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Una lettera di 
Luigi Lortgo 
al compagno 
Carlo Salinari 

II <Calen-

dario del 
popolo » 

ha 25 anni 
71 compaono Luigi 

Lonffo in occasionc del 
venUcinquesimo anni-

versario della fonda-
zionc del Calendario del 
popolo ha inviato \a 
iegvente lettera al com
pagno Carlo Salhiari 
direitore del Calenda
rio: 

Caro Salinari, 
nel 25. anniversario dclla 

fondazlone del Calendario 
del Popolo consentimi di in-
viare a te, al compagno Giu-
Ho Trevisani, ai collaborato-
rl e a tutti i leitori dclla 
rivista le mie piu vlve fell-
citazlonl c Taugurio piu cor-
diale per nuovi e piu gran-
di success!. 

Edito alia vigUia dcll'in-
eurrezione narionale, in una 
•Jtuarionc irla di dlfftcolta 
per il nostro paese, ancora 
oppresso a nord dai nazi fa
scist! e mlUtarmente presl-
diato dagli allcati nel re-
stante territorio, il Calenda
rio del Popolo ha assolto, in 
questo quarto di sccolo pie-
no dl eventi e di battaglie, 
tin ruolo di avanguardia che 
merita H riconoscimento piu 
amplo da parte di tutti i sin-
ceri democratici. 

Nel suo ormai lungo cam-
mino il Calendario del Po
polo non si e soltanto ado-
perato per rlscoprire, al di 
la delle deformarioni e del-
le mlstilicazioni reazionarie 
« oscurantiste, moment! sl-
ghlficativi e reali radici del
le lotte del nostro popolo, 
ma & anche riuscito a con-
cretamente collegare 1 filoni 
piii vivi della nostra cultu
ra col movimento delle 
grand! masse popolari. 

n vostro non e stato mai 
un lavoro meramente divul-
gativo, nozdonistico, subal-
terno. Attraverso il Calen^ 
dario del Popolo avete In-
vece operato un raccordo 
efficiente tra la ricerca ri-
gorosa, l'anallsi cri'lca, Tag-
giornamento culturale e 
I'ansia di conoscere e di 
comprendcre che anima mi-
gliaia e migliaia di lavora-
tori. 

Piu che mai oggi i lavora-
tori che ai battono per il 
progresso e per 11 rinnova-
mento socialista dell'Italia 
hanno blsogno dell'arione 
chiarificatrice di pubblica-
rioni come il Calendario, 
contro I'imperante monopo-
lio sugli strumenti di comu-
nicazione di massa da parte 
delle class! dominant! e con
tro i persistent! tentativi di 
assoggettare gli uomini ai 
paralizzanti mlti di un as-
setto soclale che — oltre 
ognl interessato abbcllimen-
to — rimane fondato sullo 
sfruttamento dell'uomo sul-
l'uomo. 

n Calendario del Popolo 
dara — ne sono certo — an
che per rawenire un sem-
pre maggiore contributo al-
raffermazione di una cultura 
moderna, democratica e so
cialista nel nostro paese, at-
tingendo a quelle idealita 
inesauribili che ispirarono i 
suo! promotori venticinque 
•nni or sono. 

Tl saluto fraternamente 
Luioi Lonoo 

Notizie 

% SI b InauQurata «d AlBeri 
etna mostra delta plttura Ita
lian* del vcnUilmo seeolo, 
curata dal proftswr Manri-
cs Flore, dlre»tore dell'lili-
hrto culturale itallano. Tra I 
cinquantaMtta plttori rap* 
present* 11 da una o piu ope
ra, elHaroo: AtUrdl, BlrolU, 
Calabria, Carra, Casorall. 
0« Chlrko, D« PUU, Gut-
tuso, Mafal, Monaco, Mona
chal!, Morandl, Omiccloll, 
Pirandello, QuaHruccI, Ro-
sal, Savlnlo, Sclplone, Seve-
rinl, Slronl, Spanapan, Trec-
canl, Vesolgnanl. L'eleganta 
catalogo con biograAe e ri-
produzloni della ope re con-
tribalsca alia conoscenza In 
Algeria dell'arta Italian* con-
tamporanea. 

