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Storia 

Pubblicato da Einaudi il secondo volume della « Storia 
del Partito Comunista Italian o» di Paolo Spriano 

Gli anni della 
clandestinita 

It difficile cammino del Partito negli anni che vanno dal 1926 ail 1934 — La crisi del movimento 
operaio in Europa e la sconf itta in Germania — L'awento del nazismo — La repressione fascists 
e Tazione clandestina — II dibattito interno sulla linea politica — L'atteggiamento di Antonio 
Gramsci nei confront] delle lotte interne del PCUS — I rapporti con llnternazionale Comunista 

La pubblicazione del secon
do volume della storia del 
PCI di Paolo Spriano «Stona 
del Partito comunista italia-
no. II. Gli anni della clande
stinita », Torino, Einaudi 1969. 
pp. 431, L. 4500) non e solo 
un grosso awenimento edi-
toriale, ma ha anche un note-
vole significato politico. Sol-
tanto se un movimento e as-
sai forte, ed ha coscienza del
la sua forza, i suoi raembri 
possono procedere ad un cosi 
profondo riesame storico del 
passato senza indebolirlo, ma 
dandogli, anzi, una piu plena 
eonsapevolezza critica del 
cammino compiuto e di quel-
lo da compiere. L'opera di 
Spriano, in realta, e la piu 
evidente manifestazione della 
capaoita dei comunisti Italia* 
ni di ripeosftie criticamente 
1'eBperfenzB del movimento 
operaio e socialists negli ulti-
mi cinquant'anni, senza fa
re nessuna concessions al 
rrionfalismo ed anche senia 
lasciarsi travolgere dalle re-
criminazioni. Non c'e in es-
6a la facile science del sen-
no di poi, ma uno sforzo co-
stante di ricostruire. senza la-
sciare nessuna parentesi oscu-
ra, la storia del movimento 
comunista italiano (e non so
lo italiano), con le vittorie. ma 
anche con 1 ritarcH e le scon-
fitte, senza preoccupazioni po-
litiche di carattere limitato e 
contingent^. 

Questo non sigmfica, pero, 
che a fondamento deU'onera 
di Spriano non ci sia una ra-
pone politica, ma essa e di 
carattere strategico, non tatti-
eo, ed e la piu valida per un 
movimento che sia pienamen-

no poi fuori del partito, e 
spesso anche fuori del socia-
lismo, comunque inteso, ma 
anche coloro che piu tar-
di si riunirono intomo a To-
gliatti. 

Tra i meriti di questa ope
ra c'e anche la dimostrazio-
ne che i eontrasti, per quan-
to violenti, non sempre por-
tarono a delle rotture, e tal-
volta diedero luogo, ad un 
arricchimento della linea po
litica. Aeeanto alle posizioni 
sosaenute da Gramsci e da 
Togliatti, ci sono quelle di 
Longo, di Secchia, di Scocci-
marro e di Terracini; e Spria
no, appunto, ricostruisce non 
solo quelle assunte da Bor-
diga, da Tasca, dai atrea e 
da Silone contro la direzio-
ne, ma anche, all'interno del 
gruppo dirigente che si anda-
va formando. il dibattito ser
rate, e talvolta aspro. che si 
svolgeva intorno alia linea po
litica. 

Se una parte dell'opera di 
Spriano e dedicata all'esame 
delle discussioni e del modo 
come si veniva formando la 
linea politica del partito, una 
altra parte e dedicata al mo
do come veniva attuata dai 
militanti la lotta clandestine 
nella loro attivita oscura e 
durissima, che li portava, nel
la masMma parte dei casi. ad 
affrontare lunghi anni di car-
cere. II prezzo della contests-
zione del fascismo era assai 
aJr©, la condanna a dieci anni 
di g&Iera per avere svolto 
propaganda antifascist* costi-
tuiva la norma. La storia del 
partito in quegli anni e una 
storia dj eontinui sacrifici che 
oggi, per coloro che sono ar

te maturo come e maturo 
quello italiano, e che voglia 
riconsiderare il passato per 
trame lezioni utili per il fu
ture, rafforzandosi con l'ana-
lisi e la conoscenza sciemlfi-
ca, e non i miti. La storia di 
Spriano, rigidamente scientifi-
ca per 1'onesta della ricerca 
• l'aeeuratezza della documen-
tazjone, ha, proprio per que
sto, anche un valore poHtico, 
perche appare in un momen-
to in oui il movimento comu
nista ha soprattutto blsogno 
di analisi scientifiche. 

