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Editoria 

Le « case » italiane di fronte all'esplosione delle lotte giovanili 

II libro come arma? 
L'esigenza di un radicale rinnovamento politico e culturale posta dal 
movimento studentesco - Scelte editoriali e logica del « consumo » - Fun-
zione del « pamphlet» - Rispondono De Donato, Einaudi e Marsilio 
« U n pamphle t» ha scritto Rudi 

Putschke «non e un libro "norma-
le"... deve essere subito utilizzato, al 
momento giusto, per sviluppare una 
chiara coscienza..- ». Ecco in queste 
parole ci sembra si possa gia riassu-
mere il senso e la portata del nuovo 
rapporto che le lotte operaie e stu-
dentesche dell 'anno scorso e di que
sto e il movimento giovanile hanno 
instaurato, appunto, fra il l ibro e i 
giovani. 

Si trat ta, cioe, di un tipo di scclta 
culturale e politica che l 'editoria, og
gi, deve proporsi, piuttosto che della 
registraziono meccanica di un feno-
meno di mercato. 

II libro come strumento, il libro co
me arma, il l ibro come momento di 
una presa di coscienza o di appro-
fondimento cul turale: in ogni caso, 
non piu il l ibro inteso alia stregua 
di « prodotto » che, indipendentemen-
te dalla gamma di valori che pud 
possedere, e sempre sostanzialmente 
un fatto consumistico. Si tratta, cjuin-
di, di cogliere a fondo quella che non 
e soltanto l'esigenza che si va ponen-
do di nuovi contenuti e indirizzi, ma 
cssenzialmente la nuova funzionc che 
si r ichiede al libro. 

Fino a che punto gli editori Italia-
ni hanno saputo — e sapranno — co
gliere il senso della nuova situazione 
e della nuova realta? Quali sono i lo-
ro programmi per i prossimi mesi di 
quest 'anno? Che tipo di politica cdi-
toriale intendono at tuare per soddi-
sfare le esigenze di un nuovo pub-
blico che, negli ultimi tempi, si 6 ve-
nuto formando? 

Queste le domande che abbiamo 
rivolto agli editori e dei quali pub-

blichiamo accanto le prime risposte. 
Le lotte giovanili dei mesi scorsi 

hanno »ia provocato una virata d'in-
dirizzi e di scelte nclTambito della 
editoria italiana, modificando, ne po-
teva essere altrimenti, 1'atteggiamen-
to delle case editrici. 

Negli ultimi tempi, saggi. documen-
tazioni, inchieste, s trumenti di lotta 
hanno cominciato a circolare nolle 
nostre Hbrerie, abbracciando prima 
Tespcrienza americana, francese e te-
desca, poi, gradatamente, anche quel
la italiana: i titoli (e le scelte) van-
no dall'Universita nella democrazia 
di Jiirgcn Habermas all'Anno degli 
studenti di Rossana Rossanda e al-
VAutoritarismo nella scuola, dalla 
Universita del dissenso alia Rivolta 
dcgli sludenti di Chiarante, dalle 
Considcrazioni sui fatti di maggio di 
Lucio Magri alia Comune di Parigi 
del maggio '68, dai Documenti della 
occupazione del Liceo Parini di Mi-
lano a Sludenti, partiti cd elezioni 
politiche di Oreste Scalzone, da Du-
tschke a Colin Uendit, da Marcuse 
alle Risposte a Marcuse, per non di
re delle numerose e fitte raccolte di 
testi sulI'Univcrsita, a partire dai 
Documenti della rivolta univcrsitaria, 
apparsi neH'aprile 'GO. 

Anche in Italia, quindi, si e gia 
cominciato a verificare quel fenomc-
no manifestatosi precedentemente, ed 
in dimensioni piu ampie, negli Stati 
Uniti ed in Francia: basti pensare al
ia fioritura, o l t ra lpe , dei libri sul 
maggio, oltre duecento titoli, parec-
chi dei quali sono diventati, nel giro 
di solo un paio di sctt imane, auten-
tici e talora insperati best-sellers. 

Nuovo collane sono state create o 

potenziate (anche nel senso della ri-
cerca di una piu precba iisionomia) 
dagli editori maggiori e dagli editori 
tradizionali e, tanto per citare qual-
che esempio, possiamo ricordare la 
«Librer ia » di Feltrinelli o il « Nuo
vo I'olitccnico » e la « Serie politi
ca » di Einaudi. Tuttavia, e forse non 
a caso, ci sembra che maggiormente 
scnsibiliz/ati dalle lotte e dalla pro-
blematica, piuttosto che dalla sempli-
ce tematica giovanile, siano gli edi
tori nuovi o di minor potenza cdito-
riale: ricordiatno, ad esempio, Marsi
lio e De Donato. Meno legati dalla 
politica editoriale tradizionale, que-
.sti editori sembrano aver puntato 
molto sulla problematica del movi
mento giovanile: la loro politica edi
toriale spesso coincide con le collane 
dedicate al movimento stesso (si ve-
dano « Dissensi » e « Atti » di De Do
nato e i « Libri contro » di Marsilio). 
Ben minor sensibilita, per converso, 
hanno fino ad oggi dimostrato case 
editrici la cui linea generale e da 
tempo caratterizzata da una produ-
zione a fini di consumo e che, come 
Mondadori, Rizzoli o Garzanti, sono 
al trct tanto aliene da precise scelte 
politiche e editoriali difTormi rispet-
to al bagaglio ideologico e culturale 
tradizionale, almeno fino al punto in 
cui tali scelte non vengano fatte rien-
t rare nella logica del mercato. 

Era ed e, quindi, inevitabile che, 
nell 'ambito delPcditoria italiana, le 
nuove istanze ed esigenze postc dal 
movimento dei giovani creassero e 
creino reazioni ed atteggiamenti dif
ferent!. 