II felice Riva 

di Galve 

We 

Narrativa 
« II buio e il miele » di Giovanni Arpino 

Ire e 
smarrimenti 

di un 
anarco-ciclope 

In un lungo racconlo I'efficacc e lucido rilrallo di un sin-
golare personaggio «catlivo » s'inlreccia alia sforia di 
un'educazione senlimenlale risolfa in foni patefici di idillio 

Rai-Tv 

Cosa el e proposto esatta-
mente Giovanni Arpino nel suo 
nuovo liforo? II buio e il miele 
(ed, Rizzoli, pp. 176. L. 2000) 
p una « storia », un racconto 
lungo. Del racconto ha quasi 
tutto, \\ taKlio, 1'acxuratii e 
quasi ossessiva ricerca stilisti-
ca, la brusca rapidita del pas
s a g e , la scelta di alcuni ele
ment! di reulta che i'autore m-

dende e vuole llluminare a pre-
ferenza di altri: tutto tranne 

Riviste: New York, Londra, Parigi 

De prof undis 
per la 

«sempreverde» 
Lo sciopero del portuali lui 

temporaneatnente bloccato — a 
quanto pare — l'invio dagli Sta-
ti Uniti delte « faccende stam]>a-
te > (come potremmo vclocemcti-
te tradurre il « printed matter > 
stampiRliato sulle bustc conte-
nenti riviste. libri ecc.) che usu-
fruiscono di »«aa catcjtoria po-
stale speciale, la seconda. se non 
erro. in ordme di celerita e d'a\-
tro. Abbozziamo. nell'attesa. un 
discorso sulla Evergreen Review. 
la piu affermata rivista d'avan-
guardia in circolazione negli Sta-
ti Uniti. Un'occasione concreto. 
per € comtneniorare » quest'ini-
zialiva 1'lia offerta. poco prima 
dello scorso Natale, la compar-
sa in libreria dcH'antologia The 
Everoreen Reader che ripropono 
una scelta degli scritti c dei ser-
vizi apparsi durante i dieci anni 
d'osistenza della rivista. 

Quando comparve s'inseri o 
picno diritto nel panorama delle 
€ little magazines > al pari del 
« City Lights Journal > edito da 
Ferlighetti a San Francisco, di 
« Big Table >. \a rivista di Paul 
Carrol (Chicago), c di «Kul-
chur » nata a .New York per ini-
ziativa di Lita Hornick. LeRoi 
Jones c Charles Olson, tra gli 
altri. L'aspetto tipograficamemte 
piu solubre della Evergreen e la 
sua continuita si spiega fin dal-
l'inizio con 1'appogRio e il finan-
ziamento di una casa editrice 
\*ivace e attcnta come la < Grwe 
Press» della cui produzione e 
qualita editorioli ha fedelmcnts 
rispecchiato le caratteristiche. 
Max Bird, so < The Nation >. 
la definisce a auesto proposito 
come rultima, e quasi irricono-
scibik* disceodente delle eelebri 
< Scribner's » e c Lippincotl's 
magazines >. 

L'operazione svolta dalki Ever
green e stata piu orizzontale 
che verticale. nel sonso che «K*I 
si e ispirata a un preciso mani
festo: non ha sostenuto I«TO fa-
zione a seapito di un'aKra. I 
suoi tentacoli hanno sempre cer-
cato di raggiungere il meglio. le 
punte piu avanzate e meno com-
promesse di diversi raggruprM-
menti c di singoli autori. Diret-
tori della rivista erano. all'ini-
zio. Barney Ros^ett. direttore an
che della « Grove Press >. e Do
nald Allen a cui si dove il pri-
mo compendio antotogico delJa 
poesia d'avanguardia americana 
(del 1JM5 al '60>. un te<to ormai 
di ca<^ 30che nelle nostre uni-
versita. 

Sulla Evergr>een hanno dxsvi'je 
trovato posto poesie di Alien 
Ginsberg, di Ferl:nghoUi. di Gre
gory Corso. di K. Rexroth. dci 
beats e degh espononti della 
scuola di San Francisco, pe" in-
tcnderci. Ugualrmmte. es'sa lw 
aperto le porte a Charles O'-^jn. 
a Robert Creeley e alio \ a w 
ramification! della sc.»«>Ia del 
Black Mountain. Korni. xi se-
guito divenuti famo^i. sono «at: 
os^tati dalla Evergre«i q.jando 
erano ancora « geni da *»iffitta >. 
gjaitaton c!andost;ni deli'es'a 
ML<hm*nt iche poi niagiir; s; o 
v«vd:cato fagocrtandoli — alc-.ni 
aimmo — cvo tatti i crv-m-. e 
le benedizioni del ca«o). S-.isan 
Sontag. William Burroughs. Kt" 
rouac. John Rechy. PauLtie Rea-
ge, Chester Himes. I>eRoy Jo
nes. hamo «%-uto come vicni di 
casa Harold Pxiter. Ionesco. 
Brendan Behan. Arrabal, Jan 
Kott. Cam-J .̂ Octavio P*iz. Car
los F.ioT.p^, Ho-Chi-Mnh. Li 
Vu. e d: questi ultimi molti non 
erano mai apparsi prima negli 
Stali Ln.t;. 

