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Saggi 

La citta di oggi in un 
libro di Edoardo Salzano 

Urbanistica 
e societa 
opulenta 

• Condurre la aodetA fuo-
i t dallo sviluppo opulento... 
m fin d'ora oggettivamente 
potfibile, perch* ecistono le 
forze aociali interessate a. 
farlo. E allora noo k utopi-
ctiea e astratta, noo e vel-
leitariamente eversiva una 
line* urbanistica che si pro-
pooga di sottmrre la citta 
al dwtino cui l'opulentismo 
la eondanna- Se gli urbani-
ati giungono a formulare e 
a concretare una simile li-
nea. eaai possono non essere 
•oil: possono ritrovare, an-
zi. un legame profondo e or-
ganioo con le forze decisive 
deUa aocieta di oggi, per 
camminare e lottare nella 
medeaiina direzione. Non so
lo, ma ci sembra... che una 
line* urbanistica di rinnova-
meoto delta citta, fondata 
auUa trtsformazione del con-

• • • 
• • • 
• • • 

aumo individualistic© di mas-
sa in consumo comune, ol-
ire ad essere evidenteniente 
omogmea a una linea di ge
nerate trascendimento del-
l'opulentismo, ne pud esse
re addirittura una compo
nent* essenziale ». 

La conclusione cui Edoar
do Salzano giunge nel suo 
libro « Urbanistica e societa 
opulenta* (1) ci trova pie-
namente consenzienti anche 
ae la via seguita per perve-
nire a tale approdo .si di-
tcosta per molti aspetti dal-
la nostra. 

Per Salzano non e possibi
le oggi proporsi di superare 
illico et immediate la forma 
capitalistica di produzione. 
L'impossibilita dell'illico et 
immediate deriva tuttavia 
per Edoardo Salzano, che si 
richiama esplicitamente a 
tutta l'impostawone delta 
€ Riviata Trimetrale >, non 
tanto e non soltanto da mu-
tamenti strutturali interve-
nuti e dalla valutazione cri
tics di concrete esperienze 
atoriche (I'esistenza del mec-
canismo unico del capitali-
amo monopolistico di Stato 
la cui analisi marxista cgli 
di fatto tende a ignorare, le 
caratteristiche peculiari del-
1'attuale crisi rivoluzionaria, 
il prezzo e il Hmite — am-
messo che sia possibile — di 
una conquista del potere che 
*i attui in una forzatura con-
centrata nel tempo e nel luo-
go, l'impossibilita di ricalca-
re « modeili» propri di al-
tre situazioni storico-politi-
che) ma da qualche cosa di 
diverso. 

II auperamento immedia-
to non e pos&ibile « non so
lo per la ragione di per se 
aufficieote che a tale forma 
non e stato possibile oppor-
re sul piano delta teoria 
come su quello delta prassi 
economica — un'altcrnativa 
che non sia l'anarchu o la 
reazione, ma anche pcrchc 
11 modo capitatistico di pro
duzione non ha ancora psau-
rito la sua funzione sociale 
di fondo: quella cioe di ga-
ran tire la massima esplica-
jione del processo produtti-
vo e di portare cos) l'uma-
nit i intiera fuori dal biso-
gno dei* beni di sussistenza » 
(pag. 179). Nel quadro di 
tale premessa cio che ci si 
puo proporre oggi e la fuo-
riuacita dall'opulentismo, da 
quel modello cioe che non 
rappreaenta un semplice de-
teriorameoto di quello eapi-
tanstico-borgheee (pag. 151), 
ma e qualcosa di qualitati-
vamente distinto e contrap-
poeto ad esso: e un capitali-
•mo contrassegnato dalla fine 
del dominio della borghesia 
e che ha perso, per ci6. non 
aolo la dimensione qualitati
ve data dal rapporto delta 
produaione con il consumo 
individuate di un consuma-
tore d«terminato, propri o 
della societa precapitalisti-
ea, ma ha perso lo stesso fi
ne eadusivo deUa produrio-
m deJ sovrappiu, che ordi-
nav« i consumi srcondo una 
precisa dimensione econo
mics. 