Daniele lonio 

De Donato 

Intervento 
polemico 
nella realta 
attuale 

Marsilio 

Non libri 
« sulle » lotte 
ma libri 
«per» le lotte 

Einaudi 

Prospettive 
piu ampie 
e meno 
precarie 

Risponde Diego De Do
nato, edltore: 

« II risveglio politico del gio
vani e anche risveglio cultura
le; esso ha gift posto all'edito-
ria italiana piu awerti ta l'esi
genza di una produzione nuo
va, che ha quasi trasformato 
il volto delle Hbrerie. Quanto 
all'influenza che questa nuo
va incoraggiante realta esercl-
tera sul nostro programma fu-
turo, posso dire che, oltre a 
segulre con maggiore attenzio-
ne cl6 che le nuove genera-
zlonl, dopo la tumultuosa 
esplosione della loro sacrosan-
ta protesta, elaborenumo au-
tonomamente, porremo anco-
ra maggiore impegno nell'of-

Rispondc Stelvlo Cara-
vel la , direttore editoriale 
della Marsi l io Editor): 

« Poiche abbiamo valutato 11 
fenomeno dell'intervento stu
dentesco e del giovani ope-
rai nella vita politica del Pae-
se, come fatto di grande rile-
vanza, abbiamo sentito l'esi
genza di dargli spazlo nel no-
stri progetti editoriali. E ' na-
ta cos! la collana "I libri con
tro", il cui primo volume, Uni
versita: Vipotesi rivoluziona-
rla, uscl alia fine del marzo 
1968, con 1'intento di fornire 
alia riflessione politica del Mo
vimento Studentesco una rac-
colta dei piu important! ma-
teriali elaborati nelle singole 
sedi e che allora non aveva-

Rlsponde Ernesto Fer-
rero, capo ufficio stampa 
della Giulio Einaudi Edl
tore: 

« La Einuadi sla adesso rac-
cogliendo i frutti di un lungo 
coerente lavoro di dissodamen-
to, di scavo, di approfondimen-
to, di "provocazione" al dibat-
tito. La sua linea editoriale 
ha sempre mirato a fornire 
modernl strumenti formativi 
con cui lnterpretare la multi
forme e complessa realta del 
nostro tempo. Per questo 1 re-
centi awenimenti non ct han
no colto di sorpresa, costituen* 
do, piuttosto, quasi una veri-

frire ad esse testi rigorosi ed 
attuali che servano ad accele-
rare la loro maturazione cul
turale e politica, contribuen-

do, alio stesso tempo, alia spro-
vlncializzazione e all'aggiorna-
mento della nostra cultura. 

Abbiamo iniziato un discor-
so sul teatro, continueremo la 
pubblicazlone di testi dei for
malist! russi, con il piu sti-
molante libro di Sklovskij, II 
punteggio dl Amburgo, le le-
zloni di Zamjatin alia Casa del
le Artl, e altro ancora; non 
trascureremo la nostra cauta 
esplorazione fra le voci nuo
ve della nostra letteratura; in-
sisteremo, con la collana 'Te
nd e problemi". nel tentativo 
di avvicinare il lettore italia-

no avuto modo di circolare 
ed essere conosciuti e discus-
si. Questa caratteristica fonda-
mentale di servizio per il Mo
vimento e stata mantenuta dal
la collana in altri volumi: Kri-
tische Universitat ha portato 
a conoscenza degli studenti 
italiani le elaborazioni degli 
studenti berlinesi; 11 maggio 
rosso di Parigi e / muri di 
Parigi hanno offerto i mate
rial! piii interessanti e politi-
camente qualificati usciti dal-
l'esperienza francese; Contro 
la scuola di classe e 1'unico 
volume uscito in Italia che rac-
colga contributi e documenti 
del Movimento Studentesco 
medio. 

Crediamo, cioe, di esserci di-
stinti rispetto al resto della 
produzione editoriale sull'argo-

fica deU'utilita del nostro indl-
rizzo. Va da se che i nostri 
progetti non ne usciranno mo-
dificati sostanzialmente: ere-
see, semmai, il rigore e l'im-
pegno delle scelte, che Inten
dono offrire al lettore, piu che 
il documento Immediato, lega
to alia cronaca, un ripensa-
mento in prospettive piu am
pie e meno precarie. 

Non e moltiplicando dlsor-
dinatamente 1 libri sul maggio 
francese che si fa un lavoro 
autenticamente culturale. Giu
lio Einaudi ha ricordato re-
centemente che siamo usciti 
"da una anno di torbido intel-
lettuale, nel quale i soliti me

no a discipline a Iul ancora 
poco fainiliari, come la psico-
logia, la biologia, la etolo-
gia, la sociologia, la filo-
logia, la cibernetica; e, na-
turalmente, con le nostre col
lane piu vivaci ed accessibili, 
"Dissensi" e "Atti", andiamo 
approfondendo il nostro Inter
vento polemico nella realta piu 
attuale (l'inchiesta a cura di 
Berlinguer sulla salute nelle 
fabbriche, il secondo volume 
degli atti del Tribunale Rus
sell, la documentazione sulle 
lotte alia Columbia Universi
ty, la polemica fra Grass e 
Kohout sui fatti di Praga 
ccc). Hoi, in deflnitiva, segui-
remo i giovani, ma quest! cl 
seguiranno? ». 

