegnare un dogma gia 
pronto ma un atteggiamento 
spregiudicato, originale ed ela-
stico verso 1 problem! del no
stro tempo ». 

• » • 

Quanto mai puntuall In un 
momento di crisi. di ripensa-
mento e rilondazione teorica 
della disciplina architettonica 
escono i primi due voluml 
del « Dizionario enciclopedico 
di architettura e di urbanisti
ca B diretto da Paolo Porto-
ghesi per 1'Istituto editoriale 
romano (pp. 5H.T piii 536, L. 40 
mila. Opera completa n. 6 vo-
lumi) * Nel mondo degli ar-
chitetti, un linguaggio impre-
ciso e allusivo, in gran parte 
preso in prestito da altre disci
pline, ha prodotto una serie 
di gerghi propn di ciascun 
gruppo culturale rendendo il 
dialogo tra !e tendenze ar-
duo e improduttivo» senve 
Portoghesi nella sua mtrodu-
zione al Dizionario. 

L'architettura viene portata 
a conoscenza del lettore non 
piu nei suoi tradizionali con-
fmi dl • arte bella »; ma « nel
le sue piii reali dimens:om di 
strumento di trasformazione 
della crosta terrestre». «Ci 
augunamo — cosi termina Por
toghesi la sua lucida lntro-
duzione — che trapeh da que
sto quadro tutta la tremenda 
responsabihta che grava sulle 
spalle di chi fa rarchitettura 
ma anche di chi la utihzza. La 

sorte deirarchitettura intesa 
in questo senso e uifatu la 
sorte della beilezza della ter
ra che abiuamo, cosa trop
po importante perche possa 
essere affidsta senza control-
lo nelle mani di una classe 
di tecnici. Perche tutta ia co-
munita possa determinare e 
controllare ta costruzione del
la nuova c:tta occorre che Ia 
cultura architettonica non si 
identificni con la cultura de
gli archuetu ma si trasformi 
in un patnmon:o comunjea-
bile ». 

Anche una prima rap:da 
scorsa dei due volumi pubbli-
cau conierma che questo as
sume, che sottoscnviamo, 6 
stato perseguito con seneta e 
precisione. L'mtroduzione dei 
fenomeni urbanistici, ratten-
zione alia complessa questione 
della tnterdisciplinarieta, dal 
punto di vista deH'architetto, 
Tapprofondimento delle vocl, 
che molto spesso dimostra la 
uttlizzazione di studi ongi-
nali e non rimasticati, fa au-
gurire che, nouOaUuiie ii suo 
notevole costo, I'opera possa 
dawero diventare elficace vet-
colo di divulgazione della cul
tura architettonica. 

Novella Sansoni 
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Rai-Tv 

Controcanale 
APPUNTI PKR UN TEA-

TRO — // devrimente uicve-
di televisivo (che nell'ora di 
maggiore axcolto lasciava 
campo di scelta soltanto fra 
tl mediocre teleromanzo fran-
cese Vidocq e I'anticaglia di 
A the gioco giochiamo) si e 
improvvisamenle a n i m a t o 
yrazie alia sostituzione di 
Tribuna elettorale con un do
cumentary di .Maria firazia 
Giovannelli. Off off Broarl-
wai. 

Questa proiezione, infatti, 
va seonalata come un fatto 
abbaxlanza eccezionale per la 
nostra TV e del gualc di-
spiace soprattutto la sua 
vresentazior.e improvvisa che 
ha certamente trovato il pub
blica axtolutamente imprvpa-
rata. L'eccezionalUa dema 
soprattutto da un dato: che 
Off off Broad wai offre. con 
una certa abbondanza di 
materiale documentario di 
prima mano. un'informazione 
su quella parte della cultu
ra teatrale americana che si 
rifiuta di farsi integrare ne-
gli sclicmi del tealro com-
merciale (quel teatro che 
viene poi esportato, con tipi-
ca operazione di coloniali-
smo culturale. anche in Ku-
ropa e che e I'unico che il 
pub bl i co medio europeo co-
nosca. se non altro grazie 
alle riduzioni cinemaiografi-
che di marca holliu-oodianaj. 