Jn queeta fase del capi-
taliamo il consumo ha ces-
tato di essere pienamente 
«conomico (ha ces*ato di es
ter* pura funzione della pro-
duaione), e divenuto consu
mo di maaaa e, insieme (que-
ata la contraddizione del-
1'opulenza) estremamente ri-
pctitivo, arbitrario ed indivi-
duatiatteo. II capitalismo ha 
biaoffno di una continua 
opanaiooa del conaumo per 
toatittuara ad eapandere l'at-
#«ita produttiva e n 6 fa at-

una proliferazione 

disorganica dei consumi in
dividual!. con aggravamento 
di ingiustizde, soddisfacimeo-
to congestionato di taluni bi-
sogni (sempre degli stewi) 
a danno di altri. 

La citta is oggi per Salza
no lo specchio e la conse-
guenza di ci6: < La prolife
razione disorganica dei con
sumi individual! conduce — 
ove e finche si rimanga nel-
l'ipotesi di un insediamento 
concentrato — a una crescen-
te e irrefrenabile congestio
ns, che porta — in una pro-
spettiva di cui siamo gia in 
grado di conoscere e di pa-
tire, nelle nostre odierne me-
tropoli, l'iniziale manifestar-
9i — a una completa e insa-
nabile paralisi > o, di contro, 
alia dissolution* della citta 
attraverso la dispersione del-
le residenze sul territorio. 
L'insediamento urbano del 
periodo attuale del capitali-
smo non e infatti ordinate 
ne dal valore d'uso (da un 
consumo non indotto) ne 
dalla produzione. 

Da queste premesse Sal
zano ricava con particolare 
efficacia la sua critica sia a 
soluzioni urbanistiche che 
accettano come un da to la 
attuale situazione (pragma-
tismo e sociologismo ameri-
cano) sia al funzionalismo e 
ai tentativi e alle tenderize 
tecnocratiche tendenti a so-
vrapporre astratti modelti 
alia realta. 

Per Salzano il problema 
della citta puo essere risolto 
solo se si pone I'accento su-
gli elementi comuni, pub-
blici, collettivi. Tali demen
ti tuttavia non devono esse
re considerati come delle ag-
giunte, delle inteqrazioni di-
rette a com pie tare un asset-
to della citta che finirebbe 
in definitiva per restare 
quello tradizionale. Essi de
vono divenire l'elemento or-
dinatore dell'tntero insedia
mento umano, «come il 
principio stesso della citta. 
come il momento decisivo di 
quest'ultima e di ciascuna 
delle sue parti *. 

Le contraddizioni su cui 
far leva sono molte: sia 
esteme e sia interne. Nel-
l'ambito di queste ultime e 
la classe operaia, per Salza
no come per noi — e sot-
tolineiamo questo not solo 
perehe Salzano e tra coloro 
i quali ritenfiono che per i 
marxisti sia ohbligatorio vo-
lere la fuoriueita dal lavoro 
anziche la liberazione del 
lavoro, dallo sfruttamento e 
dall'alienazione — e la clas
se operaia, dicevamo, la 
classe che nella sua lotta 
per la liberazione dalla con-
dizione di lavoro ridotto a 
capitale ha tutte le carte per 
gestire un proceaso di fuo-
riuscita dall'opulentismo po-
nendo all'economia regole. 
obiettivi differenti, e anzi 
opposti, a quelli spontanea-
mentc impressi dal sistema. 

Ed e solo in collegamento 
con questa opcrazione poli-
ticn, che la classe operaia 
puo e deve assumere e con-
durre « utilizzando sotto se-

gno proletario la forma ca
pitalistica di produzione > 
(al di la dei nominalismi 
e veramente molto disaimi-
le, come forse Salzano pen-
sa, la conclusione cui con
duce una corretta analisi 
del capitalismo monopolisti
co di Stato?) che gli urba-
nisti possono affrontare il 
problema di una citta do-
minata dal momento sociale 
e che quindi non sia piii un 
aggregato di i.sole individua
list iche ma una struttura di 
elementi collettivi comuni. 

