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Saggi 

I libri di William Hinton e di Han Suyin 

Un villaggio cinese 
durante il Fanshen 
Che cosa vuolc dire « Fanshen»» ? — La pref azione 
di Bertrand Russell a « La Cina delFanno 2001»» 

• II solo modo per cono-
acere una data situazione 
• quello di condurre una 
inchiesta sulla societa. sulla 
vita e sulla attivita di ogni 
ela&se... Per farlo noi dob-
biamo rivoljjere prima di 
tutto il nostro sguardo ver
so il basso, e non andar-
cene a testa alta contem-
plando il cielo. Se uno non 
si preocrupa. o non si de
cide, a rivolwre lo sguar-
do verso il basso, non inv 
parera mai niente della Ci
na ». 

William Hinton ha segui-
to scrupolosamente questo 
consiglio di Mao Tse-dun 
prima partecipando diretta-
mente alia vita del villag-
gio cinese di Lungo Arco, 
nella provinria dello Shan-
si, durante il Fanshen, che 
vuol dire «sommovimento 
totale », c rivoluzione », nei 
mesi compresi tra la prima-
vera e la estate del 1948 e 
poi stendendo la sua testi-
monianza dieci anni dopo, 
testimonianza che ci arriva 
adfc&so, pubblicata nella tra-
duzione italiana da Rinaudi, 
attraverso un libro di circa 
seicento pagine. (William 
Hinton, FANSHEN. Un vtt-
laggio cinese nella rtvoln-
zione, Einaudi, L. 4 500). E" 
una lettura affascinante. 
forse uno dei testi piu 
belli sulla rivoluzione con-
tadina, certamente uno doi 
libri migliori sulla Cina 
che siano stati pubblicati 
in Occidente. Giustamente, 
mi pare, il compagno Emi-
lio Sarzi Amade, present a n-
do il libro, scrive: < Nella 
storia tumultuosa ed esal-
tante di Lungo Arco, Hin
ton ha colto cid che era 
unKersalmente applicabile 
alia Cina e al suo futuro, 
ed alia esperienza di altri 
popoli per i quali la terra 
costituisca ancor oggi la 
principale risorsa». E an 
cora: «Fanshen costituisce 
una utile testimonianza, una 
utile materia di riflessione, 

anche la dove Hinton foto-
grafa quelli che piu tardi 
dovevano essere conosciuti 
come gli elementi fonda-
mentali della " lotta tra le 
due vie " nel Partito comu-
nista cinese: in altre paro
le la lotta permanente tra 
la concezione del partito e 
della sua funzione. e della 
funzione delle masse, pro
pria di Mao Tse-dun, e quel-
la di U u Sciao-ci, che in 
Fanshen viene spesso cita
to ». E in effetti a leggerc 
attentamente Fanshen si 
raccolgono elementi prezio-
si di conoscenza della Cina 
e della sua realta di base, 
e quindi della lotta tra le 
• due vie > in un periodo 
della storia cinese in cui 
si trattava di procedere cer-
cando di costruire una so-
cieta nuova attraverso la 
verifica pratica del lavoro 
di elaborazione compiuto a 
Yenan. « Definire una ti
nea politica e tradurla in 
pratica in decine di migliaia 
di villaggi isolati — scrive 
Hinton — sono due cose 
diverse, e questo * vero so-
prattutto quando la linea 
politica contiene elementi 
di conflitto. 