mento: vi e stata una notevole 
produzione di libri sulle lotte 
studentesche e giovanili, men-
tre i nostri (perlomeno nelle 
intenzjoni) sono libri per le 
lotte studentesche e giovanili. 
La collana continuera questo 
anno estendendo il campo di 
interesse ad altre esperienze 
di lotte giovanili rivoluziona-
rie, come quelle sviluppatesi 
in Cina nell'ambito della ri-
voluzione culturale, quelle ope
raie e contadine in Italia, i 
fermenti che sempre piu evi-
denti si manifestano nel mon-
do giovanile cattolico. L'obiet-
tivo rimarra sempre quello dl 
fornire un servizio d'informa-
zione adeguata aH'esigenza di 
riflessione politica che il mo
vimento giovanile viene espri-
mendo ». 

statorl hanno guazzato, cercan-
do di aumentare la confusio-
ne, anziche raggiungere una 
sempre piu necessaria, cristal-
lina chiarezza", sottolineando 
la necessila di "eliminare le 
scorie di una cultura solo ap-
parentemente rivoluzionaria, 
o, diciamo pure una parola 
piu modesta, nuova". Anche 
questo anno, la Einaudi pro-
muovera una serie di inizia-
tive che rafforzeranno l'effi-
cacia operativa d! un discorso 
a vasto raggio, che vuole con-
tinuare ad offrire il suo con-
tributo alia costruzione del-
1' "uomo nuovo" ». 

Notizie 
# c Antonio e Alberto Asca-
ri > di Cesare De Agostini 
(L.E.A. Roma), c Capodanno 
sulla nord-est del Badile», 
dl Franco Rho (Tamari , Bo
logna), < Dalla Corea al Qui-
rlnale >, dl Gianni Rivera e 
Oreste Del Buono (Rizzoli, 
Milano), < Glmondi, Motta e 
C .» dl Glullo Croiti (Mora-
no, Napoli) e c Pininfarina -
nato con I' automobile > di 
Ernesto Cabal lo (Palazzl, 
Milano) sono i cinque libri 
designati stamane dalla com-
mixsione dl $cel»a de) < Pre-
mio bancarella sport • 19&9. 

II c Premio bancarella 
•port » che e alia sua sesta 
•dizlone, viene organiwalo 
annualmente dalla fondazio-
ne c Citta del libro >, dal Pa-
nathlon International, dal 
Panathlon Club dl Carrara e 
Massa, dall ' Unlone libral 
pontremolesl e dall ' Assocla-
zione nazlonale libra! delle 
bancarelle; esso verra con-
segnato a uno del cinque li
bri finalist) II 15 glugno nella 
p iaua medioevale di Pontre-
moli. 

La commlsslone dl scelta 
• r a presiedula da Glancarlo 
Dosi Delflni e composta di 
Aronne Bartoll, Massimo 
Della Pergola, Mario Frugo-
I I , Angelo Calletto Vallada-
res, Antonio Ghirelli, Gian-
earlo Las^marsinl, Cessrc 
Relsoll, Lulfll Sernl, Roberto 
Suplno, Menottl Tarantola, 
Renzo Tolozzl • Carlo Bardi. 

^ I I 15 marzo si e Inaugu
r a l * a Roma, presto la Gal-

lerla Marlborough, una (no
stra personate di Giuseppe 
Capogrossi. L' esposlzlone, 
comprendente una sessanti-
na dl opere tra « gouaches > 
e rilievi nonche olio litogra-
fie, traccia un panorama 
completo dell'opera dell'arli-
sta dal 1949 a oggl; a partire 
dalla data, cioe, in cui Ca
pogrossi abbandono deflnlll-
mente la plttura figuraliva 
per Carte astratta. Come c 
nolo, Capogrossi, che e nato 
a Roma nel 1900, che fu ne
gli anni trenta una delle f i 
gure piu In vista delta 
t Scuola romana > e che tale 
poslzlone occupo sino al do-
poguerra, nel 1930-32 aveva 
avuto un momento cubista 
pressoche astratto, ma solo 
nel 1949, dopo rlcerchs in 
varle direzionl culminate in 
un personale neocubismo, e 
approdato alia sua tlpica plt
tura basata sulla ripetizione 
di uno stesso segno. Una pit-
tura Inconfondiblle, che ben 
presto e stata conslderata co
me uno del piu Interessanti 
contributi che Carte nostra 
abbla dato al l ' avanguardia 
internazionale. 

La mostra della Marlbo
rough, presentata in catalogo 
da uno scritto di Giuseppe 
Ungaretli e da uno dl Cevare 
Vivaldi, e costituita dl opere 
~>sl!a magglor parte inedile. 

# La casa edllrlce praghesa 
Svoboda pubblichera que
st'anno un volume dl poesie 
dl Giovanni Giudicl, I'autore 
dl < Omaggio a Praga a. La 

raccolta usclra nella collana 
Syninx con una copertina di 
Jiri Rathousky, comprendera 
in parte poesie da < La vita 
in vers! > e in parte poesie 
inedile, tra cui c La Bovary 
e'est mol ». Questo tradotto 
in ceco, sara anche II titolo 
della raccolta (c Ta Bovary 
jsem ja i ) . Le poesie sono 
state scelte e tradotte da 
Vladimir Mikes di cui ricor-
diamo Cimportante antologia 
di poeti italiani • Paradi-
io interrotto » (» Prcruseny 
raj 9), edita nel 1967 per II 
Club degli amid della poe-
sia dalla casa editrice Ce-
skoslovemky spisovatel. Glu-
dici e Mikes hanno collabo-
rato anche per la traduzione 
delle poesie di Jiri Orfen che 
uscira prossimamente per I 
lipi della casa editrice Ei
naudi. 