C'e in questa conclusione 
dell'autore, si puo osserva-
re, quasi un ritorno alle po-
sizioni depli utopisti (Owen, 
Founer, Godin, Saint Si
mon). Ma egli stesso non 
nasconde questa omogeneita. 
Gli utopisti sono stati inca-
paci di comprendere roal-
mente il capitalismo e di cri-
ticarlo (se non in modo mo-
ralistieo c astratto); essi 
hanno tuttavia. pur patendo 
tale Hmite e rimanendo per 
questo condannati alia Uto
pia, intuito, seeondo 1'autore, 
che cio da cui oecorre par-
tire e la orRanizzazionc so
ciale, collettiva della sod-
disfazione dei bisogni degli 
uomini. 

Luciano Barca 

Letteratura 

Un contribute della critica francese agli studi joyciani 

L'esilio di Joyce 
Fuga e liberazione dalla (amiglia, dalla cbiesa e dalla patria, elementi concreti di una 
realta oppressiva: ma soprattutto esilio d'artista, necessario per chi ha deciso di sosti-

tuire alia vita I arte, alia realta il linguaggio - II libro di Helene Cixous 

Dai Dublmers al Ftnneaans 
Woke di Joyce non si demarca 
tanto il passaggio da una vi-
sione naturalisUca ad una ont-
rico-simhaUca, quanto lo sfor-
u> di un'esplorazione toUle del
la realta umana, tramtte un'ar-
te cbe moltiplica le sue possi
bility tecnicbe. flno al limite 
di una completa disarticolazio-
ne del linguaggio. U quale, ca-
ricandosi di ambigue reference 
polivaJenti pervenga ad una 
oscuriU annichilante. una aor
ta di metafora fonica. alia cui 
comprensione solo 1'autore pos-
sa adire. Paradouaunente: un 
libro desttnalo soltanto al suo 
scrittore. come ebbe a dire uno 
dei suoi pnmi esegeti. Harry 
Levin. Tuttavia. al di 14 della 
pessimistic^ concliisione. del re-
sto smentita dalla mole degli 
apporti critici e filologici segui 
ti. l'affermaztone del Levin tra 
luce una sua unplicita verita: 
nell'attribuire a Joyce la sua 
opera, si coglie l'essenza di 
una tiranma; voluta tirannia 
che subordina la vita alj'ope-
ra. che cristallizja ogni evento 
per consegnarlo esemplare nel
le pagine di un libro. E* ci6 
che Joyce chiamava l'esilio 
volontario di un artista, parola-
chiave per uno dei piu recenti 
contributi della critica france
se: trattasi di L'exil* At Joy
ce ou I'art du remplacement 
di Helene Cixous, ed. Bernard 
Grasset. Paris VI. pp. B51. 

Se in questi ultimi anni la 
critica in Francia appare so
prattutto rivolta ad un'indagine 
linguistica dell'opera Joyciana. 
come testiflca la tentata tra-
duzione di alcuni brani del Fin-
neaans Wake sul numero 32 
della rivista < Tel Quel», va 
subito rilevato che I'autrice 
parte da altri presupposti. che 
tengono conto delle numerose 
testimonianze e dei documenti 
piu importanti che oggi si nos-
seggono sull'autore: dalla inso-
stituibile biograda di R. Ell-
mann. all'epistolario dello scrit
tore, al diario dublinese del 
fratello Stanislaus. Ed 6 grazie 
al supporto di queste testi
monianze che la Cixous pud re-

perire nell'opera ste->5a. 1'ambi-
guo nfletters! di Jo>ce nei suoi 
personaggi. da!l'ad(i!esc«»nte pro-
tagonistd di Dedalus (cosi e co-
nosciuto in Italia, nella versio-
ne di Cesare Pa^ese, il Por
trait of the artist as a young 
man) a piu complesse nfrazio-
ni: sara la coppia antinomies 
Stephen-Bloom deWillysses. co
me la mitica dicotomia Shem-
Shaun della WorJc in progress. 