II teatro cite vive fuori 
fuori da Broadwai e infatti 
un teatro che esprime so
prattutto uno stato di disagio 
e di protesta; insomma. una 
ipotesi di rottura ed un ten-
la tivo di rivolta contro una 
sopraffazione culturale che si 
esprime con tutti i mezzi ti-
pici della opulenta societa 
tarda capitalista. Off rime in 
visione al pubblico italiano 
una testimonianza diretta si-
Qiiifica dunque inserirsi in una 
operazione culturale che. pur 
non mancando (ti numerosi e-
quivoci. e sostanzialmente 
positira. Indicare al pubblico 
televisivo che si possa reci-
tarc senza sipari e senza pal-
co<!cemnco (addirittura per 
strada) significa, oltrctutto. 

andare nella direzione esatta-
mente opposta a quella che 
la stessa RAI-TV propone 
quotidianamente al suo pub
blico. .Mosfrarc come si possa 
reperire nella realta quotidia-
na tl materiale di una rinno-
vata ricerca teatrale e. per 
chi & abttuato a certa prosa 
telcvisiva (o al teatro bar-
ghese tradizionale). un salu-
tare choc. 

Detto questo. tuttavia va 
anche aggiunto subito che il 
documentario della Giovan
nelli non sempre svmbra pro-
porsi questa chiarezza espo-
sitva. Anzi. forse troppo as-
sorta nel gioco dell'avanguar-
dia americana. I'autricc si e-
sprimc secondo i ritmi for-
mali dc//'undcrground (il ci 
nema sotterranco, /»ori doi 
circuih commerciali): proba
bilmente nella cmirinzone di 
adeguare il documento cine-
'nalografico alia realta tea
trale da narrare. ma in real
ta sovrapponendo due forme 
narrative fino a perdersi spes
so m un formalismo esaspe-
rato che genera I'equivoco e 
la confusione (come nella lun-
W esposizwne del The concet). 
Di piii. La sclezioiie del ma
teriale non e stata adeguata-
mente accompagnata da un 
ragionato commento: e spes
so lo stcsso materiale docu
mentario e apparso searna in 
sequenze forse decisve. Cos\. 
mentre da un tato si accenrn 
troppo rapidamente al black 
theatre, dall'altra si accoita-
no troppo passivamente i con-
trapi>osti espcrimenti del The 
concet (una sorta di Un volto. 
una storm che farebbe la fe 
lictd di Gian Paolo Crcsci) e 
il « sinixtrtsmo» ritotujionario 
del Teatro delta Scsta Stra 
da. 

Appunti non fieri, certo. 
Che tuttavia non eliminano un 
giudizio sostanzialmente posi-
firo e mantengono ad Off off 
Broadwai il valore di un'in-
Aicazione sperimentale che 
la RAl-TVV non deve lasciar 
cadere. 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12,30 SAPERE 

Corso dl franrese 

13.00 IN CASA 
Sono In programma: « Le taschp At\ mari to ». • L'ABC 
del la b e l l c w a » e < Come Irggere le etlcheltir » 

13.30 TELEGIOHNAl.E 

17.00 U N T E R N ' A MAGICA 

17.30 TF.LF.GIORNALE 

17,43 l..\ TV DEI RAGAZZI 
Sono In programma: VanRelo v ivo », « La fac i le sc ienza ». 
e « A l l e src avvrnture » 

18.15 CONCERTO 
II qunrtr l fo tirlga dl r lar lnet i l Marcel I lassens e i r g u e 
mus iche di Kersters, Maes e Ahsil 

19.15 SAPERE 
< I segrrt l degli anlmal l », a cura di Loren Eise iey (terza 
puntata) 

19.43 TELEGIORN'ALE SPORT. Cronache Ital iane. Oggi s i Par-
l a m t n t n 

30.30 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 

22.00 SEAWAY: ACQUE DIFFICILI 
II te lef i lm dl s tasera si int i to ia: • La nave nel la bott lgl la > 
II de tec t ive Nick King e a l le prese con un mlsterloso 
mndell inn di cui e proprletarla una ragazza, ufHclale su 
un mercant i le . 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
16.30 IPPICA 

Da Miiano Alberto Giubilo s egue la corsa di t t i f al trotto 

18.30 SAPERE 
Corso di inglese 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 NERO WOLFE 
Si conclude stasera II racconto « Clrcuito ch iuso ». II fa -
moso de tec i i ve scopre. dopo pazientl indaginl condot te In 
so l l iudine . chi e Fassassino che ha operato n e i r a m b i e n t e 
del mil iardarlo Otis Jarrell . 