« I due principii fonda-
mentali di Mao sulla que
st ione contadina — soddi-
sfare le richieste dei con-
tadini poveri e dei brae-
cianti, realizzare una fer-
ma unita con i contadini 
medi — sembravano molto 
chiari e tuttavia era diffi
cile tradurli in pratica per-
che, in una certa misura, 
comportavano una contrad-
dizione. Come dimostrava 
il caso di Lungo Arco, la 
poverta nella Cina del nord 
era talmente diffusa che 
non era possibile soddisfa-
re le richieste dei conta
dini poveri e dei braccian-
ti soltanto con la dlstribu-
zione delle ricchzze dei si-
gnori. Era necessario anche, 
se si voleva dare ai conta

dini poveri quel minimn di 
beni material! di cui ave\a-
no bisogno, espropriare al-
meno una parte delle pro
priety di sfruttatori roeno 
spietati degli agrari. Ma, 
in molte comunita, nemme-
no massicce incursioni nel-
le propriela delle famiglie 
dei contadini medi avrcb-
bero potuto garantire il 
Fanshen di tutti i poveri ». 

Questi erano dunque al-
cuni dei problemi che la 
rivoluzione cinese ha dovu-
to affrontare in un paese 
immenso. E questa e la ma
teria della testimonianza di 
Fanshen, vista giorno per 
giorno in un piccolo villag
gio della provincia dello 
Shansi nell'anno 1948. K' 
una testimonianza di valore 
insostituihile per chi voglia 
avvicinarsi alia conoscenza 
della Cina con 1'unico me-
todo possibile: quello sug-
gerito da Mao Tse-dun nel
la eitazione riportata alio 
inizio: rivolgere lo sguardo 
verso il basso e non an-
darcene a testa alta con-
templando il cielo. 

Non meno utile 6 1'altro 
libro u set to in questi gior-
ni sulla Cina presso l'Ktas 
Kompass (Han Suyin, /.« 
Cina nell'anno 2001: lire 
2000). La present azione c 
di Bertrand Russell. « Han 
Suyin ha scritto un libro 
importante sulla meno co-
nosciuta tra le grandi po-
tenze. In La Cina nell'an
no 2001, una informazionc 
abbondante e unita a una 
rara comprensione del mon-
do di oggi e di quello di 
domani... Io — e Bertrand 
Russell che scrive — lo 
raccomando fervidamente a 
tutti coloro il cui interesse 
per la Cina va al di la del 
sensazionalismo delle corri-
spondenze giornalistiche che 
arrivano da Hong Kong». 
E non soltanto da Hong 

Kong-

Alberto Jncoviello 

« La stanza separata» di Cesare Garboli 

La letteratura 
come enigma 

Fra le «nuove» tendenze 
critiche del mondo d'oggi quel
le itallane sono rimaste piii 
0 meno accanton&te. Eppure 
negii anni fra i 'SO e i '60 
i tesM « critic! » e teonco-let-
terari non sono mancati: tan-
to meno le riviste, i libelli, 
1 trattafl, i numeri dedicati 
con cori di voci e nmbom-
banti « a-solo » ai temi piu va-
ri: traddzione-avanguardia, im-
pegno-disirnpefmo, lette-ratura-
tndustria, letteratura come ve-
rita o letteratura come men-
sogna. Ma se U let tore s"e 
spaventato, aveva buone ragio-
ni. Piu che di Oendenze cri
tiche \e storie (H questi due 
decetmi potrebbero parlare di 
ideologic o, peggio, di auto-
propattande letterarie, dichia-
razioni di voto e mozioni de
gli affetti. Chi non era sprov-
visto di qualita criMche ave
va in ogm caso un altro se 
etesso da far valere: un noe-
ma, una raocolta di racconti, 
un romanzo che, non essen-
do rimasto nel cassetto, fa-
ceva capoimo qua e la e tra-
aformava in apologecica n o 
one si oontrabbandava come 
•nalisi. 