Naturalmente la ricerca dei 
dati autobiografici potrebbe an
che non sigmfkare molto o 

condurre a estnnseche soluziom. 
se non esistesse un momento 
unico in cui si annulla la di-
stanza intercorrente tra 1'auto
re e la sua opera. < Amleto 
cammina leggendo nel libro di 
se stesso ». dice Stephen citan-
do Mallarme. neU'episodio « Scil-
la e Cariddi* de\l'Vlt$$*t, al-
lorche in biblioteca prende Sha
kespeare a modello di artista. 
il cui momento unico e costi-
tuito dalla tragedia del prin-
cipe danese. c Amleto > diviene 
cosi un'opera-confessiooe, dove 

Jamts Joyce 

Riviste 

Privilegio e illusione 
della letteratura 

(1) Edoardo Salzano: t Ur
banistica e societa opulenta > • 
Laterza editor* • IMP. 

Da tempo Giorgio Barber! 
Squarotti porta avouM un ri-
goroso e coerente dlscorso 
sulla poesia come «sistema 
cnmpluto e concluso », « siste
ma di segnl in se », struttura 
e modello di un « mondo pos
sibile, lpotetico », « alternativo 
nspetto alia realta», e sulla 
critica come «dennizione del-
l'ambito specifico della ricer
ca letteraria » e « determina-
zione dei caratteri intrinseci », 
delle «norma e leggi inter
ne », e del «funxionamento 
del testo», Questa posiziona 
di ispirazione strutturalistica, 
e 11 conseguente programma-
tico disUcco della letteratura 
« nspetto al reale » (e ai suoi 
« modelli positivi ») che essa 
comporta, viene ora esplicita
mente tradotta sul terreno di 
una serrata critica ad ogni 
prevaricazione di tipo storici-
stico (e dt derivazione roman 
tico-ideuhstica). Barberi Squa
rotti sottolinea, in particola
re, la tendenza a privilegiare 
«come totalita» una «sto
rm » che porta invece ad una 
visione mistiticata e detor-
mante dell'opera letteraria 
(anche per il fatto — egh u^-
giunge — che l'opera ne risul-
ta valutata con strumenti e 
commisurata a cfttegorie, ad 
essa stessa oggettivamente 
« esterni»). 

II saggio (Prevaricazione 
idcoloQia e strutturalismo) 
pubbheato sul n. 46-47, 1968, 
di « Nuova Corrente ») riveste 
tra l'altro un lnteresse di 
non prowisoria attualita, per-
che porta la sua critica con
tro quella tradizlone -omami 
co-idealistica che e Tobtetti-
vo di fondo di tutte le recenti 
discussioni sul vecchio istitu-
to dell'intellettuale e della cui-
lura (letteratura). Muoven-
dosi nel quadro delle metodo-
logie di tipo strutturallstico, 
In sostanza, Barberi Squarotti 
colpisce efficacemente quella 
equivoca pretesa di « totalita » 
e di «autonomia», che na 
sconde in realta una parziahz-
z.qzmne e subordinazione di 
fatto. 

EgH tutuvia, conduce il di-
soorso solo in una direzione 
— quella delle prevaricazioni 
tdeologiche dello stortcismo 
ai livello del « testo » — sen-
za affrontare la complessa re-
te di rapporti reali in cui lo 
scrittore e il critico ope ran J 
e da cui il loro lavoro e ine 
vltabilmente investito (dm 
piano del tempi brevi a quel
lo di una tendenziale prosp^v-
tiva sul '̂ empl lunghi: vero no-
do su cui va portata oggi la 
verifica critica) e, anal, reapln-
gendo l'accuaa di «division* 
dei laroroa oh* un maniata 