Dopo aver eWK-ato tutti que-
sti norm si dovra cvrr.enire che 
il term.rx? avanguardia ha. TI 
Amer.co. r,sonan7<> insv/.e xi K>i 
rô va e ina capaci'.a di d:'ia*.a-
zione pencokwa q-j^nto t.p.ca 
Chvcnta c.oe p.u e.<cl i«-Aamento 
che da rh>. urvi qjv-t.v«o ds g i 
sto. di agg.omamonto o d: ever-
sione. s'm'.ende. ma. cwno ripe 
to. l'operazione e fronta'e. non 
a cunco. 

Ma La baUaglia che la Ever-
gretn ha impegnato con mag^io-
re senrta e mslsu-nza f stata 

«o occasione, ad womixo, d; 

pubblicare. nKlhttdoli iii ridico-
lo, i resoconti dei processi mttti-
tati a opere o autori accusati 
di oscenita. Ma questo sia our 
fondamentaJe aspctto della li-
berta l»a flnito col prevari-
carc su altri interessi uguaimen 
te fondamuitali. fino a snatu 
rarsi. fino a diventarc moda. I 
discorsi, un tempo vigorosi. sul 
sesso hamo linito col ridursj a 
spiacevoli battute da gabinetto 
pubbHco. 

Sempre piu Incline ad asse-
condare i gusti onnivori ed equi-
voci del lettore medio la Ever
green ha sterzato brutalmente 
(cambiando financo il formato) 
verso un Upo di rivista come 
Playboy che. dal canto suo. ha 
assimilato proprio dalla Ever
green una certa arroganza e 
perfino una certa aria battaglie-
ra. I livelli operativi delle due 
riviste sono tutt'oggi ben diver-
si. ma e comunciuo mdubbio che 
le pur raffinate nudila della E-
vergreen sono lontane dalle a-
spirazioni coitali di un Hertry 
Miller, diciamo. In quest'aria di 
eompromesso. inoltre. la rivista 
va immergmdo^i in una sorta 
di stridore iwlitico che non 6 
nwno deludente del piu tetro 
realismo o della realpolififc dei 
giomali < liberali >. 

La sompreverde si e parecchio 
ingiallita. 

Luigi Ballerini 

L'« avanguard ia » 
e la «tradizione» 

nelle riviste 
In Gran Bretagna oltre al 

notLs.simi c oranial tradiziona-
li settimanali stampati In for-
mu di supplcmenti di gior-
nali (quali il « T u n e s Litera
ry Supplement») o dl foglio dl 
informazlone d'attualitA politi-
ca e culturale ( « N e w State
sman », « T h e Spectator», e 
« P u n c h » ) sono ottenibili e 
lette da moltl le riviste trime-
strall e bJmestrali, quail « Lon
don Magazine*, e T h e Poetry 
Review », « T h e Critical Quar
terly », « Encounter». « Cir
cuit >, « Ambit» (tutte stam-
pate a Londra): inoltre anche 
le riviste « Unicom » (redazio-
ne a Bath) , a Priapus 15* 
(Berhampstead) . «t Breakthru » 
(Haywards Heath, nel Sussex) . 
o Blackwood's Magazine « 
(Edinburgh) e d altre riviste 
minori meno divulgate <n 
quanto pubblicate in Irlanda 
(per e s . « T h e Honest Ulster-
man ») o a Manchester (« Stan
za n) o in piccole citta o pae-
di della provincia (per es . 
« Concentrate », «t Grossetsste 
Review », e c c ) . 

E ' da dedurre gia da quesfe 
prime informazioni che gros-
s o modo la cultura letterari^ 
quale viene espressa piii libe-
ramente e specificatamente 
dalle rjvlsto letterarie, in In-

glu'lterra sublsce un accentra-
mento significativo, in quanto 
le piii note e divulgate rivi
ste vengono pubblicate a Lon
dra. Perb e. da segnalare che 
la nuova corrente letterarla 
quale quel la ispiratasi, per at-
teggiamento populista. alia mu
s i c s e alle parole delle canzo-
ni « hippy » e anche oommer-
ciali dei « Beatles » si e radi-
cata nel nord Inghilterra (the 

Liverpool poets} dove invece 
sinora Ja vita culturale era as-
sai ridotta. 

Da menzionare altre due ri-
viste non strettamente ingle-
si in quanto le loro redazio-
ni sono amerlcane, e rinipo-
stazione e conseguentemeute 
di genere internazionaje, qua
li « T h e Paris Review» e la 
psichedelica «International Ti
mes ». ambedue con rodazio-
ni a Londra. Meno sistemati-
camente possono venir ratte 
distinzioni d'ordine finanzia-
rio, nel tentare di dare un pa

norama seeondo il « tipo n o 
« scuola » di rivista. che non in 
America: in Gran Bretagna 
le rivjsfe letterarie nanno ap-
poggi di sol ito privati o edi
torial! 