0 La casa editrice slovacca 
Tatran ha deciso dl pubbli-
care II Vecchio e il Nuovo 
Testamento. Come lllustrato-
re ha scelto uno dei piu emi
nent) artist! figurativi ce-
coslovacchi contemporanei, 
I' artista nazlonale Vincent 
Hloznik. II pittore Hloznik ha 
gia dato prova delle sue alte 
quallta in questo campo, il-
lustrando COdissea e Clliade 
di Omero, la Divina Comme-
dla dl Dante e 11 Fausl dl 
Goethe. 

#> U Museo d'arte moderna 
di New York ha -innuncialo 
che a partire dal 18 marzo, 
• fino al 13 aprile, esporra 

una serie dl undid studl dl 
bronzo in rilievo di Giacomo 
Manzu appartenenti alia se
rie realizzata per II < Porta-
te della morte » della basili
ca di San Pletro a Roma. 

a) Presso Clstituto italo-lati-
no americano, in Roma 
(piazza Marconi, EUR) II 26 
marzo sara inaugurata la 
mostra c 24 artist! romanl 
non figurativi ». Gli artist! in 
vitatl sono. Carta Accardi, 
Afro, Gastone Biggi, Luigi 
Boille, Alberto Burri , Aldo 
Calo, Franco Cannula, Giu
seppe Capogrossi, Alfto Ca 
stelli, Etiore Colla, Pietro 
Consagra, Antonio Corpora, 
Piero Dorazio, Nino FranchJ-
na, Edgardo Mannuccl, Ga
stone Novell!, Achille Peril l i , 
Mimmo Rofella, Antonio San-
filippo. Tot! Scialoja, Nino 
Scordia, Guido Strazza, Giu
lio Turcato, Anfonino Vir-
duzzo. 

0 La gallerla d'arte Marl
borough ha presentato a Ro
ma cinque opere di architet-
tura di Maurizio Sacripanti: 
« Gratlaclelo Peugeot • Bue
nos Aires • (Sacripanti • 
Tombini - Mafai - Frigerio); 
< Total teatro » (Sacripanti -
Nonls - Perucchinl - Peile-
grineschi - Peril l i ); « Concor-
so Montecltorio > (Sacripan
ti - Perucchinl - Frigerio); 
c Museo di Padova > (Sacri
panti - Nonls • Perucchinl); 
« Padiglione Osaka » (Sacri
panti - Nonis - Declna - Pe
rucchinl - Latinl - Padlo - Pa~ 
rllli • Leoncllll). 

A died anni dalla scomparsa 
del teorico del cinema italiano 

Gioventu 
di Barbaro 

Ral-Tv 

Si compiono diecl anni — 
dieci lunghl anni che, tutta
via, sembrano trascorsi come 
un fulmine — dal giorno del
la morte di Umberto Barba
ro, il maggior teorico italia
no dell'arte del film, lo stu-
dioso piu noblle, acuto e dl-
sinteressato che abbia opera-
to in questo campo di inda 
gine culturale, il padre « spiri-
tuale » fu detto (ma con mag
gior precisione e rendendogli 
piu onore si dovrebbe dire 11 
padre « ideologico ») del neo-
realismo e di un'intera gene-
razione di cineasti. 

II suo pensiero estetico 
era, come tutti sanno, ancora 
In piena elaborazione. Dopo 
aver speso gran parte della 
vita nelle condizioni partico-
larmente awerse del fascismo 
per sprovincializzare la no
stra cultura; dopo uvere ar-
ditamente lavorato per porta-
re a conoscenza de-;li italia
ni le teorie traniere piu 
avanzate e in primo luogo 
quelle sovietiche <per cui non 
gli sarebbe dispiaciuia, anche 
se non sarenbt- aliattu gnisto 
limitare a essa il suo appor-
to, I'esclusiva nomea di « tra-
duttor di P\idovkin »>; dopo 
avere In una lun<ja serie di 
saggi e di scritti sparsi (i 
piu insigni dei quali sono sta 
ti raccolti, rispettivamente 
nel '60 e nel '62 in due volu 
mi degli Editori Riuniti) afler-
mato la poetica del film alio 
stesso livello delle altre poe 
tiche, Barbaro si accingeva 
appena a quel grosso e ambi 
zioso piano di «risarcimen 
to marxista dell'arte » ossia a 
quel « saggio di estetica cine-
matografica» alia luce del 
marxismo che lui soltanto ap-
pariva in grado di darci nel 
nostro paese, e che purtrop-
po non riuscl a completare 

Gli awenimenti di questo 
decennio non solo nel cam
po del cinema ma in tutti 
gli altri campi (e Barbaro ne 
padroneggiava molti) della 
cultura, della politica e del co
stume, gli avrebbero certa-
mente consentito di impegnar-
si ancora piu a fondo, di ri-
vedere lui stesso alcune sue 
impostazioni e alcuni suoi giu-
dizi, di misurarsi con nuove 
realta e nuove contraddizionl 
esplose spesso con evidenza 
drammatica. 

Non s! pub onestamente di
re, infatti, che le cose del ci
nema (per limitarcl a queste) 
siano sempre andate avanti 
nel senso che l'incorrotto mae
stro ausplcava. Anzi verrebbe 
spontaneo di asserire il con-
trario: troppe volte il pro-
gredire del cinema si e mos-
so in una direzione che a lui 
sarebbe sembrata quanto me
no discutibile. E sarebbe sta-
to enormemente importante, 
per tutti noi, il poter segui-
re la sua battaglia di chiari-
ficazione, il poter vedere qua
li settori avrebbero meritato 
il suo appoggio, e in quali al
tri egli avrebbe aperto le osti-
lita. 