potrebbe muovere alia sua 
proposta (un'analisi esclusiva 
del testo, « astratta » da ogni 
altro ambito di indagine), at-
ferma che una tale accusa 
pu6 essere valida soltanto pet 
la preordinata confezione di 
opere destinate dall'industria 
culturale a flni di consumo 
e di profitto, e non certo per 
l'« indagine specilica dell'o 

compiute in se stesse, regola-
te da leggi assolutamente en-
dogene — e in definitiva spe-
ctalistiche — finisce per r l o 
stituire un diverso, piii cuv 
zionale e razionale e moder-
no, settore operative «auto 
nomo », intrinsecamente disln-
teressato al «movimento pp. 
raiielo » della realta, e inteso 
anzitutto a svolgere 1 propri 

pera letteraria » degna di que
sto nome. 

Ma il condizionamento (ai 
van Ilvelh) dell'universo neo-
capitahstico e la mercificazio-
ne sono fatti oggettivi, di cut 
ogni scrittore e critico deve 
tenere conto oggi. Propno per 
questo i « vecchi miti dell'au 
tonomia romantica dell'arte e 
dell'artista» e «quelli MU 
recenti dell'arte come ! >rma 
pnvilegiata di attivita i mana » 
(da Barberi Squarotti itesso 
denustificati per altra via* so 
no ormal in frantunu. e pro 
pno per questo, altresl, U 
proposta di una critica e di 
una letteratura come disciph 
ne riRorosamente detinue. ( i 
me sfere di ricerca specifuhe, 

interni compiti tecnico-profes-
sionali. 

La « divisions del lavoro » 
che interessera un tale ruolo, 
allora, non sara tanto la con-
tezione a piu man! di un ro-
m;inzo di successo, quanto 
piuttosto la legge piii gene-
rale che regola il sistema neo-
capitalistico, e che fra l'al
tro — Krazie a quel distacco 
dal terrene dei rapporti rea
li e da una veriflca di clas
se — isola l'intellettuale dalle 
responsabilita, probleml, bi-
softni del proprio corpo so
ciale, in una posizione di nuo-
vo (e ancor piU illusorio) 
privilegio. 

Gian Carlo Farrttti 

o 

" I'esule di Stratford on Avon " 
mette in seen* la sua amma 
nel tentativo di capirla: c la 
piece est bwpoetique. elle cree 
Tauteur qui la cree et qui s'y 
regard* Jouer. souffrir et jouer 
a souffrir*. 

Nel gioco delle finuoni che 
.da Amleto riconduce a Joyce, 
semicelato dietro il suo perso-
naggio, traspare I'imporUnza 
paradigmatica della pseudo-in-
terpretazione: ben al di U di 
una identificazione personal* 
puntuata da esperienze concor
dant!. con Shakespeare lo scrit
tore irlandese definisce il ri-
tratto tipico dell'artista. che, 
determinate dagli avvenitnenti 
storici. social! e esistenziali del
la sua propria vita, a partire da 
un certo momento riesce a si-
gmficarli. a trasformarli in te-
mi letterari. flno al ribaltamen-
to del rapporto vita arte: la vi
ta dipende dall'esercizio dell'ar
te. Ma qual e allora il roomen-
to-Amleto dell'opera stessa di 
Joyce? La Cixous lo trova nel 
dramma Esuli, che ha nei ri-
guardi dello Ulysses la stessa 
posizione di Stephen Hero nei 
confronti di Dedalus e che vie
ne ad occupare di tutta la pro
duzione il nodo centrale della 
poetica joyciana: documento 
spenmentale piii che lavoro per-
fetto. diano intimo piu che ela-
borazione estetica; inflne em-
bnone tematico del romanzo 
maggiore. 