Non e questo il raso. mi 
pare, di Cesare Garboli, il 
quale ha voluto raocogliere 
sotto un titolo allusivo, per 
paradosso, i suoi articoli, sag
gi e giudizi crinci. La slan-
20 separata (ed. Mondadori, 
pp. 306, L. 2500). e definita. 
nella pi*ociit*^Oiic, un « libro 
kivolontario». Piii sempUce-
mente e un libro nato daJlft 
oocasione. Coilaboratore di ri
viste culturali e letterane, da 
« Socaeta » a « Officma ». a «Pa-
ragone». a «La Fiera lette-
T»n« », Garboli s'& distinto, an-
zitutto, come filologo, In parti-
cotare neU'esege&i dantesca. 
Ma paraUelamenfe, egh nor. 
ha ma* m a r n t o il rapporto 
eon la letteratura militant*. 
Trame un breve e piii re-
oente penodo — quello del 
passage10 ne4>* sfortunata vi-
cenda della « Fiera» diretra 
da Canoogni — la sua non fu 
mai un'attivita d4 oritico le
gato per neoeasita ai fatti at-
iuau- QuMsi wniiiprt, tino a 
due o tr« aoni fa, egU »ce-
gliava autori o occamoni — 
Tobino, Moravia, la Motante, 
il Paatomafc del Dottor Zt-
vago o, aoohe, Antonionl • 
Guttuao — per miaurare le 
forae e variflcare 11 propno 
matro di giudiato: aacrivens 
per capara •. 

]Bococi qui di front* agll 
•tead aagfi e articoli riunitl 
*a volume. Come sempre ac-

t, uo'opermzkme aimua • 

in bilanoio. 1,'autore arriva al
ia quarantina, l'eta piii adatta 
a un consuntivo prima di dar 
di sprone e muovere all'ope-
ra inatura. CObl egli apre la 
raccolta con una lunga mtro-
duzione cui aggiunge, a meta, 
una nota informativa. Era ine-
vitabile che, sopratrutto il pri-
mo di questi due scritti, as-
sumesse il tono di un esame 
di coscienza. La stanza «se
parata » del cntico dovrebl)© 
essere assai distante dalla 
« stanza dei bottom ». Nessun 
potere; anche se il cntico 
non nnuncia al potere (H sce-
gliere e giudicare. 

Non si creda, tuttavia. a 
un almosticismo o al nfiuro 
preconcetto. Anzi, in sede criti-
ca, Garboli e tutt'altro che as-
sente Se poi si nporoorre lo 
«tinerano d«*sontto dalla « no-
la mtroduttivan, ci si convin
ce oh'ejilt ha vivMito una per 
una, direttanicnte <> di nfli"-
so, quasi tutte le vicende lot-
terane dei suoi giorani anni. 
E non -si nfuita di c^rto il 
dintto di giudicarle. Vero e 
che, anche siandoci m mezzo, 
egh avsume un atteggiainen-
to di distaoco, da os.ser\-ato-
re clie non si ferma mai al 
fat to unico. Libro o aweni-
mento o mcontn> con un per-
sonaggio, Garboli associa fat-
to a fat to, ha un debole per 
le anal on IP e le riivasa/ioni, 
un libro d'op^i pli nchiama 
un ncordo di leri (v„ come 
esempi, la lCwnsione a Ber-
tolucoi, «Gramsei come Tas 
so»; o quella a Cesarano. 
« Vengo anch'io»; ecc) . La 
dtvagazione mfonio al tenia 
specifico lo porta spesso alia 
prosa « stravagante ». a sen-
vere su cio che e staU> scrit
to. Ossia. lo affannose ncer-
che di metodologie, di «s cien-
tificita >>, di venficho dille 
scienise umane sulle complica
te acqiHsizioni della linsnustj. 
ca generale, i « sigmficati » dei 
« nuovi critici »• possono an
che attrarlo, turbarlo, solleci 
tarlo Ma in lui pre\ale la 
(rentrie nostalgia, non senza 
qualche vezzo mondano. i>er il 
beirartigianatiu degli anm 30. 