II Barbaro critico militante, 
e noto, azzannava con traspor-
to e menava staffilate da la 
sciare il segno per anni. Nem-
meno un o grande » del cine
ma come Dreyer uscl indenne 
dai suoi artigli. L'irrazionali-
smo nelle sue forme provoca-
torie, roggettivita alio stato 
brado. 11 formalismo d\B ac-
ceca, Cambiguita, la morbosita 
(sia nel campo della violenza 
che in quello del sesso) smuo-
vevano 1'autentica passione co-
si tiplca del suo temperamen-
to, strappandogll attacchi qual-
che volta eccessivi: anche se 
poi, quando era il caso, talu-
ni di questi elementl egli sa-
peva benissimo riassorbirli 
nella maggiore ampiezza e 
duttilita della sua speculazio-
ne teoretica. 

Non v'e dubbio che nel ci
nema dell'ultimo decennio, se 
una evoluzione e'e stata, essa 
sia andata anche nel verso 
di alcuni element! a suo tem
po contestati da Barbaro. 
Non e possibile, per esempio, 
parlare di evoluzione nel ci
nema sovietico, dove si e ri-
piombati al contrario in una 
stagnazione, in una rtmmcia 
sempre piu preoccupante al
ia dialettica: 11 cui uso, inu
tile preclsarlo, pxoprio Bar
baro aveva incessantemente 
ritenuto indispensabile per 
qualsiasl sviluppo culturale e 
artistico. Cosl e lecito affer-
mare. con sufflciente appros-
simazione, che se nelle cine-
matografie dei paesi sociali-
sti europei (e di Cuba) si so
no regtstrati In diversa misu-
ra e con varia mtensita, aspet-
ti di fioritura nazionale, essi 
sono dovuti anche agli in-
flussi liberatorii. positivamen-
te recepiti attraverso i cinea
sti e le correnti in lotta, nei 
loro paesi borghesi, contro il 
sistema. 

II fatto e che a Praga, a 
Budapest, a Belgrado come 
aH'Avana, i film che si vedo-
no e si studiano sono preva-
lentemente quelli del migliori 
artisti stranieri. Mentre la sta-
si sovietica (e la sua priori-
ta di scelta per i colossi e le 
coproduzioni spettacolari) di-
pende non poco dalla circo-
stanza che certuni di quei 
films si ammirino magari nei 
circoli dingenti, ma si rifiu 
tino poi al pubblico piu va 
sto: col risultato abbastan 
za penoso che, quando vi ar-
riva una mediocre oroduzio-
ne di Germi, si sollevano at-
tomo a essa discussioni abis-
sall, giustificate soltanto dal
la penuria dl informazioni e 
dalla 6altuarieta dei confrontl. 

Ma veniamo al punto. Alcu
ne scelta e linee directrid del 

suo lavoro culturale sembre-
rebbero precludere a Barba
ro l'accettazione, se non cer-
to la comprensione profonda, 
dl talune tendenze cinemato-
grafiche sviluppatesi dopo di 
lui. Eppure in base alle bat-
taglie intellettuali condotte 
nella sua vita, e soprattutto 
in base alia grande e moti-
vata fiducia sernpre espres-
sa nei riguardi del oubblico 
popolare e in particolare del 
giovani (col quali sapeva dia-
logare come pochi), non sol
tanto si ha la certezza che 
la «gioventu di Barbaro» 
avrebbe prevalso". si e anche 
perfettamente sicuri cne in 
tutta questa sequenza di pro-
blemi, egli avrebbe portato 
una indagine fresca e robu-
sta, avrebbe assunto posizio-
ne aperta e da quell'audace 
teorico che era, si sarebbe 
spinto assai avanti nel trac-
ciare un segno indelebile di 
coerenza in mezzo al convul 
so disordine di r\o\ie eftime-
re manifestazioni. 

A confortare un preciso set-
tore delle sue analisi fse non 
a confortare noi) ecco il pa

norama cinematografico che il 
nostro paese pub offrire oggi. 
H padre del neorealismo non 
era stato, per Ja verita, ne 
troppo tenero verso la pro
pria creatura, di cut aveva 
saputo per primo indlvidua-
re certi Iimiti di fondo, ne 
troppo accondiscendente ver
so le singole « grandi firms » 
di autori, che avrebbero do-
minato il cinema italiano do
po la sua morte. Non 6 in so-
stanza trascorso gran tempo 
dall'esplosione di "uei «fe-
nomeni» e oggi che cosa ci 
troviamo in mano? Jaos inve-
ce di armonia (quell'armonia 
in cui Barbaro vedeva il ge-
nio di Pudovkin, la sua per-
sonalita «complessa e ordl-
nata »), evasione « pompieristi-
ca » invece di idee magari non 
solide ma generose, cosmopo-
litismo becero, in luogo di 
ferme radici nel nostro tes-
suto culturale e morale. E 
quando e'e (per usare un al
tro dei termini cari al nostro 
efficacissimo prosatore) la 
« belluria » che prevale sulla 
bellezza. 

Ora, per Barbaro, in cinema 
il bello e owiamente cib che 
conta, il bello che significa ve
rita e la presuppone, il bello 
che e coerenza di sguardo su 
un mondo incoerente, illumi-
nazione razionale del buio, re-
gist razione leale e consapevo
le di event!, anche dei piu 
tenebrosi cosl da contribuire 
alia loro conoscenza: Iascian-
do poi all'opera d'altri, cioe 

del destinatari (oggi si direb-
be dei o fruitori» dell'arte, e 
gia nel vocabolo e'e un sen-
tore di « consumo ») il loro 
eventuale superamento 