Molto s imilmente invece 
puo venir fatta la distinzinne 
tra a avanguardia » dell'l/nder-

Comics 

II rif iuto di Maf alda 
SfSUSDOlARADK) 
» 0 CAPiTO UN PO* 
CU£l- PASTIC
CIO DEL 
IVlETNAM 

Un comic argent ine Mafal-
da. di Quino (Joaquin Lavado>. 
Un volume che introduce alia 
s c o p e n a di una cultura grafi-
ca e di una tradtzione sati-
n c a praticamente sconosciute 
in Italia, testimoniandone nel 
contempo l'aita qualita. E la 
conferma, per di run. di quan
to il nostro mercato sia vitti-
ma del colomalismo cutvurale 
statunitense che impone il 
proprio prodotto, tagliandoci 
via da ogm altra esperienza. 

Di argent ine fino a oggi. eo-
noscevamo soltanto Copi, for-
temente francesizzato. peral-
tro; vale a dire un coetaneo 
di questo Qumo, che e da an
ni collaboratore Apprezzato di 
numerosi quotidiani argentmi. 
Adesso Mafalda — grazie alia 
mediazione. non soltianto di 
traduttore, dt Marcello Rave
rs* — c» pr"TvpOTic urui ui.iic'ii-
aion* p:ii au'.entic&menW la-

tino-amencana e indica la via 
da un comic di contestazione 
che si rnuove a mezza s:rada 
ira le esperienze di uno Scnulz 
e quelle di un Feiffer. Mafal
da e i suoi piccoli amici <Ma-
noJito, Felipe, Susanna^ pos
sono ancne sembrare. a una 
prima occhiata, un sot top ro-
dotto di Charlie Brown; ma, 
come dice mrelligentemente la 
prefazione al volume italiano, 
Charlie Brown tapparticne ad 
uia socn-ta opulenta in cui 
cerca dtsperatameite di inte
grant .. Mafalda appartier.c 
ad un pacfte demo di contra-
5/i soctatt. che tuttaru not 
chtcderebbe di meglio che zi-
tegrarla e rcnderla fehec. sal-
ro che Majaiaa xi rirjuta, re-
spingendo ogni avance '. 

Questo nf iuto nasce da una 
analisi delle tecniche di ahe-
nazione che r.ducono 1'uomo 
mi una MKiriisfatta ed mconsa-
pevole peduia da un p o * r e da 

cui gli sfu2gono pertano le di-
mensioni (si vedano, ad esem-
p:o, ie .^tnsce sui dialoghi fra 
Mafalda e :1 padre m t o m o al 
Vietnam). 

Questa aggressivita che si 
traduce m vo'.onta di modifica-
7..one. <: e^prime m un disegno 
delibera;\\men:e sporco. fino 
aila sgradovo:e7za. I bimbi di 
Qumo *ono decisamente 
« b n u n e. ;n chiaro contra-
s*.o con la slavata gentilezza 
di s e n e dejjli adulti; Mafalda 
e sul fo-jiio. una ampia mac-
ch:a nera che nulla ha da 
spar:ire con la accattivante 
simpatia jtrafica di certi pupi 
del com:c nord-americano. 
v.i-i r'<> /iii-><jii<« rnsrg^ir.e alio 
equi%-oeo m questa letturat e 
nell e q u u w a b i l e mondo del 
comics quosto e gik un punto 
f enno di pnmar ia impon^nza. 

Dario Natoli 

ground e « ufficialita » di ge-
nere piii scolasticot anzi e da 
dirsi che lo scolasticismo in 
glese e piii accentuato ai quel-
lo americano e assai piii ri-
stretto a studi particolari. Ci6 
viene rispecchiato negll enti 
culturali all'estero (per esem-
pio il British Institute di Ro
ma) dove le riviste avanguar-
distiche e le riviste con reda-
zione in provincia sono turte 
escluse dalla catalogazione. 

E sarebbe anche da nota-
re il fatto che alcune riviste 
considerate sociologiche o po-
litiche quali a N e w Society » 
(Londra. « Black Dwarf ».<si
nistra trotskista-anarchica) e 
« New Left Review n (la ptii 
importante rivista di r>t;idi 
marxisti a Londra) in realJa 
grandemente influenzano quel
le considerate letterarie: pri
ma di tutto perche esse stes-
se riflettono un clima cultu
rale inglese oramai intelligen-
temente non specialistico, e 
anche perche la poesia. To ar
te » in genere. in molte na-
zioni del capitalismo avanza-
to, tramite le nuove genera-
zioni. tende sempre di piii a 
fondere le tematiche persona-
li psicologiche con quelle so
cial! o anche genericamente 
filosofiche. Totalmente man-
canti per6 dalla mostra ai ri
viste anche sociologiche del 
British Institute sono queste 
tre riviste sopra menzionate. 