Foi?>i »n.intr«f̂ .-OrrrHit-, » que
sto punto, gli diventa neces
sario. Ma sempre muovendo 
da terrano sicuro, anche se 
mfestato da vanopmte vegc 
tazicwii estetiehe. « Da Samte-
Beuve m poi » — egh annotava 
— « dail'idea di letteratura co
me analisi e critica della vi
ta, cm potrebhe memorUxa-
re tutte le deftnizioni che ci 
sono state offerte di questo 
oggrttn volatile t ctofe della 
l«t«ratura)?... leri *ra imp*-

gno, domani e gia contempla-
zione del niente, Oggt e si-
nommo di "menzogna", icri 
Valtro lo era di vita. Ma, co-
munque la si rigiri, in ter
mini modernl, la letteratura 
e sempre concepita "come", 
cine come assema di qual-
cosa, come negazione di se 
stcssa, lo arrivo solo a una 
tautologia. La letteratura e 
letteratura »... « La po£sie n'a 
pour objet qu'elle meme», 
gi& Baudelaire disse. E, pe-
ro, l'anzidetta «tautologia» 
cornsponde vaeamente alia 
defimzione data dal poeta fran-
cese intorno alia disperata ri-
cerca del « bello» compiuta 
dal poeta nell'inferno della ci-
vilta industnale. 

Per Garboli la critica di
venta un eserci2io su quello 
che piu lo « mteressa»: K I{ 
rapporto fra I'esscre e il ta
re... il rapporto /r« le per sa
ne e le lore opcre, tra le 
persone c il loro equit\ilente 
oggettivo». Ma a quel punto 
essa acquista valore di inilii-
zione che si prolunga in con-
templa7ione, attesgianiento rm-
stico che si articola in ri-
tratti, definiziom allusive e, 
necessanamente, in sentenzio-
se affermaziom di pnncipio 
(ttsenvere e un fatto borghe-
se in quanta produce sto
ria ». ) Nella sua stanza se
parata U cntico non vorrebbe 
soffrire ne di ottirrusmi nfe di 
p^ssimismi. Sa della erisi. ma 
non vorrebbe mquietarsene. 
come se si trnttasse di un 
male etfemo, pari ai flagelli 
delle stagioni o alia morte. 
Piu ancora: un male « roman-
ticott. Ma il problema della 
letteratura, ridotto ugualmen-
te ad una stretta tautologi-
ca. Mipravvive, e s'impone co
me enigma, *e non lavana-
mo, bene o male, a rlsolv»rio. 

A risoiverlo Garboli contrl-
buisce soprattutfo con la fi-
nezza e la qualita delle sue 
osservazioni. Le sue scelte so
no felici: U libro si present a 
con un panorama v&sto che 
centra tutti i maggiori avve-
nimenti letterari di clroa 15 
anni. Ki vedar.o, fra le sltrs, 
le note su Moravia, l'intervi-
sta con Gadda e, aoprattutto, 
la polemic* danveaca con Pa-
soWni, dove il *U"»tro ausilio 
di una « sciema » interpreta-
tiva non e eaoluso. Ma qui 
il nostro oritico sente di muo
vere mil terreoo aolido ch'agll 
mm e che forae vorrebbe tro-
vara ad ogni aortita in oam-
po aperto. 