Secondo Barbaro, il iilm era 
arte anche in quanto esalta-
zione della dignita dell'uomo 
mentre oggi si tratta piutto
sto di difendere nell'uomo il 
suo diritto a sopravvivere. 
Per cui il cinema che si sfor-
za di esprimere questo nuovo 
umanesimo, oggl impone una 
nuova e tutt'altro ^he grezza 
obiettivita; e gli e lecessaria 
una polivalenza dl jignificati 
che non e Cambiguita nella 
misura in cui non iniri a con-
fondere o a deprimere l'indi-
viduo, quanto a rappresentar-
lo nella complessita e nella 
gravita del sistema (o del-
1'imiverso) che lo coinvolge o 
travolge. Donde il Disogno, 
per l'artista, di forme sempre 
piu agili, improvvise e pene
trant! per contenuti provvi-
sti dl inedite cariche dinami-
che, provocati da j iedke ten-
sioni, indici di inedui perl-
coli. 
Ma tutto cib, anche se in 

parte si presenta <*ome L ro-
vescio della medagha rispet
to a quanto Barbaro augura-
va al destlno del Tiondo, non 
rimane affatto pstraneo alle 
basi essenziali del *uo trava-
glio critico, ne al margin! 
della dimensione dialettica 
della sua estetica. E' anzi dal-
ia messe dei riferimenti cultu-
rali, delle ricostruzioni d'epo-
ca. delle intuizloni fulminee 
che nasce nell'opera sua — 
nonostante certi errori stori-
ci di prospettiva e magari non 
di rado, grazie -inche a essi 
— un invito quanto mai attua
le: un lucido, ^ibrante stimo-
Io al confronto e illo scontro 
delle idee, accanto al tenace 
e cosi prezioso punto di rife-
rimento, che l'architettura del 
suo pensiero (anche se non 
troppo ordinata poiche al suo 
autore non fu ia to mai di 
vivere troppo tranqui'lo) oggi 
ci consente: come se c. di-
cesse che l'effei-vescente ma
re delle opinioni e delle po-
sizioni e una esigenza insop-
primibile e benedatta del 
cammino dell'arte. e che tut
tavia non richiede oer nulla 
che in esso si debba smar-
rire continuamente a inssola. 

Se i giovani 'mnno voluto 
sempre tanto bene a Un.berto 
Barbaro e se lui d ha costan-
temente e fermamente npaga-
ti della medesima stima un 
motivo piu che serio c. do-
veva essere. Questo motivo 
era il suo incitamento t L suo 
esempio a pensare « m ogni 
caso e sempre» con ia pro
pria testa. Non gia astraen-
dosl dai grandi problemi in 
gioco, bensl buttandovisi a ca-
pofitto. Rischiando natural-
mente anche di sbagliare ma 
con le ampie possibilita di ri-
cupero e di pxogresso che co-
loro i quali si affidano alia 
onesta intellettuale haimo su-
gli altri, che scelgono como-
damente «il sempre ufficial-
mente giusto» ma ippunto 
per questo non progredisco-
no mai. 
Senza dubbio e oroprio 

questa la ragione cne. a die
ci anni dalla sua scomparsa, 
rende Umberto Sarbaro an
cora piii vicino compagno di 
lotta di quando egli era tra 
noi. 

Ugo Casiraghi 

Riviste 

Era nucleare 
nelFeconomia 

In riUTtio a £ ! a s c e n a del-
rindusrria nucleare. I'ltaiia re-
pistra anche un'infyffickjiza di 
studi suIl'imp:es;o de iratomo 
ne'reconoenfa. P e r tro-.-are in-
fcrmazfoni e oommenti aiTl'eco-
nomia drfT industrja nurieaTe. 
cap:to!o essenzrak? dcU'cconorrna 
basata 5*i!]a s c i m z a c h e s: s?a 
affcrmaooo anche in a'.tri set-
tori. bi?o2ru ncorr t^e a una 
pobh-!;caz,;ooe spocializzata co
me il Xotiriario drf Com:*ato 
r w r o r a V rnr- l'tT>r-<;:.i n:ir"o.i-
re (t*i nnnero a: 100 ^.i2:ne 
circa. !::v 600) Y. nuTK-ro di 
febbraio. o'.tre a!!a ocnsue<a p3 
noramxva di cift che -fi fa o<*I 
mondo in q-.>c>to can>>>. con-
t x n e una pr«SCTrt az iooe do! 
Trrzo proarrarrma nucleare te-
de-co 1967-1972 e informazioni 
Nille Fomiture USA di prodotti 
r.iirf<\iri . che ra^c>7e<=rfita un 
grosso ood,*) py:t :oo nei rap
port: fra <£: USA e l'Eurvx>a 
ocoiditita'e. 

11 remwo di tsennak). o'.-^v a 
una rv'aztocie di Carlo Sa!\vrti 
a i i proirranrn:" del CN"EX per 
il <c i< \o oimbiisrib-'V». n » 
monto csvnzfa^e ptr l'imposta-
zjone di i n a politica di va«fe 
apn'jcazioni ecxmomJobe de!-
I'erxr-cia n:idea^». contiene pu-
rv t i w rata su".l'inclu«tria no-
c'.oare U S \ il <\f. 5-,-i!ur*r>o e 
inoi dei piii impiX>er)ti. Anche 
rxsdi U S . \ ricerva e apr^icazio-
ni nuc!«ir i . i i i y o ' m e n t e spri te 
da interessi mfiitari e impesna-
te in ootevote misura a ut.!ii-
zare i sottoprodotti deUo sfor-
zo bcEico. s tanno acqusstando 
un* auit»ionTa e<xinorrcca note-
vo!e. 