Per la Francia la cui cultu
ra ci e generalmente piii vici-
na e con Ja quale anche per 
ragioni l inguistiche e geogra-
fiche. abbiamo magsrior scam-
bio letterario-politieo, le rivi
s te d'attualita e letterarie, dal 
settimanale «Figaro Litterai-
re P al mensi le « Paris-Match J> 
ai settimanali « Nouvelles Lit-
teraires » e « Les Lettres Fran-
^aises t> ci sono assai note. 

Not iss ime anche le riviste 
« Les Temps Modemes a (di
rettore J.P. Sartre) « La Nou-
velle Revue Francaise» (edi-
tore Gallimard) « Esprit a (che 
ha impostazione cattolica) tut
te mensili e con redazione 
a Parigi. « La Revue des Deux 
Mondes » ( in parte parastata-
le . e letteraria storica e scien-
tifica). « La Revue de Littera-
ture Compareen (anch'essa pa-
rastatale negli studi speciali-
s t ic i ) , « L a Table Konde» (bi-
mestraie di discussiom pseu-
do-pohtiche con segnalazioni 
letterarir). « L e Crapouillot » 
(trimestrale avanguardistico) 
politico) sono anche esse pub
blicate a Parigi, e influenza-
no il dibattito generate. Le 
nvis te meno note quali «La 
Quinzaine » (foglio quindicina-
le d'avanguardoa pohtico-lette-
rana) cominciano a fare_qual 
che appanzione nelle librerie 
di Roma e Milano. In «Tel 
Q\iel» <che esce anche in lta-
hano> « Cahiers du Sud » (con 
redazione a Marsigha*. « Pla-
nete j>, « Plexus ». « Approches » 
« Betelgeuse i> (poesia) e nei 
trimestrali f Le Pont de 
l"Epee » i poesia che fa capo 
a vma libreria di Parigi e 
« Opus international > (avan
guardia artist ico-politica) si 
esprime tutra una generazio-
ne di letterati e politici. 

Redazionalmente e finanzia-
riamente le nv i s te letterarie 
<e per ragioni di spazio non ci 
e stato possibile segnalarle tut-
te> si puo dire che siano stnit-
turate un poco come le no
stre qua in Italia, con rag-
gruppamenti di tendenza assai 
marcata, con finanziamenti per 
la maggior parte pnvati o di 
gruppi edi tonah (vedi le ca
se editrici I^irousse, Galli
mard, du Seuil, Editions de 
Minuit. e c c ) . Anche in Fran
cia come in Inghilterra e for
tissimo 1'influsso centralizza-
tore della capitale (redazioni 
per la maggior parte a Pari
g i ) . quasi ad indicarla unica 
patria dei suoi intellettuali. 

Amelia Rosselli 

le dlmensioni. A un certo pun-
to il racconto si dilata e si 
perde in una selva di episodi 
troppo romanzeschi. La « sto
ria » si trasforma in favola. cui 
lo scrittore prova il bisogno 
di aggiungere addirittura una 
« morale» , specie di fervori-
no che non ha peppure la sa-
piente brevita delle «mass i -
me » antiche. 

Se tutto questo c esatto, il 
Hbro si incide ugualmente nel-
l'attenzione del lettore per la 
intera prima parte. Arpino sa 
narrare e sfoggia ancora una 
volta il suo gusto di narratore. 
Questa qualita appare soprat-
tutto quando e sclolta da 
preoccupazionl d'ordine lette-
rario, e in pagine costruite con 
toni « bianchi » che danno ri-
lievo alle semplici apparenze 
di conflitti carichi di drammi 
nascosti. Anche questa volta 
l'ancddoto del racconto segue 
questa tracciat uno studente-
soldato ha l'incarico di gui-
dare. per tutto il viaggio da 
Torino a Genova, a Roma, a 
Napoli, un ex-capitano che, du
rante una :< manovra di paces, 
ha perduto la vista e una ma-

no. Questo « servizio » awi len-
te come ogni altra servitii mi
l i tary permette al ragazzo una 
singolare esperienza ch'egli de-
scrive in prima persona. Quan
to piii egli vuole essere sot-
tomesso, persino assente. tan-
to piii l'interlocutore diventa 
aggfessivo e sprezzante, incat-
tivito dalla sol itudme e dallo 
orgoglio, e un po ' dai luoghl 
comuni mai digeriti sulla di-
sgrazia che l'affligge. Di que
sta egli s i serve sfruttando 
ogni occaslone per sorprende-
re e insolentire gli altri: li tur-
ba, li condiziona, li costringe 
a silenzi jrritati e attoniti. E ' 
un vitalista o un anarco-ciclo
pe non rassegnato. 