Cont rocana le 
IRRESPONS. \BIUTA* - Per 

anni. fintta la guerra. la pro-
t/aoQtula delle -if-ire v della 
IK ahmento la tunobile cam 
paurui -.ui disfwrsi tlella ••pe 
tiitiont' mihViTf .71 ( /<SS. li'iii-n 
fin mi(jluna tit famiulw *»•' hlo 
dt un atrocr fluhhut Finalmm 
tr. mm molti) temfw fa la turn-
IMtw'j rliln- tt-rmiru- «• la <iit<' 
.\fiunt' fu chuinta aiicht' tl In **! 
lit th u<n t-riui Adi' a. Ui rutin 
ca I ' l i i n i 1 ' «' tor nut a imiifn'i i 
\iimt'>itf. in 'in ••en i-ut <' rit* 
chetimarf i motif i 'if ijuiUa n 
«ff« *IH'CUUI;H>W. ton una irrc 
stxin^atnlitd iiat I cro tn|>i'/ci<« « 
ti' Attrai rrsu m^inuu;nnii >' in
terview. et I- traiitiuilltiM'-nU' i\> 
cltmritia the umuru win', iff 
CWNS'. t initio mm v en iiunnti 
itnliatii chi' sono et/iti iluti vumc 
iltwr-i in uwrra \ln a M rcn 
ilc citiiin ill I ;J*'.O 'if wff/i/i a! 
fcrmuzinni'' Si i uiilf fm '• ri 
suecittirr tii'lle faiwahe i'"'. "i 
quahlie mixlu. si ••uno mi * <• 1/ 
cunre in ;xif»'. una numa omla 
ta ill falie yjteran:c.' Artinmevti 
ih f/ui'.fo rfcnere rum J«»̂ f̂lH/J '••< 
\crc trattnti t on Uinta Iciiticrt z 
za. nemmt'tm in una rubnra ch*' 
ha I ana d> occui>ar\i ill w m 
plici <t curtfiMffi * 

* * • 
(;KK'O I'KKK OI.OSO ah 

ultntn nunuti tlrlia MTH- ih \ 
t h e UIIKII uifK'hi.nixi' ( nrratio h 
tin rivsufi col <Hitficiiore. nwisx 
facemlo (Hi ectminuri. F. etat'i 
una sua tmttutn W/M rzoeu. anzi 
vi putt litre d MID tono \can:ona-
to. tipicnrn'oitr ujnmnt ^^". a 
mctterto nci/li impicci c a fart/li 
recitarc il finale con un siirr^o 
forzalo I.a 1 nppia tin cunt or 
rrnti rima^ta m '/rira non 111 in a 
apcrto la ras .f;/orlc c a Cnrra-
(in i' vciiutii in mriitc th prnpor 
re rite 1/ niihnne nniasin / O - M ' 
lie^linnto tUilla H \l a un'npera 
ill lie ne fire 11 zn quintli. (Iitpo 
aver uperto hi cnesajorte ha 
iletto pre** ipp'H'i) c nra ipie 
\/'» mihiine. la HA1 In ilc-tine 

Schede 

Michel* Rago 

La vita 
di Bela 

Kim 
Gil Editor* Riunitl pub nil 

cano un bel libro di memo-
ne di Iren GA\ su Bela Kun 
(Roma. 1969, pp. 318, L. 2500>. 
di cui ella fu la fedele com-
pagna. Iren Gal lo ha .scritto 
per rendere omaggio ad un 
combaVtente comunista cadu-
to ai tempi delle illegahta sta-
liniane, e che ancora oggi non 
h U>mato ad avere, nella sto-
r.2 del movimento operaio. il 
posto che, secondo Irtn GAl, 
gli spetta. Occorre dire che 
sul piano umano ella raggiun-
ge piemajnente lo scope che 
si e proposto, ma sul piano 
politico l'immagine di B^la 
Kun resta ancora per molti 
aspetti troppo confusa. Nel-
l'ampia pref azione il Santarel-
li, dei cui la von su B«Ma Kun 
e sulla rivoluzione ungherese 
l'Unita ha Ria parlato, cerca, 
appunto, di integrare la nar-
razione di Iren Gal con una 
piii ampia serie di rifennien-
ti storici, ma deve poi pren-
dere at to dell'esistenza di mol
te zone d'ombra neH'attivita 
politica del rivoluzlonano un-