L'azione dc^li U S . \ . in certi 
campi. sta diventando determi-
Dante dt zidirizzi mondiAli: co

me per gli usi chili e iodustria-
Ii delle actfje. settore nei quale 
i gruppi industriaii dei paesi ca
pital istka stanno ceicando di 
impcrre ad paesi sottosvifcjppati 
il rjeonso aV.a ctssalazfone di 
acque marine in laogo di uno 
sforzo d: regimazione e imma-
cazziiamento deJ!e actpje rr>e-
teoriche in cratxii bacinl arti-
ft>?ia!i i cui efTetti eonnomici 
sono ben p-'ii pcnitrn per in'area 
arretrata (impie?o di mirKido-
pera locale. rm*amen!i rvi mi-
c-v».-lim:. ^r.i'unpo di attivita 
acicrfe e (l-S'.a p-^cieoltura. in-
d:.r»endenzi di trestione dal for-
nitor-e de!:' inrrianto) anche a 
paritA di co<a. In aVri camc*i 
— condizionamento dello der-
rate alimontari. produzione di 
eneryria elertrica. sperTrneRta-
zkxri nella tronetica e usi me-
d:ci — Tfcnpirero doi ritrovari 
atomrci presenta benefWa netti 
e un certo dhario fra po?si-
bclita sc^entifvvirront-? accertate 
e •irrpecrxi iodiE^riale. 

D fa<scico!o cennaio-febbraio 
fn. 25-27) del BolUitino 6d 
Contro .<;idi di politica eeono-
m'ea del PCT presenta xiteres-
santi fnxii su: L'econoaria Ita
lian.! reJ 1968: I risultati della 
nazitTnalizzarione eiettrica: I 
prob'emi della ri forma osneda-
i'era: H piano c Asrncoltura 
'.^0»: Li crisi mooetaria e -3 
P:ano di austerita in Frar»cia 
Coltre a tan'ampia seziorte di 
documentazione'). Su! n. 89 del 
Quindicirxik CEXSIS si pobWica 
fra /altro. la parte oondusiva 
di uno studio su La politica del
le aziende e dei ooremo in TTJO-
tcrii di ricerea e sviluppo nel 
settore elcttronko. 

r. s. 

Controcanale 
I BAMBINI CI PARLANO -

Si avverte una notevole som-
ma di fatica dietro la scor-
revolezza della inchiesta di 
Michele Gandin sul linguag-
gio dei bambini: una fatica, e 
una pazienza. che non sono 
tnoneta corrcnte in televisione. 
Si capisce che Gandin ha cer-
cato. ha osservato, ha ascol-
tato a lungo, con attenzione e 
tmrtecipazione, i bambini: so
lo lavorando in questo modo, 
e grazie alia sua sensibilita. 
ha potuto darci sequenze come 
quelle della terza puntata sui 
soliloqui infanlili: sequenze 
che erano assolutamente ]un-
zionali al discorso, ma che 
avevano anche un loro auto-
nomo fascino. 

L'inchiesta di Gandin lia non 
voche qualitd: innanzitutto la 
chiarezza, la linearitd di svol 
gimento che non scade mai al 
hreHo della monotonia, la ric 
chezza di informazioni. Molto 
interessanti, anche in questa 
puntata, sono state le spiega-
zioni sulla meccanica del Un-
guaggio, le osservazioni di 
Marcello Bersanti su certi vi
zi dei (jenitori. Vanalisi di ta
lune conquiste del bambino. E 
apprezzabile e stato anche lo 
sforzo di trarre da certe con-
statazioni specifiche conclusio-
ni e confronti piu generali: co
me I'accenno agli sviluppi che 
una parola come « mio» pud 
avere nella vita degli adulti. 
o il parallelo tra le difficolta 
dei bambini e quelle degli emi-
grati dinauzi al mondo « stra-
niero ». 

// limite maggiore della ri-
cerca e del discorso di Gandin 
e Bernardi, ancora una volta, 
e stato un limite sociologico. e 
piu precisamente di classe. 
QLUHUU si e parlato delle diffe-
renze tra la sviluppo e gli at 
teggiamenti dei vari bambini, 
ad esempio, non ci si e nem-
meno chiesti se. al di Id delle 
differenze individuali, non esi-
stano differenze che derivano 
— anche nel campo del linguag. 

gio ~~ dall'ambiente, dal mo
do di vita, dalla classe di ap 
partenenza. E' un interrogativo 
cui si pud anche ritenere di 
dover dare una risposta nega 
tiva: ma non lo si pud sew 
plicemente ignorare. 

C'oii come non si pud igno
rare che nella parola « mio» 
non esiste soltanto un modo di 
« identificazione», ma anche 
un'implicazione sociale precisa 
che si lega al concetto di pr» 
prieta. Gandin ha accennato al 
fatto che dal « mio > derirano 
alcune delle spinte che portano 
poi oli aduhi al naz'wnalismo e 
quindi alia guerra: ma non ha 
fatto alcun cenno ai conflitU 
sociali e alia lotta di classe. 

Qualcuno dira che non e pos
sibile trattare sul video le que 
stioni da questo punto di vista: 
ma cid non pud indurci a finge 
re che questo non sia un limi 
te. Anche perche la carenza 
di certe impostazioni finisce 
per riverberarsi poi su altri a-
spetti della inchiesta. E non 
vogliamo riferirci soltanto al 
fatto che la maggioranza asso-
luta degli esempi presenlati so
no stati scelti nell'ambito del 
cosiddetto * ceto medio ». Tutta 
la parte riauardante le scuole 
materne. ad esempio. ha affron 
tato la questione dei pregiudi-
zi dei genitori come se tra i 
rani preoiudizi non ci fossrro 
differenze e come se. in questa 
campo. tutti i genitori la pen-
sassero piii o meno alio stesso 
modo. E non e vero: la mag 
gior parte delle obiezioni ma
terne che abbiano ascoltalo e-
rano tipiche della borgliesia e 
della piccola borgliesia (la pau-
ra del « cattiro esempio»); la 
difficolta di modificare certe 
abitudini, il ttmore del con
fronto con gli altri. E' stato 
phi che un errore. anche dal 
punto di vista scientifico, spac-
eiarle come genericamente 
« universali >. 