Pure il personaggio, nella 
violenta negazione di tutto cib 
che e norma o convenzione, 
rivela un fondo di umanita, 
qualcosa che a prima vista 
stenta a manifestarsi. e che 
affascina e inquieta il ragaz
zo. Difatti questi comincia a 
interrogarsi e a imporsi una 
condotta sempre piii compren-
siva. A Napoli egli crede di 
aver trovato qualche risposta 
alle sue domande. I due van-
no ad alloggiare nell'abitazio-
ne di un compagno di sven-
tura del capitano, anch'egli cie-
co , ma piu semplice e tranquil-
lo negli ozi modest i della pro
pria casa frequentata dalle ra-
gazze del vicinato. Fra queste 
si distingue Sara che e ma-
turata fino all'assurdo in una 
violenta passione per l'antipa-
tico protagonista del quale, s in 
dall'infanzia, essa ha colto il 
segreto. 

Questa vicenda amorosa do-
vrebbe essere il culmine del 
racconto, e mi pare proprio 
qui si a w e r t a la caduta nel 
falso sublime. II giovane sol-
dato e trascinato a sua volta 
in questa schermaglia di sen-
timenti opposti: l'anziano in-
valido che respinge e la ragaz-
za che si batte per appagare 
il proprio sentimento. Dappri-
ma essa ama il « superuomo », 

si sottomette alia sua visione, 
vorrebbe essere donna di 
uguale starura (« diversa » dal
le altre donne, come lui e la 
eccezione fra gli uomini ) . In
vece l'eroe si brucia. si di-
strugge da se . Tutto il viag
gio ha questo scopo: arri\-are 
a Napoli e associare in un 
suicidio a due l'altro cieco. 

La progettata tragedia fini-
sce in burla. II capitano spa-
ra e scalfisce appena la nuca 
del suo socio. Ma ,pur creden-
dolo morto, egli non trova piii 
il coraggio di rivolgere l'arma 
anche contro se s tesso . Degra-
dato da eroe a u o m o vile, Sa
ra rontinua a amarlo e fmal-
mente lo convicert ad accet-
tare. nei suoi sentimenti . un 
po' di luce, o il tanto miele, che 
si puo ricavare dall'esistenza. 
Ques*o episodio vissuto porta 
il ragazzo alia matura2ione. E ' 
un'eccezionale educazione dei 
sentiment: che gl; fa concl'.i-
dere che « ci \-uole amore per 
oitenere e crescere amore» . 
Alrnmenti tutti. piu o meno. 
si n m a n e nel buio, la morte 
dentro. 

Il contenuto esemplare vie
ne susgento soprattutto dalla 
seconda parte del racconto. Lo 
in-.?-.o. press'a poco fino alia 
sosta romana, corre sul filo 
di una rapidita narrativa nel

la quale in toni spesso a w i n -
cenr: e non senza sfumature 
umorose, si cos tnnsce a poco 
,» pix-o l'animato ntratto. la 

f:gura a volte ripugnante del
l's eroe di pace ». Tutta questa 
prima p a n e cristallizza gia 
qua*i tutti gli altri motivi che 
mgombrano ii finale. Xello 
ste«.«.t\ tempo da Ve«iatta misu-
ra dell'arte narrativa di Arpi
no nella dimen«ione del rac-
conto-ntratto. un genere che 
Joyce vagheggib — anc'ne se 
con tentativi di soluzioni op-
poste — e che forse conserva 
una vitahta fra le s ten l i pole-
nv.che dell'attuale momento 
letterario. 

Michele Rago 

Controcanale 
NON' TANTO M'KCI \LE -

Speciale iier \oi non lia .ffrut 
tato tutte le xui> i>Of\tbUita 
nemmeiio uvlla sua .seconda 
puntata: anzi, m uiin certo 
vitxura, )ia fatto un passo m 
dietro. Intendiamoci: la tra 
smixstone. per ora, ri't/ue an 
che cost cont'd, specie se tra 
una canzone e Valtra rivsce 
a piazzarr un pci sonaquio a> 
mc Toffolo. che in rjue.sta oc-
casiane ha confermato dt es
sere forse il pm valtdo alto 
re • umorista cite la telci'isio 
ne ci abhta prescutato finora 
(i suoi discorsi fattt quasi in 
dormtvefjha. i :,uoi soldwtut 
retti sul /ifo i/i'll'ubriat/K^rn. 
.••ono f/remiti di trocate esttit-
ranti e. (it tanto m tanto. spa-
rano un'osservuzwnc die col 
ptsce come una fitta). Tutta 
ria. la formula dello spettaco 
lo. mantenuta in questi termt 
TIi. non e poi (auto « specia
le » - e not. tncece. avecamo 
creduto cite r speciale * poles 
se essere. qrazie alia preseit 
za attiva dei movant in studio. 
H la crcdiamo ancora. I'ero. 
hisoiina decidersi. « E che. fac 
ciamu una ttasmissione di do 
mande? *. ha clnesto qualcuno. 
Son proprio. ma una trasnus 
stone dibattito. si. almetto si 
potrebbe costrmrla. In due 
modi <iii'«T.si. Scrfjlicndo un 
personufitno e purtando a fori 
do con lui la discusstone su 
temi ben deterininalt. oppure 
procedendo per botta e rispo 
sta. in modo da tuccarc rapt 
damente, nel corso della tra 
Amission?, tnolti arflomenti con 
osseri'azioni e obiezioni lampo. 