Nel suo lavoro Spriano non 
studia una corrente di pensie-
ro, ma un partito, le sue lot
te, il formarsi del suo grup
po dirigente e l'attivita del 
auoi militanti. Eglj non fa la 
analisi di un processo teorico 
ma del modo come il partito 
comunista ha concretamente 
operato nella societa italiana. 
Per questo, non c'e l'assun-
eione di un model lo ideate 
(ed astraWo) sia del partito 
sia dello svolgersi degli awe-
nimenti, con cui confrontare 
il movimento reale e, di eon-
aeguenza, non ci sono ne to-
nl recriminatori ne impost a-
eioni finalistiche. U cammino 
del Partito comunista italia
no negli armi che vanno dal 
1926 al 1934, come appare evi
dente dalla ricostruzione di 
Spriano, non o stato facile, e 
nan solo perche si e svolto 
•otto una ditratura che colpi-
va inesorabilmente tutti i ten-
tativi di costruire un'attivita 
politica, ma anche per le 
aspre lotte interne c per lo 
dure polemiohe che si svolse-
ro nel fjruppo dirigente, an
che dopo che ne fu allonta-
Bato Bordiga, e che coinvolse-
ro non solo coloro che liniro-

rivati alia milizia politica in 
tempi meno aspri, c anche 
difficile immaginare. Per 
quanto si debba evitare ogni 
forma di rotorica celebrativa, 
occorre dire che e assai uti
le che ogni tanto queste co
se ci vengano ricordate, cosi 
come ci venga ricordata l'atti
vita provocatoria che insidia-
va Tazione clandestina (Spria
no ha visto, a questo propo-
sito, dei documenti molto in-
teressanti). Quanto al proble-
ma storico doll'utilita di quel 
sacrifici, non mi pare che ci 
possano essere dubbt. I qua-
dri dirigenti della Resistenza 
si formarono, in tmona parte, 
in quegli anni. 

Ma il ricordo dell'eroismo 
del partitV) non serve a Spria
no per evitare 11 discorso sul
la sostanza politica di alcuni 
problemi e del modo come 
essi vennero affrontati. Al 
centro della sua attennione 
sono tre questioni di grande 
trnportanzar la situazione in-
ternn neH'URSS e nel Comin
tern, 1 rapporti dei comunisti 
italiani con i dirigenti del mo
vimento intornazionale, e la 
simaziono generale tuiropea, 
con l'affermarsi riol fascismo 
e del nazismo. Spriano ntorna 
spesso suH'errore di prospet-
tiva compiutd dai comunisti 
nel delineare il processo ri\-o-
luzionario. Si ritonevn che la 
crisi del capitalismo si sareb-
l>e s vol fa se<!ondo una f«»rrea 
concatcniazione di avvenimen-
ti, e la previMone prcticicva 
troppj> sp'.i'/.io rispettu nll'ana-
lisi dellVffettiva realta politi. 
ca: 1'errore, pero, non consi 
steva tanto nell'indica/.ione do-
gli sviluppi che iivrcbbc as-
sunto la crisi, qimni'ii nei tem
pi di essa. perche si pievede 
va un proeesso assai piu ra-

Notizie 

# Ecco l'*l«nco dalla opera 
piii venduta nal corto dalla 
tattlmana. I numari tra pa-
rantati indicano II potto che 
la >ta»M opara occupano nel
la clastifica dall'ultlmo noti-
siarlo. 

NARRATIVA 
1) Arp4na: < II btilo a II 

ml«la> - Riuoll (1) 
2) Romano: a La parole tra 

no) lagoaran • Einaudi (1) 
}) Vldal: iMyra Baklnd-

ridoa > • Rompianl (3) 
4) Paaaftl: « Otnaga 9» -

Blattl (3) 
5) Chlara: • L'uovo al cla-

Mira » ' Mftndadori (4) 
SACOISTICA E POESIA 
1) Mantanalli - Garvaw: 

• L'ltalla dalla Controrlfor-
mm» • Riu»n (2) 

1) Julian: « Llmparo ama-

ricano » • II saggiatora (1) 
3) Hintan • Fanshen: < Un 

vlllagglo rln«4«i nn||« rivolu-
zlone » • Einaudi (4) 

4) Praiiollni: < Dio e un 
rischio » - Longanesl (S) 

5) Gentile: < Storia del 
Criitianeiimo » - Riizoll 

La clastifica 4 ilata com-
pllala tu dati raccoltl pratso 
le libreria Intarnaiionale DI 
Stafano (Genova); Intarna
iionale Hallat (Torino); In
tarnaiionale Cavour (Mila-
no); Catullo (Verona); Gol-
donl (Vanaila); Internatio
nal* Saeber (Firanie); Unl-
venltai (Trl«»t«); Cappalli 
(Bologna); Modarnlnlma a 
Gremeie (Roma); Minerva 
(Napoli); Lateria (Bari); 
Cocco (Cagllarl); Sal va tore 
Fautto Flaccovlo (Palermo). 

Si trattb di un «cammino 
tormentoso », con arrest i mo-
mentanei (ed anche dail altra 
parte non mancavano le re-
Sristenze). Ma la leztone della 
vittoria del nazismo in Ger
mania era stata molto severa 
e se ne dovette tener conto. 
Con 1'awjo del processo dj 
formazione dei fronti popola-
ri. si aprj tucto un nuovo ca-
pitolo nella storia dei partiti 
comunisti e Spriano ne ruwia 
la trattazione al prossimo vo
lume. II periodo che si era 
chiuso aveva visto il consoli-
darsi del potere bolscevico, 
che aveva reso la rivoluzione 
di ottobre un fatto irreversi-
bile. Ma aveva visto anche 
una serie crisi del movimen
to operaio in Europa, con la 
gravissima sconf itta di quel
lo tedesco, ed era apparso evi
dente che la strada della ri
voluzione europea era assai 
piu lunga ed aspra di quan
to si era creduto nel primo 
dopoguerra. 

Aurelio Lepre 

pido di quello che vi fu real- niera completa 
mente. 