9- c-

Programmi 

Televisione 1 
12,30 S A P E R E 

« L'nomn c la campagna », a cura dl Cesare ZappulU (§e*ta 
puntata) 

13,00 Sul la Scuzla In volo 
Va documentar lo dl Andrew A. Kooney 

13.30 TELEGIORNALE 

17,00 IL TEATRINO P F i OlOVEDI* 

« I sognl di Ernesto ». Clabe dl Guido Stagnaro 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
Telcsrt 

18,45 Ql 'ATTROSTAGIONI 
La rubrica si occupa della co l t ivaz ione del le p iante *to-
mat lche 

19.15 S A F E R E 
« Gil atnml e la m a t e r i a » , a cura dl Giancarlo Masinl 
(-1' puntata) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italiane, Oggl al Par-
lamento 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 VIDOCQ 
Quinta puntata del te leromanzo dl George K e v e u x 

22,00 T R I B U N A POLITICA 
Confcrenza s tampa dell'on, Tulliu Vecchlet t t . segretarlo po
l i t ico del P S I U P 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
10.00 FILM (per Roma e zone co l l egate ) 

19.00 S A P E R E 

Corso di tedesco 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 A CHE GIOCO GIOCHlAMO ? 
Tra gli ospit i del quiz , stasera. sara Don B a c k y 

22,30 ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
1.1 rubrica. cont inuando ad occuparsl del rapporto tra 
l u o n i o e la macchlna . approfondisce In ques to pumero il 
t e m a delta c ibernet ica , gia trat tato dal prof. Calaneltn 
nel le scorse se t t imane , e del le sue app l i ca t ion! nel vari P a e 
si. Ass i s tcremo anche a un dibatt i to sul la ricerca scientif ic* 
in Italia Accanto a questo serv iz io . che rappresentera II 
centro del numero . sono prevlst l un' lntervis ta con 11 s o v i e 
t ico prof. Androssov . sal la chlrurgia delle v e n e . e un «er-
v iz io sul la ut l l izzazlone del laser per a intare 1 c iechi a 
muovers l . 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15, 17, 20, 23 

C.30 Segnale nrario 
8.30 Le eanzoni del mat t ino 
9.06 Colonna mnsica le 

10,35 Le ore del la mus lca 
UJO Vna voce pet vo l 
12.42 Punto e v irgola 
13.15 I_a corrida 
11.00 Tra<mlssionl regional! 
14.13 Ziba ldone Italiano 
IV45 I nostri success! 
16.00 Programma per I ragazzi 
15.30 Scn<l ha un cerone ? 
17.05 per vol g iovani 
19.13 • La prndig ioss v i ta dl G. 

Rossini • 
20.15 Operetta edlztone tasca-

hilr 
21.00 Concerto 
23.00 Oggl al Par lamento 

SECOVDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.30. 

7.30. 8 4 0 , 9.30. 10.30, 11.30 
12.15. 13.30. I4J0 . 15.30. 
1640. 1740, 18.30. 19J0, 
22. 24 

6.00 Pr ima dl comtneiare 
7.43 Ril iardlno a t e m p o dl 

mus i c* 
8.40 Slcnorl I'orchestra 
9.40 Interludio 

10.00 Fabinla 
10.40 Chlamate Roma 3131 
12.20 Trasmlss loni t eg lona l i 
13.00 La brll* e la bes t la 
13.35 Part i ta doppia 
14.45 Music -box 
15.03 La ras<egna del disco 
15.15 Saggi di al l ievl dei ron-

servatorl Italiani 
16.00 Meridiano dl Roma 
I6J5 Muslca + Teatro 

17.10 Pomer id iana 
17.35 Classe L'nlca 
18,00 Aper i t lvo In m t u l c a 
19.00 Un cantante tra la folia 
19.50 Punto e v lrgola 
20.01 Fuor ig loco 
20.11 Caccla a l ia voce 
21.00 I ta l ia che lavora 
21.10 Col fnoco non si Mherza 
21.40 Sere lo Mendes e I « Bra-

sil 66 » 
22.10 La be l l i e la bes t la 
22.40 Appuntamento con Nnn-

zlo Rotondo 
23.00 Cronache del Mezzog lorao 

TERZO 

9.25 La nostra Immaglne 
9 4 0 R. Schumann 

10.00 Concerto dl apertura 
11.15 I QnartetU per archl di 

Be la Bartok 
11.40 T astir re 
12.10 Univers i ta Internazionale 

G. Marconi 
12,20 CIvlltA s trumenta le l t* -

Iiana 
12.55 Intermezzo 
13.55 Voci di l e i i e dl oggl 
14,30 Concerto del p lanista Ser

g io Cafaro 
15,20 N. A Zingarell l 
1540 11 d isco In vrtrtna 
16.05 Musiche d'oggl 
17.00 Le- opinioni degli altri 
17.20 Corso dl l ingua francese 
17.45 E. De Bri l l s 
18.00 N o t i i l e del Terto 
18.15 Quadrante economtco 
18.30 Mnslca leggera 
19.15 Concerto di ogni sera 
20.00 In Ital ia e al l 'estero 
20.15 II conv l ta to dl pletra 
22.45 Rivlsta del le r iv is te 

VI S E G N A L I A M O : < II convl ta to dl p le tra >, opera dl A l e x a n d r e 
Serglev ic Dargomlsky (Terzo ore 20.15) _ L'opera, ne l la quale 
I'autore ha mus leato II famoso dramma dl Pnsk ln . # d lrct ta da 
Brnno narto le t t l . Tra gli Interpretl: Wles law Ochman, Gabrlrl la 
Tuccl , Ses to Bruscant inl , Ladislan Konya . 