All'analisi degli ambigui rap
porti che agitano i protagpnisti. 
alle precise referenze biografi-
che. I'autrice dedica una sotti 
le < expertise >. per giungere 
in tal modo a sciogliere la re 
te delle connotaziom che colle 
gano il termine chiave di « esi
lio >. che e concetto basilare 
del mondo di Joyce. Esilio non 
solo come fuga e liberazione 
dai tre cerehi che lo chiudono, 
Famiglia. Chiesa e Patria, qua
li elementi concreti di una real
ta oppressiva, ma soprattutto 
esilio d'artista, necessario per 
chi ha deciso di sostituire alia 
vita I'arte, alia realta il lin 
guaggio Naturalismo e simbo 
lismo quindi. come polarita con 
correnti nell opera di Joyce, 
non sono che momenti di una 
piii complessa visione: i) prima 
infatti si cnstallizza nel secon 
do e questo a sua volta e as 
sunto come mezzo fra gli altri 
per moltiplicare le significazio-
ni, oppure per modificarle ri-
ferendole ad un mondo trascen 
dente del tutto formale. Com
plice l'ironia di un tale trasfe-
rimento di simboli: anche se 
qui mette conto citare la lette 
ra che lo scrittore inviava a 
Carlo Linati: «La mia inten-
zione e di trasportare il mito 
sub specie tempons nostri >. 

A questo punto giunge ovvio 
chiedersi quale sia il contribu
te di questo lungo e appassio
nato excursus dell'autrice su 
Joyce; la quale clnude il sag
gio con un'ulttma parte in cui. 
abbandonato il doppio registro 
dei testi e dei documenti, si 
volge ad una disamma piu pun 
tualizzata sul linguaggio. Cer
to. alio stadio attuale della cri 
tica joyciana, col suo stermi-
nato catalogo, I'unico apporto 
nuovo pu6 venire o da ngorose 
indagini strutturali o dallo scan 
daglio delle vananti. terreno an
cora non del tutto esplorato. 
La Cixous prefensce affronta
re un'altra strada. forse un tan 
tmo percorsa e operare una sor-
ta di sintesi tra diverse posi-
zioni critiche, con le debite n-
conoscenze all'Ellmann per la 
parte biografica e al new criti
cism. Conscia anche del fatto 
che lo studio intrapreso non e 
che un inuio, cm seguiranno 
analisi piu approfondite, tenia 
nuove vie dense di fermenti cri-
tier, anche se in ultimo la son-
da strutturalistica si dimostra 
'.a piu incerta e rivela. nella 
terminologia del Lacan e del 
Derrida, la sua dipendenza. 
Manca la fusione tra i due 
strumenti e lo studio nsente 
di questa doppia strutturazione. 
Niente in confronte ai notevoli 
menu deUa Cixous, a cui si e 
appena accennato. Primo fra 
tutti quello di rimanerc ancora-
ta a una storia di dati concre 
ti, che non c storia esterna, dal 
momento che sono acutamenie 
relati al loro divenire materia 
tematica. Nonostante tutto Du 
blino e sempre una citta e, so 
lo in seeondo tempo, nell'epo 
pea dell uomo ordinano, assur-
ta a mito ,ad t omphalos > del 
mondo. 

Pisro Galli 

Notizie 
% II Pramio Carlo Catta-
n«o dl Mttamila franchl, 
cr«ato dalla fondaiion* « TI 
cino nottro», 4 ttato •»*« 
anato • Lu«*no a Carlo La-
caita dl Varosa por i tuol 
tcritti tclontificl • Ucnlel 
tu Carlo Cattanoo. La glu-
rla d*l prtmio, prttiaduta 
da Adrlano Soldlnl, ha inol-
tr« auaojnato un promio 
tp*cl*l* dl tramlla franchl 
a una fltovan* ttudontatia 
romana, tlanc* Marl* Fr«-
••Ha. II promio Carlo Cat-
tan** * rls«rv*t* ad un'op*-
r* puft*)llc*t* • liwdlta d*-
dicat* al p*ml*r* * al-

I'azlona dl Carle C*H«nM, 
morto nol l U t a C**<*gno-
I* nol T kino. 

• Alia Gallorla C*v*ll*rl 
Hilton, a Rom*, * *t*t* pr*-
>«ntata una monofrafla dl 
Valorlo Marianl d*dica<* Al
ia piHrico Antmiotta Lan-

do. L'opor* 4 usclta **r I 
tipl doll'odllor* Plcil dl Mi
lan*. Alia Gallorla C*v*ll*-
rl Hilton ton* * t *Mt * *p*r* 
dl AntonkH* L*nd*. 