Per quanto riguarda l'lta-
lia i moment: piu importan-
ti della ncerca di Spriano so
no dati dallo studio dell'at-
teggiamento di Gnunsci di 
fronte ai contrast! nel PCUS, 
della lotta contro Tasca, della 
« svolta » della lotta contro i 
«tre» e Silone (e s'intende 
che non si trattava di questio-
ni personali anche se demen
ti del genere influirono in 
qualche misura sulle posizio-
ni dei «tre» ma di scontri, 
che awenivano sulla linea po-
litica e sui problemi genera. 
li). Sul problema deil'atteggia-
mento di Gramsci di fron
te alle lotte interne nel grup
po bolscevico, dopo averlo 
svolto un esame assai equili
brate di tutti gli element! fi-
no ad oggi a disposizione de-
gli studiosi ed aver esamina-
to aJeune pagine inedite dei 
nquadernin, Spriano conclu
de, che «sostanzialmente ne in 
quest! anni ne dopo emerge 
un dissenso di Gramsci dagli 
orientamenti o meglio dallo 
sviluppo storico del movimen
to comunista quale concreta
mente si manifesta in URSS 
e neirintemazionale, qualcosa 
che muti Ja scelta di fondo a 
favore della maggioranza del 
PC russo operata nel 1926. Al 
contempo non diminuisoe il 
suo interesse per le question! 
di meftido allora sollevate e 
per il tipo di regime politico 
(rapporti all'interno del grup
po dirigente e rapporti dei di
rigenti con le masse) che si 
deve realizzare per assicurare 
regemonia della classe ope-
raian. 

Per quanto riguarda la po-
sizione assunta da Gramsci 
sulla « svolta» piii che alia 
testimonianza di Gennaro 
Gramsci raccolta dal Fiori, 
Spriano da rilievo a quella di 
Lisa, attraverso la quale «si 
verrebbe (...) a precisare ma 
anche a restringere il confine 
del dissenso di Gramsci da-
gli indirizzi prevalent! nel 
partito dopo la svolta. Nessu
na sostanziale revisione ideo
logies. Qui la quesrione della 
"guerra di posizione" non ap
pare abbia la rilevanza teo-
rica che assumera success!-
vamente nelle note del car-
cere ». Ma sulla «svolta», 
Spriano pubblica anche una 
interessante Iettera inedita 
di Terracini, che non solo 
porta un nuovo contribute al
ia conoscenza degli atteggia-
men»i assunti dai dirigenti co
munisti in carcere sulla que
st ione della fase democrati. 
ca che sarebbe seguita al fa-
scismo, ma viene anche a 
sdrammaitizzare, a mio pare-
re, la quest ione dell'at teggia
mento assunto da Gramsci. 
Terracini, infatti, nella sua 
Iettera, condusse una precisa 
critica di alcune posizioni del
la direzione (fermandosi, in 
particolare, sull'espulsione dei 
« tre » e sui caratteri della so-
cialdemocrazia italiana). 

TogHatri rispose con un'al
tra Iettera, che e un docu-
mento importante per com-
prendere j criten che erano 
stati a fondamento dei prov-
vedimenti adotfiati contro i 
dissenyienti (s-i ricordava in 
essa ciie Silone non era sta
to espulso perche «dopo la 
condanna politica non aveva 
fatto nulla contro U partito »), 
eriteri che Togliatti ribadl in 
un'altra Iettera a Berti, scri-
vendo: « tut to sra a vedere in 
queste cose delle cose norma 
li dc-lla vita di un partito isi 
disciitc. si precisa, ci si mette 
d'accordo, o si considers che 
esiste un disaccordo) e a non 
farci dei castelli in aria ». La 
Iettera di Terracini inostni 
insomma che nel HMO era an 
cora possibile. nel PCI, di 
scutere a fondo la linea del 
l'lnternazionale e rosj)ingerno 
alcuni important i element i 
senza pcrcio meti'ersi fuori del 
partito. Assai minon. invece, 
come mostra Spriano, erano 
le possibility di disenssiono 
tra il centro dpirinterruizio-
nale ed i vari partiti. 

La linea mtransigente ivlot-
tata dall'IC sulla quest tone del 
rapporti tr» socialdemocra/ia 
e fascismo fu applicata con 
fennezza fino al 19:15 c causo 
gravi danni al movunenro ope
raio. La ricerca di una politica 
unitana da opporre al fasris-
smo fu assai faticosa. Natural-
mente, studiando il movimen
to comunista, c'e 11 rischio i 
di dare un minor rilievo al
le responsabilita della social 
democrazia. Spriano se ne ren-
dc conto e, a proposito dei so
cialist], ribadisce che « l'attac 
camento al parlamentartsmo 
senni esercitare un vero sti-
molo riformatore e 1'aspra se-
rie di <KMitumelie e di ostra 
scismi lanciaca nei confront! 
dei comunisti, minarono essi 
per primi ogni prospettiva di 
azione unitana delle sinistre 
contro pericoli reazionari di ti
po fascista o autoritano ». Ne
gli ultimi due capitoli dell'ope
ra 11 processo di revisione del 
giudizi sulla situazione inter-
nazionale e sull'attivita da 
svolgere, ed in particolare *ui 
rapporti che occorreva avere 
con la socialdemocr&zla, e ri-
costruito da Spriano in mi< 