Ancora non siamo ve sul-
I'una ne sull'altra strada. II 
colloquio con Creimx, questa 
rolta. e stato meno interes-
sante. nettamente. di qucllo 
con Greaoretti: sia perche 
Crepax non ha detto nulla di 
significativo. sia perche le do 
mande dei raaazzi sono state 
scarse e. a volte, troppo im-
pennatire (non si puo pretrn 
dere. ad escmpio. di parlare del 
contributo dei fumctti all'evo 

Inzione del linuuaiiuio in pocht 
ininuti). D'altra parte, tnsixtia 
mo nel dire che Arhorc no'i 
rie*ce ad animate la trairni* 
stone c ime dot rebbe. mantiene 
un rttmo troppo lento, e .so 
piattutto non cerca di sttmola 
re t suoi iiiterlocrlori. non » aiz 
za » In dticussH.nc. Sperianto 
die vuirani meqlui col (eiri|i(i 
E tpermmo anche die il pul> 
fWito del ratiazzt difenti pn 
vano: in -pu'sta puntata abbw 
mo toccata co'i meno. ancora 
una tolta. come la teleenwne 
appartenoa oquelttt amente, in 
una stuteta come la nostra, a! 
la horukc^wi. alia ptccola hor 
lihe^ta e ui loro juili. ("era tin 
solo operato pi create nello itu 
dio e non per ca^o: t sunt com 
pawn non postonn sottrorsi jet-
cdmente alle rcpote e ai nfmi 
del lurori) w:dii'<>riole, nienfrr 
pit studentt non hanno di questi 
problemi. E poi. come ha spte 
data ii (novane muratore ad 
Arbore, in uno studio televto 
ro non si .sentono del tullo a 
proprio aipo. Ecco cosa siqnft 
ca vivere in una socieid d'wt'n 
in classt e dointnata dalla bar 
lihesia. 

_ COHDIALMENTE 11 \ CHIC 
SO - - Sella suet ultima punta 
to. Cordialmenie ha conferma 
to tutti i dm if i f/e//a sua nnpo 
slaztone, in una smtest siqnifi 
cativa. 11 stnizio sui «Quo 
rantenni al mucero » era pura 
mente descnttuo. non analu 
zava affatto le cause reali del 
fenomeno denunctato e si at>-
pellava alia « buona volontd di 
tutti ». // .Terrino sull'educa 
zione citica non veriftcava nul
la: la scquenza sul rftoatlito in 
aula, con le frasi mozzate. if 
sonoro ad alt't c bassi. le inutilt 
mus'tche era un ttp'tco escmpio 
di eelfeitarismo /ormahstico (o 
pef/gio?). E la chiusa di 'Luc 
coni e stata come al solito. for 
malmente democratica e sostan-
*ia!mente wiollo palernalLiHea. 

g- c. 

Programmi 

Tele visione 1 
12.30 SAPKBE 

Corso dl franrrse 

13,00 TANTO ERA TANTO AVTtCO 
Aatiquarjato 0 coxtume 

13.30 TEI.EGIOHNALE 

17,00 OIOCAGIO' 

17.30 TELEGIORVAI.E 

17,45 LA TV 1>EI RAGAZZI 

« 11 trtno », romtnrdla. dl Da\-id Turner 

18.15 OP1NIONI A COVFBONTO 

13.15 SAPEBE 
« I . ' o p m (crl e ORB! », a cum dl Luciano Alhrrti t- Vlttoria 
OttolrnRhi 

19.45 TKLECIOBXALE SPORT. Votizlarlo drH'economia. Cr»-
nache Italians, ORE! al Parlamrnto 

50.30 TEI,EG10RNx\LE 

21.00 MIIXE GIORNI Ul PAROI.E 
Quart a e ultima puntata del dnrumenlario di Mirhde Gan-
dln su irslo di Marcrlln Ilrrnarili. Vrrranno fsaminati I 
prohlemi che sorRono al mumcruo nrl qualr il tiamhinn. 
conqulstalo ormai 11 linRuacKio sociale. entra piii itrftta-
mfnie in relatione con gli altri 

22,00 MF.RCOt.EDI' SPORT 

21.00 TELEGIORNALF. 

Televisione 2* 
10.00 FILM (Per Roma e lone coUf^at^) 

19.00 SAPERF. 

21,00 TELEGIORNALF. 