Nei ricordi di Irtn Gil le 
vicende politiche non sono al 
oentro dell'attenzione, mu tan-
no piuttosto da sfondo a quel
le umane. Anche negli anni su 
cm la narrazione e piii diste-
sa (e per essi l'Aurriee 1 por-
tn Ulvolta passi di docum -n 
ti che non sono facum^nte 
acccssibih al lettore 'taliano), 
i! protagonista non e tanto il 
politico quanto l'uomo Bela 
Kun. E' resh, inveca assai 
bene, 1'atmosfera di .juei }.i> r-
ni, pieni di entusiasmo e. in 
sieme, d'mcertezza Iren Gal 
difende pienamente j'a;*.:vira 
di govemo svolta allora da 
B»»la Kun ed osserva, <-erto 
giustamente, che attnbuire a 
lui la rc-;ponsabihta di tuttt 
gli errori « non sareh'ie nitro 
che una variante, in sonso 
mverso. del culto della yerso-
nalita ». 

Ma sulla «ostanza del'.i di-
scussione che si svolse lrtor-
no alia repubblica comamsta 
ungherese nell'Inrernaziorale 
Comunista, il discorsvi resta 
troppt) vago. GU avvcmirenti 
deyh ultinn anni. poi. sono ap-
peiui sfiorati dall'Au'rice, che 
ne acctMin.i m qualche pa^na, 
senra che sia possibile <*om-
prendere quale sia -"a'a la 
.<-ostanza poutica del d'^.iccor-
do con Stalin, e neinine-
no quah siano stste ie p^si-
zioni assunto da Bela Kun, 
ed in che cosa esse siano sta
te different 1 da quehc Ui !n\a. 
hn 

Ancora una volta. insomma, 
ci rrovwmo di trt.n'.e ad una 
n»hil!trt7U"i<* che avvien* sul 
piano um.uio. mentre il di-
scorso dovrobbe essere so-
prattutto politico, SL> non si 
uiol lasciaie r.el let tore di og
gi 1'impressionc di itri serie 
di ingiu.sti7ie e di cnmini di 
cui non si riesce a sc^-gcra 
non dico la giustii caztone, 
perche n >.i e'era gins'. 'ca.:io-
ne, ma ivmmeno le radici 
politiche. 

a. I. 

Lttnln 

VOL. XLIII 
Traduzione di B. Bernardlnl 
pp. 680. L. 3 500 

Letter* a appunti di Lenin 
dal 1893 alia Rivoluzione di 
Ottobre. Un libro prezioto 
che mette in luce il lavoro 
di organizzazlone, di dibat 
tito, di critica, di elabora 
zione teorica cui Lenin ai 
dedicd In uno del period! 
piu intenai della lotta rivo-
luzionaria. 

rti al i 'opera dt bmeficenza che 
vorrd sceaiuere > IJO no dello. 
era chuiro. renza ale una mien 
zione mahz'ota: wta quaicuno tra 
ti puhhlico ha riso. la ri ata M 
e ampliata ed ei uienWmente 
qualche funrionarto preterite nel 
lo studio se ne e avulo a male. 
Ora. e culua rli Corrado se le 
ptAemiche eul rmsio nei quale 
la HA1 iia ummim train, ni jia •. 
eatn. le rarte s» tto\rriz>nnt di 
•"Aularxela tuinno mdnt'o hi i/en-
te a un ireentuato \re1ticiemrj 
eull'nratrmento'' 

II fatto e che 1 dinneiiti tele 
VIHIVI fin'jono di t<AU rare, anzi 
di ettmolure la - saUru ^ tutte 
le t lAte che ee\a mm h Mtalfi 
sec (haefa pen^lTe nl recente 
sketch dt Bice Valori in Oippia 
coppiH) ma quando rntra m 
qioco quote a ^a rh autentirn. an 
che per ca'o (come e accntluto 
in que*ta occa-sionc). allora 1 an 
no su tutte le tune Voijhamo 
sperare. comunque. che le pre-
(Mcupazioni rfi Corrado jossero 
davvero eccs^ive Not sle^si ah 
Inama tante volte rderatn 1 hmi 
ti dt quc*to presenUitnre • tutta
via, ie la \cioccn indiiinazmne 
di qualche fumionarm dm este 
colpirlo in cimvermcn.a di que-
'to epis-oriio. saremmn ' priim a 
protestare - - e crediamn die 
prnlestcrelAiern anche \Hirecrtn 
altri, Corrado fu pin calpito. 
tempo fa. per una ttattuta .sulle 
camhiali — e fu un provveils 
mento macroscnpicamente input-
sto. E" proprio creando questo 
chma di terrore che M trasfnr 
mam) ah spettacoli tel-visivi m 
litnnie di hattute cnnvenzionnU 
e scipite: e anche perclie vi icn 
tono itermanentemeiite sotto una 
sptida di Damnclc che 1 p n s c n 
tatori, alia TV italiana finisconn 
per essere tantn .simili a ma 
itichmi. 