Schede 

La Grecia 
arcaica 

Nella collan& « II mondo del
la figuraa la casa edit rice Fel-
trinelli ha pubblicato il volu
me La Grecia arcaica di cui 
sono auteri tre noti areheolo-
gi francesi, J. Charbonneaux, 
R. Martin e F. ViUard. Nel 
volume sono esaurientemente 
trattaii i tre filoni axtistici 
principali, la architecture, la 
scultura e la ceramica. II te
ste, molto argomentato, e ac-
compagnato da numerose foto-
grafie (409). tutte bellissime e 
veramente funzionali alia Iet
tera, da una serie di piante, 
da alcune carte geografiche, 
da una vasta bibliografia, da 
un indice-glossario e, inline, 
da una precisa documentazio-
ne iconografica la cui consul-
tazione fornisce informaaioni 
sul materiale, le misure e la 
collocazione di ciascun pezzo-

Si tratta indubbiamente di 
un libro di alto livello, che 
pert) risulta decisamente elu-
sivo sul terreno della defini-
zione deH'ambiente culturale 
— sooiale, economico, politico 
— in cui questo mondo di ar-
chitetti, di sculteri e di pitto-
ri ceramisti ha operato, e sui 
nessi tra queste tessuto stori
co e la produzione artistica. 
Tale critica assume tutto il 
suo peso se si eonsidera che 
sul periodo arcaico dell'arte 
greoa — nella sua accezione 
corrente — agisce tuttora ne-
gativamente il pregkidizio di 
un'infanzia dell'arte che fati-
cosamente e gradualmente 
perfeziona le sue tecniche nel-
lo sforzo di imitare la natu-
ra. E' evidente che un tale at-
teggiamento nei confront) del
l'arte arcaica ne impedisce 
una corretta interpretazione 
dei mezzi di espressione e por
ta, per esempio, a ritenere che 
se in un volto di profilo Poc-
chio e rappresentato di fron
te, questa sia una manifesta-

sione dj impotenaa artistica 
piuttostb che non il modo ti-
pico e cosciente di alcune ge-
nerazioni di artisti (o di arti-
gi&ni) di rappresentare e di 
enfatizzare la potenza espres-
siva dell'occhio, potenza che ri-
sulta evidentemente accentua-
ta se l'occruo viene rappresen
tato nella sua completezza. 

Inoltre, l'accettazione di un 
tale pregiudizio genera un'in-
sanabile cootraddizione tra la 
arte arcaica e il momenta sto
rico in cui essa si svolse: dal 
700 al 480 a.C. la Grecia visse 
un periodo di profonde trasfo-
maaioni delle sue strutture in
terne. 

Vide la citta affermarsi sul
la campagna; vide l'economia 
monetaria, prodotta dai vasti 
commerci con le cotonie del-
I'oriente e deil'oecidente, sot-
trarre sempre maggior potere 
alia rendita fondiaria della no-
bilta che fino allora era stata 
padxona assoluta deH'appara-
to statale; e vide, con l'au-
mento del benessere, un'inten-
sa circolazione di idee politi-
che e di concezdoni artistiche, 
che valsero a puntualizzare la 
posizione del cifitadino nei 
suoi rapporti con lo Stato e 
a svincolare I'arte dal mono-
polio della religione per tra-
sformarla in uno strumento 
di prestigio da parte delle «po-
leis ». dei tiranni o, piu sem-
plicemente. dei singoli cittadi-
ni ricchi. Tutti questi fermen-
ti nella vita delle citta ebbe-
ro un puntuale riflesso su 
tutta l'attivita culturale della 
epoca, sul pensiero scientifico, 
sulla poesia, sulla produzione 
artistica, la cui grande vivaci-
ta e la cui ampia problemati-
ca possono essere colte appie-
no solo se vengono giustamen-
te collocate nel loro contesto 
storico. m y 

Musica 

Le «Lettere» di Bel a Bartok 

II musicista che ascoltava 
i canti delle lavandaie 

Una serie di testimonialize preziose e di documenti important! per la 
conoscenza della vita e delle idee del grande compositore ungherese 
nonche delle sue fondamentali ricerche sul canto popolare slavo e balcanico 
« Awenimento di importan-

za europea» la pubblicazio
ne di un ampio volume di 
Lettere scelte di Bela Bartok 
(a cura di Janos Demeny ac-
curata traduzione di Paolo Bu-
zicska, ediaioni il Saggiatore, 
Milano 1W9, pp. 510, lire 4000)? 
Cosi sostiene il curatore del 
volume, e a lettura ultimata 
bisogna proprio dargli ragio-
ne. Questa grossa raccolta di 
lettere ha in effetti grande 
valore irmanzi tutte per lu-
meggiare e mettere a fuoco 
ulteriormente la personality 
di Bartok, musicista di im-
portanza mondiale piii che 
europea; e poi, le sue lettere 
ci conducono attraverso un 
calvario di uomo, di studioso 
e di artista che, per essersi 
svolto nel vivo di una situa
zione politico-culturale di-
rompente, sempre sul punto 
di esplodere, aggiunge un toe-
co ultenore alia recente sto
ria vravagliata di tutta la cul
tura europea. 