# La c*mmlul*n« ghtdka-
trie* d*ll'wndk*tlNM Pr*ml* 
l*tt*r*rl* T*r*m* par wi 

racconto Inodlto, protiodu-
ta da Dlooo Valarl, ha atto-
gnato il primo promio dl un 
miltono ad Antonio Aitomon-
I* p*r H racconto i L'altra 
polio >; II promio da 1M.0M 
tiro in memorla dollo icrlt-
toro Giacomo Dobon«d*HI 4 
andato a Gi«np*ol* Porroca 
par il racconto «La B T * M 
dol medic* condotto i ; II pro-
mi* da 1M.«M lira doll* 
Cat** 41 rltiMtrmle doll* pro-
vlncla dl Taramo par uno 
scrlHvr* i b n m i u 4 andato 
al r*cc*nt* dl An«*l« Paolui-
(I dl Tatll*c*»o: « Un* at*-
• l * n * par Michel* >. 

Rai-Tv 

Programmi 

Tele visione 1* 
l*,** FILM (**r Booaa o xo«« eoUegat*) 

t l .» 
IT,** 

\1M 

1T.4I 

11.13 

1».45 

IN AUTO 
N«l mumeto d | ogai 4 u e tervUI: « La rerltlom* 4*ll« pm-
UBtc > o • L'auto in pmt*m • 

TELEGIOKNALK 

IL TEATRINO DEL GIOVEDl 
R q f o o BaaTo. 41 Eraeoto Frrrero 

TELEGIOKNALK 

LA TV DEI BAGAZZ1 
T e l n e t 

q C A T T B O l T A G I O N I 
Nel D o n e r o od irrao : • FJorl- dalla * p # r l m * n t u l o n e al mer-
rato • e « L'n a t lmento traicuroto > 

• A P E B E 
Q«eota nostra IuUla: Laalo 

TELEGIORNALS BPORT 
Parlamento 

Cronacho Italian*- . Ogf\ al 

f«.M TELEGIOBNALB 

QUEL NEGOZIO Dl PIAZZA N A V O N A 
B e a u « u l t ima pnntatn del le v icende de l la ' amig l la Pol idori . 
Con un boon affare, Oreoto t a l v a 11 neffozlo c Botsel la 
• Tonlno nonaono snoaan l . 

Z3,*» TELEGIOBNALE 

TBJBUNA POLITICA 
(per la aardegn*: trtbona e lettorale reg lonale) 

Televisione 2' 
21.M TELEGIOBNALE 

21,15 UN DISCO P E S L'EBTATE 
E' la pr ima del le tre aerate flnall de l la r u s e g n a pubbl ic l -
tario-canora. Pre*entaao Gabriella Farinon e Pippo Baudo. 
Osplti: Walter Chlarl . Enrico Montesano e Banae le Plsu. 