g. e. 
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1«.M r i L M 
n M 
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kuflrf r Drbuas) 

H\Pt.Rf. 
B l l a u i l u dl una f a m i c l i a 
p o o f a t a i 

T»'l .»-VIORNALE SPORT 
TELEGIORNALC 

TV7 
T B I H I N * B I N D A C A I . r 
Coafrrraza i t i a p i dr l l ' ln l rr i lnd 

TKLECIORNALE 

lappa d»l Olro 

Brrtok. Pro-

a cura dl Vlacrnxo Aplrr l la (7 

Cruaarbr Italian* 

Televisione 2 
17.M IPPICA, Pt 'CII .ATO. I.OTTA 

Da Milano Mbrrtu Giubilti t r f u r la rnrta trls di Ralopp<i; 
da Rur&rrtl Paulo Rml st-giir I rampionat l puroprl di let 
tanti dl p u c l U t o ; da M<»drna. f#levrodara del raaapioaatl 
euruprl dl lotta f r r c o - r o m a n a 

ZI.M TELEGIORNAI.E 
ZI.IS TEATRO I N C H i r S T A N. ti 

l.t\ i rasmlts lonv dl ktasrra. « I'a ttiornl d | Infamla >. di pro-
duzlnnr t^dr«ro-o<-rid<-ntalr, narra ia forma drammat ira 
la rronat-a dl una g lorna ia In un caanpo di > ( * r v i n ) o n a -
<ista 

ZZ.Vt TKRZO GIORNO 
I.' una n u o v a rubrira drdirata a fatt l f problemi rrliitioal. 
Ilur > f n u i si ocrupano drl pross imo v i a c s i v drl Pontrflce 
a Giurvra r drl r l n n o v a m r n t o dr l la l l turcla. L* rubrlca * 
rurata d a Mario Gozzlnl r Giorgio Cazzrlla 

VI H L G N A M A M O : Rltrattn dl autorr: Ernst Krrnrk (Radio 3* 
nrr 14,3») VrnKono tr«smr>>kl II ("oncrrto doppio per v lo -
llno. planofnrtr e p l r r o U iirrhrstra; II p r a t a c r a m m a per 
strumriit l a Ham; la r l rc la s lnfnnlra per orrhestra d'arrhl. 

Radio 
NVZJONAI.K 

GIOMNALE RADIO: orr 7, 
•• ». it. i2. n. |7. vt. is. *.m 
f ..rnu di l i a f u a ln«le»e; 7.1* 
Mu»lc i *u>p; 1.13 t^- ranfoa l 
drl matt ino: »ac Colonaa n u -
•Iraie; | a . « i .r orr del la a t -
•U-a: l( l .a auvtra sa lute: 
l l . a* I a dl»co prr IVktJtr: 
l l . M I aa nx-r prr vo l . 12 i i 
t 'ontrappunto: 13.341 A p p u n t a . 
•u-a iu con Orletta Brrti; II 
Tra*mi«*|oni rre lun i l l ; HAh 
Zibaldonr Italian**; I5.3t Chlo-
^eu: I5 . l i H r r k n i d m u s u » -
|r ; It PrvKramm^ per I ra-
Bazzl: | f . ]« P r i m a \ e r a napo-
Irtana: |7.*s P n \ « i ir ioiani: 
t».II ( irandl »peranz«-: 19 M 
l .una-park: it lb II rum An to 
pohzirvrii, 2*.4S I J. \otHTA 
amira Blanra Tocca londl : 21.1s 
Concrrtu del Mrlo* Knkemblr; 
77 Tribuna Kinda4-alr - f'onfr-
renxa i t a m p a drli ' lntrrkind 