II volume contiene un'am-
pia scelta di lettere apparse 
in precedenza in tre pubbli-
ca2ioni in lingua ungherese, 
e quindi praticamente ignote 
al jmbblico e anche agli stu
diosi occidentali, oltre a nu-
merosi inedili che gli danno 
un autonomo valore documen-
tario e biografico. 

Î a prima cos« che acqul-
sta forza e risalto dalla let
tura di queste letrere e pro
prio la personality lunana, co
si viva, scniplicc, schietta e ap-
pa.s.s-ionaia. del musicista. Dal
le lettere deU'adolescenza 
(l«i»!») fino a quelle scritte 
poehe settimane prima di mo-
rue semidimenticato in un 
ospedale di New York (194f>), 
sempre emerge, come una co-
stante die sembra non cono-
si-ere Tazione modificatrice del 
tempo, la fi>rra morale, la 
!"hiare//a di scopi che fecero 
< 1 i Hart!)k uno dei maggiori 
musicisri e uomini di cultura 
del nostro secolo. Sullo sfon-
do di una narrazione condor 
ta con stile piano e imme
diate, dimesso ma mai sciat-
to o vacuo, si disegnano le 
vicendo intellettuali, di ricer-
catore e di musicista, di un 
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Beta Bartok 

uomo che a causa della sua 
intransigenza artistica non eb-
ne mai, paragonabile in qtte-
sto a Schoenberg, la vita fa
cile ne successi personali in-
contrastati. 

Bisogna leggere questo libro 
per capire davvero quanra im-
portanza avesse per Bartok il 
lavoro di etnomusicologo, di 
ricercatore amorevole e pa 
ziente, di catalogat!>re e di 
valorizzatore del patrimonio 
musicale pop!)lare balcanico e 
slavo. In questo si rispecchia 
il lato democraticamente avan 
zato della sua personality di 
intcllettuale. 

In una situazione — come 
quella del paesi balcaniei nei 
primi docenni del secolo ~̂ 
martoriata da conrrastanti 
nazionalisml, da rivalita san 
guinose, da lotte intestine, 
Bartok studia con esemplare 
impnrzialita i canti popolari 
mmeni, ungheresi, bulgari, slo-

A Cagli e Bodini il 
premio del Fiorino 

l.a commissions giudicatrice 
della XIX Biennale lnterna/io-
nale d'Arte Premio del Fiorino. 
comiHtsta di Giovanni Colacicchi 
(I'resiHentr). Francesco Arcan-
geli, Umberto Baldini. Fortunato 
Hollonzi, Krnzo Biason, Gasto 
ne Breddo. Ugo Capocchini. Lui 
gi Carluccio. Oscar Gallo, Quin-
to Martini, Michelangelo Ms-
sciotta, Armando Nocentini e 
per la assegnazione dei premi 
del Governo F"ederale di Ger
mania: Ulrich Middeldorf, Mi-
chad Siegel. Hans Martin von 
Erffa ed Elisabeth Wolken (aa-

scnte giustificato Umberto Bal
dini), ha assegnato, a maggio
ranza, il Premio del Fiorino e 
della Citta di Firenze di lire 
due mihoni al pituire Corrado 
(agli di Koma per l'opera « Na
dir ». II premio della Fonda-
zione Carmine di lire un milione 
per uno scultore italiano, e sta
to assegnato a Floriano Bodini 
di Milano per l'opera <Wanda>. 
11 premio Fondazione Carmine 
per uno scultore svizzero di lire 
un milione e stato nssegnato, 
ex-aequo, a Felice Filippini a 
Max Weiia. 

vacchi, jugoslavi; bolla a fuo
co (in una bella Iettera del 
1918) lo stupido burocrati-
smo dei governi che preten-
dono di ignoraxe l'esistenza 
di determinate minoranze Un
guis tiche («bisognava canta-
re le canzoni slovacche in lin
gua redesca, il che costitui-
sce per noi ungheresi un'of-
fesa alia costituzione...»). Co
me compositore, Bartok sente 
l'imperiosa necessita di usci-
re dalla gabbia dorata della 
tradizione classica europea 
traendo dai ©ante popolare i 
motivi di una concezione nuo-
va della musica, mira con la 
sua opera di ricercatore a 
una forma autentica di inter-
nazionalismo, o di superna-
zionalismo, dove ogni lingua 
e cultura abbia pieno diritto 
di cittadinanza e di sviluppo 
autonomo. 

Da questa estrema victnan-
za al popolo, e non solo al 
suo popolo ma ad ogmt popo
lo di ogni paese (non si di-
mentichi che Bartok raccolse 
anche canti algerini e turchi, 
e che ancora sul letto di mor-
te lavorava assiduamente a 
migliorare le sue conoscenze 
della lingua turca) — nasce 
il profondo sentire democra
t i c dell'uomo, che odia lo 
espansionismo teutonico pri
ma e nazista poi, si induce 
nel 1940 a un duro esilio per 
sfuggire all'irrespirabile atmo-
sfe«^ di aeceso nazionalismo 
deU-\»t*rii .in dl H'«rt'r.y, Fi as-
socia alia prui*vei-a rivolu.-rio-
naria di Bela Kum e compa-
gni. 