22.25 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
La rubrics prevede per sta<sera un serviz io snl lavoro di 
Federico f el l ini per 1! « Satyr icon »: dopo tantl l err lz i 
fotografiei sui rotocalchl . vedremo dunque Fell inl m u o -
versi "iiil " « e t " *otto Foblet t lvo del le t e l ecamere . Margfte. 
l i t a Guzzinati IntervisteTa Omar Sharif 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNAI.F. RADIO: ore 7. g. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 

C30 Corso di l ingua inglese 
8.30 l e canzoni del mat t lno 
9.06 Colonna uinsicaie 

10.05 IJI Radio per le Scuole 
10.35 I.e ore della musica 
11.20 I /esperienza crist iana 
I1J0 Teresa s t irhrandal l 
12 05 Contrapputito 
13.15 Appnntamento con Ja la 

De Palma 
11.00 Trasmi^sioni reglonali 
U.45 Zihatdone i tal iano 
15.30 Chlo<=co 
15.45 I ' l t lmiss lme a 45 girl 
16.00 Programm* per i ragazzl 
16 30 16.30 Special 
17 05 Per so l g iosanl 
19.13 • I-a prodiglosa \ i i a dl 

Gioarchirin Rossini », dl 
Ednardo Anton 

19 30 Luna-park 
2013 Gli eni l Jincl 
20.45 I J srxttra amtra Li lU 

Brignone 
21.15 Concerto s infonlco diret

to da G, Ferro 

SECONDO 

GIORNAI.F. RADIO: ore 6J0 . 
7.30. 8.30. 9 30. 1BJ0. 
11.10. 12.15 13.30. 14J0. 
15.10. 1£.J(1. 17.30, 18J0. 
19 30. 23. 24 

7,43 Bi l iardino a tempo di 
musica 

8 10 Musica leggera 
9.40 Interludio 

10,00 « L'uomo cbe amo • f s i -
ta dl George Gershwin) 

10 40 Chlamate Roma 3131 

12.20 Trasmissionl regional! 
13.00 Hit Parade 
13.55 II senzat i to lo 
14.00 J u k e - b o x 
14.45 Per gli amlcl del disco 
15.15 Viol in is ts Isaac Sterw 
16 00 Pomcrldiana 
16.35 Le chiavl del la mtrtie* 
17.35 Classe Unic* 
18.00 Aper i t ivo in muslcm 
19.00 Tony Cucchiara Folk 
19.50 Punto e v lrgola 
20.01 S i s m o rattl cosl 
20.45 Passaporto 
21.00 IJI v o c e del lavorato i i 
21.10 Teatro stasera 
22.10 II me lodramma In d l i c« -

teca 
TERZO 

9.30 I-a Radio per le Scnole 
10.00 Concerto di apertura 
11.15 Concerto del l 'organlsta G. 

Zanahonl 
11.40 Musiche i ta l iane d oggi 
12.20 L'epoca del pianoforte 
12.55 Intermezzo 
'3,35 Fuori r e p e n o r l o 
14 30 F Schubert 
14,45 J oh an S Bach: • Passto-

ne secondo S Giovanni » 
Direttore G. Ramfn 

17.20 Corso di l ingua inglese 
17,45 F. Bnsoni 
18.00 Not iz ie de! Terzo 
18.30 Musica leggera 
18.45 Picco lo pianeta 
19.15 Concerto dl ognl sera 
20,30 I.e mater le pr ime nel fu-

tnro 
21.00 II personaggio d | Blanca 

22.00 rrGlornate del Terzo 
22.30 In Italia e all'estero 

\~l SF.GNAI.IAMO: « 1 ^ materle prime del futuro » (Terzo 
ore 20 30; — l a serie presede stasera. nella sua seconda pun
tata. un servizio canto da Mario Dall'Agllo su • georhlsate* e 
ricerca mlneraiia ». 