EECONDO 
GIORVALE RADIO: orr € . ! • . 

i.3«. a.u. t.ja. I«J*. II.3". i2.iv 
13.341. H.M. IS.3». IC.3*. 17 3a. 
li.ia. ii,)«. z2. 94: * sit-riun 
e ranta; 7.la I n dl»co prr 
l'e*tatr; 7.43 Bl l iardino a t em
po dl mus iea: • 4# I n d l - in 
per 1'eitate; 9.4* Intrrludlw; 
I t r a l a m i t v Janr; ia.4« t h l»-
matr Roama 3131: I2.2t Tra-
• m t u t o a l rec lonal l : 13 Hit Pa

rade. 13,3) 11 fceatatltoio; 14 
Jukr -bux: U miBMti coat le 
eanutni : l j . l t V lo l iaUta Ar
thur Grumiaux: 15.3* St* Giro 
d Italia; : • l a divco per l e a t a -
te; | f . 3 ) Le cblavl del la m a -
i l ea ; I7 . l t Pomrr ld laaa: It 
Aperi t ivo in musiea; 19 Dlacili 
da v iacc io ; t*t Punto e \ i r g o l a : 
2«.ll X'fw-rio t u p o - lo e la m a -
«*CJ; 20. IS Pa**aporti»; 21 La 
\ n t r del la^ orator!; 21,It 1 
racconti drlla radio: 21.4t «er-
Rio Mrndrs r Brazil '«•: 22,It 
11 tnrludramma in dtaroteea 

TERZO 
9.34 G Bizet: I t Concerto 41 

apertura; I M J Huaica r lm-
maicini. 11.13 t 'oacerto dell'or-
ZJnKia Maurice Durttfle: l l , 4 t 
Muslrhr Hal lane d o g f i ; 12.M 
1.VD<M4 drl p ianoforte: 12.i* 
l n l r r m r i / u . 13. i s Fuorl rrper-
turio: 14.3t Rltratto dl autoee: 
IS.lt Georic Frledrlch Mnendrl; 
Glittue: 17 Le opia loni deal I 
altri: 17.4$ P. l l i n d e m i t b : 1* 
Notizir del Terzn; 11.15 Qna-
dranlr eewnomlro: H.3t Musi
ea left-sera; 11.45 Piccolo pla-
neta; 19 li Concerto dl oanl 
srra; 2t.3t Nuove prospetuve 
drl Laser; 21 Bulla t e la del 
Be l -Ami: 22 II G l o r n l l e del 
Trrzo: 23.W Rlvlsta del le rl-
\ l s l e . 

Paola Pltagera 

essere certa 
di una perfetta 
conservazione 

alia giusta 
temperature? 

posso 
con Zoppas 

2 
S 
•5 

Insalata, frutta, burro, uova, pesce. 
Nel frigorifero Zoppas 

si mantiene tutto perfettamente. 
Nel frigorifero Zoppas e'e un impianto 

refrigerante a rapida dispersione 
di calore. Temperatura bassa 

con pochissimo consumo. Risparmio. 
Nel frigorifero Zoppas il freezer 

conservatore-congelatore arriva fino 
a 24gradi sotto zero. Sbrinamento 

automatico. Griglie scorrevoli. 
Frigoriferi Zoppas: tanti modelli 

a partire da lire 44.000. 

3oppas 
la serietd 

o 
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