Queste left ere rigurgitano 
di testimonianze di un suo 
certo modo di pensare, anche 
se egli non prese mat aper-
ti atteggiamenti rivoluzionari ; 
come quando. ospite nel 1918 
di un nubile mecenate. guar-
da con ironia ai diseorsi che 
si fanno a castello sui sran 
di problemi mondiali. «tuttj 
da un punto di vista barona 
le e del grande capicale ». per 
proscgtiire, subito dopo: « 10 
mi trattenevo. si capisce, per 
lo piii nella lavanderia: ho 
raccolto molte canzoni dalle 
lavandaie. mentre assistevo al
ia stiratura delle camicie. del
le mutande e delle sottovesti 
con pizzi >». Un'ironia — for-
se inconscie — addirittura 
brechtiana, che dk un colori-
to penetrante a tufta la perso-
nalita di Bartok. 

Ed e curioso che 1'aspet-
to relativo alle ricerche di 
musica popolare predominl 
anche in que* periodi — che 
furono piuttoato lunghi — in 
cui Bartok tralascib ogni ricer
ca diretta e sembrft dedicar-
si all'atvlvita di musicista as
sai piii che a quella musicolc-
gioa. Questo signifies che il fi-
lo rosso del canto popolare e 
dello studio delle sue interne 
strutture non si spezzo mai 
e costitul in ogni epoca del
la sua vita, il legame vivo 
con una realty musicale cui 
lo studioso attingeva per nu-
trire la fantasia e la ricerca 
del creatore. 

Giacomo Manioni 

Rai- Tv 

Programmi 

Televisione 1 
11.aa M t s s . A 

12,«M> LA C O S I D N Z A 

12.30 S A P E k E 

13,00 IN WTO 
Due s c r v u i : bambini in auto * guida di notte 

13,30 T E L t t i l O R S A L E 

1S.50 

17.00 

17.30 

17.4S 

17.15 

1«.45 

19.15 

19,15 

30.30 

21,00 

32,00 

22.30 

23,00 

CICLISMO 
Telccroiiaca f le l larrivo d e l U vrntunrs ima tappa del Giro 
al ia Marmiilada e • Pr<w^*so alia lappa * 

II. TKATKINO DKL CIOVEU1 

« Buffo p Baffo > di Ernrsto Ftrrrro 

TELEGIORN'ALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

« A l l Haba e i 40 ladroni >. scenrf g iato di Gici Gani in i 

Q I A T T R O S T \ G | O M 
Servlzio sulla produzinne drlla carne e del latte 
SAPEKE 
« Dalla mairr ia alia v i i a ». a cura di Giancarlo Masini 
( se t t ima puntata) 

TELEGIORN AI.K SPORT - CROVACHE 1TALIANE 

TELEGIOKNALE 

QUEL NEGOZlO DI PIAZZA N A V O N A 
Quinla punta ia del lo sceurgKiato d i AS«" t Scarpell i , dirrtto 
da MIIIO Gui-rrini 

PERCHE ? 
II srrvUiw crntralr di questa sera si occupa del succeHO 
del la chltarra tra 1 g iovani 

SERGIO MENDES E BRASIL '66 

TELEGIORNALE 

Televisione 2r 
16,38 A L CALAR DEL SIPARIO 

Comni fd ia di Noe l Cnward. Re^ia di Marcello Sartarelli 
Tra K>i inlerpret i : Emma Gramanca , Elsa Merllnl, Paola 
Burhuni. (Rt-plica). f una cronaca tenera e drammat ica 
di uu anno di v i ta in una casa di riposo per attori. Fu I'ul-
t ima Interpretaxione della Gramatica, pr ima della sua scorn-
pars a 

18,35 LOTTA E P l ' f i l L A T O 
D» Modena: teleerunara del campionat i europci di lotta 
grccu-romana. U» Bucare<.i: t e i ecronaca del campionat i 
europei di let tant i di pugi lato. 

21.0U TELEGIORNALE 

21,15 A CHE GIOCO GIOCHIAMO ? 
Spct tacolo quiz prcsentato da Corrado 

22,30 ORIZZONTI BELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
N u o i o servlzio d f l f i n c h i e s t a >ulla macch ina e l 'uomo: questa 
sera si parla del le e n n s e g u m z e del l 'uso dei calcolatori «ui 
proci'ssi pruduttivi e sul lavoro 

Radio 
VAZION'AI.E 

GIORNALE RADIO: ore 8, 
13, 15. 20, 23: 6,30 Orchestre; 
7.10 Musica s top: 8.3;i Le can
zoni del mattin<>-, 9,30 Messa: 
10.15 Le ore della musica: 
11 La nostra salute; 11.08 I n 
disco per re s ta te : 11.30 Ttia 
voce per vol; 12 C'ontrappunto; 
It,20 La corrida: II Zihaldone 
i ta l iano; 15.15 I nostri success i ; 
16 Prottramma per i r:ii;a//i; 
16.30 Sijimo fatti cosi; 17,05 Per 
vol g iovani : i9, |3 Grandi spe-
ranze; 19.30 Luna-park; ^0.15 I n 
disco per Testate: 21 Concerto 
s infonico. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 7.30. 