21.15 OI.IMPIA 
Flim. RpRia dl Micha^t Turti/ Tra eli interprcti; Sophia 
I-orcn, John Gavin. Mauricr Chevalier, r.' un film girate 
nrl 1960 c la vicenda e vjjamfnir ispirata a qurlla drlla 
- Wdova allr/;ra . di Lfhar. Si tratta. infatti. drllr a\-v>n-
turp di una gin\a.nr r iniraprrndrnic \cdova au«iriara 
chr fa arrahbiarr I'lmprramrr. ri^chia un matrimonin Hi 
cnnvcnlrnza r. alia llnf, spn«a I'uomo dpi cuorr. 

21,n L'APPRODO 
II proeramma drl sctiimansl*- ha *ubno alruni sposia-
mpnti. II servizio sul lincua^s'" d̂ J;l̂  ualtani. chr d n t \ i 
andare in nnda la sftiimana scor-ia. potrohhf aochr pas-
sare stasrra Oppure potr^hhe e*.*rrr inclu^o nrl natnrrn 
un inrnntro con lo scriitore carlo Emillo Gadda 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNVLE RADIO: ore 7. 8, 
10.15. 12. 11. 15. 17. 20. 21 

$J0 Corso di lingua irdrsca 
7.10 Musica stop 
8.30 I.r ranzoni drl maftino 
9 00 L'F.UMr damorc 

lrt.*0 La Radio per Ir Scuolc 
!0.5« I.e orr dclla musira 
11.15 f-a nostra «aiuir 
I2.as Cnntrappuntn 
1V15 Radiohappcnmic 
ll.0<l Trasmissloni rrclr>n*li 
11.15 Zlhaldonr itallano 
ISIS II ejorn»lr di hordn 
16 00 Proeramma ppr i piccoli 
IS.10 Folklore in salotto 
17.05 Per \o i ciovani 
19.13 I j prodicmsa v i i t dl 

Gloacchino Rossini 
I* !• Luna-park 
20.15 I.'nomo che Incontrrt »e 

«tr*so 
22 «H Concprte sinfonico 

SECONDO 

GIORNXI.E R \ n i O : ore 6.30. 
7.10. 8.10. 9.10. I«.3» 11.30. 
12.15 IJ.30, 14Jt, 15 30. 
16 30. 17.30, 18.30. 19.30, 22. 
21 

6 00 SSCBIUII r cania 
1-il Riliardmo a ternpo dl mu-

slca 
R-10 Musica Ictjrra 

10 90 Fahtola 
10.40 Chiamair Roma 3131 
12 20 Trattnissiont rrsionall 

13.oo A| tosiro servizio 
13 35 Raffaella con II micro-

fono a tracolla 
14 00 Jukr-box 
15.15 Appuntamrntn con Pnr-

cinl 
16.00 Pomrridiana 
17.3S Cla*sr unica 
18 00 \prr i i i \o in mu«tca 
19.00 Scrivcle lr parolp 
l̂ .̂ rt Punto r virpnU 
20.01 I maemftci irr 
20 15 I|ji paradr dp la chanson 
21.00 Italia chr lavora 
21 10 II rnondo drlToprra 
22 10 Novita di«co«T»nchP fcmr-

tlcane 

TF.RZO 

« 30 A Dvorak 
lo«« Concpno dl aptrtura 
in 40 I popmi ^fnfonlri di Ri

chard Strauss 
11.05 Pohfonia 
t2 2«Mu«ichr paTMlplp 
13,00 Intermezzo 
13.15 Direttoip Han* Knapperi-

sbusch 
11.30 Fidrlio 
15.30 Mix RrZrr 
16.30 Musichr italianp d o«ni 
17.20 Corso di lincua trdp*ca 
18.00 NotiZ)p del Tcrzo 
18.45 Piccolo pianrta 
19.15 Concerto di osnl sera 
20.30 Psicologia r rnicanalisi da 

Frrnd art o«<i 
21̂ *0 Cplpbrazloni rossinianp 
22 00 U Giornale dpi Tprzo 

I 

VI SFGNALI.VMO: « L'u.-.nto <\\* !nc»ntTo >r slf >-..". • i\ I.ul;'. 
Vnionrlll (Nazionale. orp 20,15i — La comtnrdia. la piu nota 
dcll'autore Haluno \ issuto tra la fine dpi sccolo scorso p l'inlzlo 
dl questo. narra una vicenda tra masia e fantascirnza. A wr. 
uomo \lrnp conccssa la pnssiblllta di tornarr a >pnt'annl. Bella 
sptranza ch.p non commfli i 1 medpsimi rrrorl chr allora lo 
portarono alia dlspcrazlonr: ma Vrspprimpnlo dlmnstra che 
resprripnr* non SPMP a nulla. Sotfo la rritia di Rurcrro jaeobhl. 
rrcltano tra clt altri: M i n o Felirianl. Gahriella GlacoI»be, praaco 
Grazlosl. Narcua Booati. 
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