8.30, 9.30. 10,30. 11. t0. 13.30. 18.10, 
19,30. 22. 24: 6 Prima di com in-
ciare; 7.10 I'll disco per Testa
te; 7.43 Bil iardino a tempo di 
musica; 8.4H I n disco per Testa
te; 9.35 Intcrludlo; lo Calamity 
Jane; 10.35 Chiamate Roma 
3131; 12.20 Fantasia musica le ; 
13 Parol incio G. A G.; 13.35 
Part i ta dnppia; 14 , luke-bov; 
11,45 Mus ica -hox; 15 La rasse-
«na del d isco; 15 52" Giro d'lta-
lia; 15,18 Appi intamento con 

Verdi; 15.35 Ruote e mo tori; 
16 Merioiano di Roma; 16.35 
Musica + Teatro; 17.10 L'n disco 
per Testate; 17,30 Pomerid iana; 
18 Aper i t ivo in musica: 19 Una 
cantante tra la folia; 20 Punto 
e v irso la: 20.11 Caccia alia v o 
ce; 21.10 Taras Bulba; 21.45 In -
tervallo musica le ; 22,10 Parol i -
tleio G. & I..; 22.40 Appunta-
mento con Nunr io Rotondo. 

TERZO 
9.30 Concerto della Corale 

uiiKherese; 10 Concerto d| aper-
tura: 11.15 Ouintett i di L. B o c -
cherint; 11.50 Tast iere; 12.10 F-
Martin; 13,20 Musiche paral
l e l ; 13 l u t e r m e i z o ; 13.55 So
prani Kirsten Flags!ad e Rirgit 
Ni lsson: 14,30 Concerto dell 'Ot-
tetto di Vienna: 15.30 Un di 
sco in vetr ina; 16.50 F Chopin; 
17.20 Musiche di T. Albinionl . 
A. ca ldara . A. Corelll. J . -P . Ra-
mcati; 18,30 Musica leggera; 
18,15 Papina a pert a: 19.15 Con
certo di oRni sera; 20.30 In I ta
lia e aM'estero; 20.45 France-
sea da Rimini - Musica di Rir-
cardo Zandonai; 22 II Giornale 
di-I Terzo. 

VI SEGNAI.IAMO: Calamity Jane (Radio, 2». ore 10). E' uno sce -
necKiato che si ispira alle avventurp della famosa eroina 
del West. Lo hanno srritto Mario Guerra e Vittoriano Vighi . 
lo ha diret lo Viria Ciurlo. lo in terprets Paola Pitagora. 
i iue l la di staniane <- la Qiiarta puntata. 

LEGGETE 

Editori '^x* Riuniti 
Alberti, Bini, Del Cornd, 
Giannantoni 

L'AUTORITARISMO 
NELLA SCUOLA 
Intioduzione di M A M.yincordj 
Nuovo hiblioteca di cultura, pp 244. L. 2 000 
La quettione attualis^ima della rt-preshione e dell'auiuritarismo, stru 
irmnti formativi, in funzione della sociata capitalistica, come *i pone 
nei divarsi gradi della scuola italiana, dalle elemental all'Universita. 

EDITORI RIUNITI 
Ivan Majskij 

GUERRA 
E DIPLOMAZIA 

Traduzione di Gianna Garullo 
Orientamenti. pp. 470. L. 3.800 

Churchill, Stalin, Molotov • altrl protagonist) oella 
••conda guerra mondiale, nel rlcordi ricchi di parti* 
colari inediti dell'ex ambasciatore aovietico • Londra. 

U n « t e m a » legato 

a l ia d r a m m a t i c a 

rea l ta d i oggi 
Indubbiamente il protesso-

re di Pescolanctano. denun-
cvxto per U tema assegnaio 
ai $uoi alunni. dopo i tragt 
ci fatti di Avola e di Batti 
paglha. £ un docente pedagngi 
camente e psicologicamente 
colto e preparalo Egli ha ca-
pito che il mondo sta cam-
btando e che questi cambta-
menti pongono all'educazione 
nuore esiaenze e nuote dtre-
zioni; ha capito, soprattutto, 
che in fatto di inseonamen-
to delt'italiano bisogna usci-
re dai vecchi schemi. farla 
nnita con t temi retorici, con-
vemionali. scialbi, lontani da 
esperienze e dalla spontanea 
sincerita dei ragazzi, temi che 
non stabihscono alcun legame 
tra la scuola e la societa 

La concezione attuale del
la classe dirigente in fatto di 
educa&one. conduce inevita-
bilmente alia meccanicita: che 
e la morte del pensiero e che 
ha la sola funzione, pertan 
to, di tar diventare gli alun
ni sempre piii esperti nell'ar-
te di non capire, di non ra-
gionare con la propria testa. 

UN ALUNNO DELLE 
MAGISTRALI 

(Ripatransone • Ascoli P.) 

I « vizi di forma » 
bloccano rindenni-
ta ai ciechi civili 

Sono una cieca civile e ror-
rei sapere se i parlamentan 
del PCI si sono interessati cir
ca la corresponsione dell'm-
dennita di accompagnamento 
di lire 10.000 mensili, che tra 
I'altro e prevista dalla legge e 
che noi, date le nostre dram-
matiche condizioni, aspettia-
mo da piii di un anno. 

Grazie per la risposta e cor-
diali saluti. 

A. FLIAGELLO 
(Aversa . Caserta) 

Sulla questions t dcputati dej 
PCI hanno presentato una interro-
gazione al ministro dell'Interno, 
anche « per sapere quale interven 
to intenda compiere presso I'Opv-
ra nazionale ciechi ciri/l per it 
grave nlardo che si ueri/ica net 
confronti dei ciechi che hanno pro
dotta da molti mesi la richtesta 
documentaztone ». 

II ministro ha cosi risposto al 
compapio Angela lacazzi, che in-
sieme agli on.li Maulini. Caruso, 
Pagliarini e Flamigni, lo aveva in
terrogate: 

t L'Opera nazionale ciechi CIC^I, 
appena pubblicato nella Gazzetta 
L'fflciale la legge € mono J35*. nu-
mero toe, ha inuiato la correspon 
stone, in favore dt tutti i ciechi 
assoluti da essa assistiti, dell'ac-
conto dt lire S.ooo mensili con dt-
correnza dal 1° aennaio J96S. tndt-
pendentemente dalla presentazione. 
da parte degli interessati, di qua!-
siasi nchiesta o documentation*. 

<r Successtvamente, in occasione 
del pagamento del btmestre di pen-
sione marzo-aprile, e cioe nei pri
mi Qiomi di maggio 1961. i sta
ta inviata a ciascuno dei 26.SSJ 
non vedenti, fruenti della pension* 
di prima categoria, un'apposita cir-
colore contenente le modaliia ne-
cessarie per ottenere la concessio
ns dell'mdennita di accompagna
mento nella misura intera. In ri
sposta a tale circalare snno perve-
nute n. 17.600 dichiaraziont e. tnol-
tre, n. 1.509 richieste rarie, rivolte 
ad ottenere Vindennita di accom
pagnamento. 

f La maggior parte delle dlchia-
razioni sostifuiire dell'atto di no
toriety pervenute all'OSCC sono, 
peraltro, risultate non conformt a 
legge. le dichiarazioni trregolari 
presentano, per lo piii, ttii di 
forma contrastanti con il disposto 
di cui agli artt. 4 e 20 della legge 
4 gennaio 1968. n. 15, mentre nu
merose altre non sono state rese 
personalmente dagli interessati di 
naml al pubblico ufJUciale, contro 
il disposto dell'art. 3 della legge 
!8 marzo 196!, n. 406. 

«Per il primo gruppo, I'Opera 
ha proceduto uguatmente all'ero-
gazione delUlndmmta nella misura 
mtera con invito agli interessati 
a prarredere alia reaolarlzzazione 
tnrmale dei documenti. Per il se-
enndn gruppo snnn itatt rivnorati 
oli mvitt n pmdurre la dtchiara-
:inne conffrienfe tufli i requistti 
tormali ricluetti dnlle citnte leggi ». 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossible ospitare tut
te le lettere che ci pervengo-
no. Vogliamo tuttavia assicu
rare i lettori che ci scrivono 
e i cui scntti non sono stati 
pubblicati per ra^ioni di spa-
zio. che la loro collaborazione 
e di grande utilita per il gior
nale, il quale terra conto sia 
dei loro suggerimenti che del
le osservazioni critiche. 

ORgj ringraziamo: Aristide 
CINELLI, San Lurido; Gian
ni BARBIERI. Milano; Edoar-
do LUCIANO, Torino: M.E., 
Bologna; Donato COSCO, Ca-
tanzaro; Valeria MORANDI, 
Cremona; R. RONCHI. Mila
no; Pierino COLOMBI, San 
Remo; P. PENNECCHI, Mila
no; Carlo PAPANI. Novate 
Milanese; Franco MOCCHI, 
Migliarina; Luigi TROIANI, 
Trieste; Sergio G.. Piombino; 
Pietro SALVADERI, Milano; 
CACCIATORE, Roma; Pietro 
CASANO. Milano; Ines CANA-
LI. San Remo; Augusta CO
STA, Napoli; Antonietta PO-
STIGLIONE. Napoli; L.Z., Ve 
nezia; Bambina BACCICHET-
TI, Misinto; P.M., Monreale; 
Pietro BOSELLI, Milano; 
Francesco CIRONE, Reggio 
C; A. ETO, Torre Annunzia-
ta; Angiolo MOCAI, Bologna; 
PAMPURI. Milano; A. STUA-
NI, Caravaggio; Renzo CAVA-
CICCCHI. Genova; L. S., La 
Spezia; Giovanni TEODOSIO, 
Scafati; Marino TEMELLINI, 
Gaggio di Piano; Mario MO 
RETTI, Mirano-Venezia; Lui-
gi ZAMBRIANI. Varese- M 
PORTI, Pavia; R. VALENZA, 
Livorno; V. RIFTTO, Messina; 
L. C, Viterbo; Pasquale RO
MEO, Napoli. Luigi FRANCO. 
Milano; Un gruppo di milita-
ri, S, Mauro Forte (Matera). 

Scrivrt* lettere brevi indicu>do 
ren chiarrm n«mr, cofimnte e In-
diHno. Chi desMer* car in cxlce 
non cempala il proprio mune. ce 
la prerM, Le lettere n«n ftrmatr. 
o nlflate, a can flrma IHenribile. 
o che reeano la aoU laalcariene 
• t'n (rappa 41...» non vencono 
pnhblieale. 

•aaaam 