22,45 ORIZZONTI DELLA SCIENZA T. DELLA TECNICA 
II nitmero dl i t a sera t per aran parte dedicato al problema 
della f a n e n e | mondo e al le r icerche degli tc ienzlat l m 
questa direzione. II primo capitolo del l ' inehlesta e s ta to 
real izzato negl i gtat l Unltl e In Glappone. 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALK RADIO: ore ?. 
*, IS. 12, 13. 13. 17. 20. 23; 
C.30 Curso di l ingua francese; 
7.10 Mnsfca stop; S.30 Le c a n -
zoni del mat t ino: 9 I nostri 
flgli; 9,06 Colonna m i u i c a l e ; 
10.05 Le ore del la muslca; 11 La 
not tra sa lute : 11.30 Una voce 
per vol; 13,0$ Contrappunm; 
13.15 La corrida; 14 Trasmis-
cioni regional); 14.45 Zibaldnne 
Italia no; 15,45 I nostri s u c 
cess); 10 Proeramma per i ra-
gazzi; 16,30 Siamo fatti cos i ; 
17,03 Per vol e iovan i ; 19.13 
Grandl speranze; 19.3V Luna-
park; 20.15 ge lez ione da cum-
•uedle musical) ; 21 Concerto 
dell'arplsta Nicanor Zabaleta; 
21,45: Armando Trovajnll al 
21.45 Armando Trovajoli al 
pianoforte: 22 Trlbuna pol l t lra 
(srenndo dibatt i to tra I pariiti 
DC, PRI. PSIL'P e MSI) . 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6,30. 
7,30. t,30. 9,30, 10.30, 11.30. 12,15. 
13.30, 14.3ft, 15.30, 16.30, 17.30, 
11.30. 19,30. 24; 6 P r i m s di c o -
mlnciare; 7,43 Bl l lardino a 
tempo dl mus ic s ; i , t o Hignorl 
l 'orchestra ; 9.41) Interludin ; 
10 Calamity -lane; lo.tu Chia-
mate Roma 3131; I2.2U Trasmls-
aiont regional l : 13 ParoltRcio 
G. 4 G.; 13.35 Milva presenta: 

Part i ta doppia; 14 J u k e - b o x ; 
14,45 Novi ta l i iscoeranche : 
15.35 Ruote e motor) ; 16 Meri-
diano di Roma: 16.35 Mu-
s ica + Teatro; 17,10 Pomeridia-
na; IS Aper i t ivo in music*; 
19 Un cantante tra la folia; 
19.50 Punto e v lrgola; 20.01 
Caccla a l ia voce ; 21 Italia che 
U v o r a ; 21.15 i n disco per 
Testate (Pr ima serata . p r e -
sentann: Gabriel la Farinon e 
Pippo Baudo • Parteeipano: 
Walter Chlarl, Enrico Monte
sano e Raffaele P l su ) . 

TERZO 
9,30 J, Brahms; 10 Cnnrrrto 

dl apertura; 11.13 Quarteti i e 
Qulntettl dl Luigi Boccherlnl; 
11.50 Tast lerr; 12,10 Universita 
Intrrna/tonale : 12.20 Ci vi l la 
s trumenta le I tal ians; 13 Inier-
m e t z o ; 13.55 Vocl dl lerl e dl 
oggi; 14.30 11 disco in vetr ina: 
15,30 Recital del soprano Lil>a 
Tereslta Reyes; 15,55 W. A. Mo
zart: 16.10 Musirhe i tal iane 
d'oggt; 17 Le opininnl degli 
altri; 17,20 t o r s o di l ingua 
francese; 17,45 I. Ireland; IB 
Notiz ie del Terzo; 18.13 Qua-
drante e c o n o m i s e ; la.30 Musica 
leggera; 18,45 Paglna aperta: 
19,15 Concerto dl ogni sera; 
20.30 In Italia e aU'estern; 
20.45 Mannn. mus ica dl Jules 
Mas«enet, dlrettore Peter Maag; 
22 II Glornale del Terzo 

VI SEGNALIAMO: • Manon » (Radio , 3*. ore 20.45). L'opera dl 
Massenet e trasmessa nella regist'razione etTeliuata alia 
Scala II 3 g lugno. Uno degli e lement i dl lnteresse dl questa 
edlz lone de l fopera . dlretta da Peter Maag, sta nelta tnter-
pretazlone di Mirel la Frent. 

Sul numero 24 di 

Si apre il dibattito sul-
1'iiomo di sinistra 

A colloquio con i familiari 
delle vittime del Biafra 

E' intelligente ma svoglia-
to! Con questa frase la 
scuola boccia i nostri figli 

niiiHtiiimiiuititmiimitiiuiii 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ORARIO G E N E R A L E a L 1 5 0 ^ 

Per una magistratu-
ra s«nsibil«* ai 
fermenti della 
nostra societa 

SignoT dtrettore, le rimetto 
copta della lettera da me m-
vtata al dtrettore dl Epoca, 
con autortuaztone a vubblt-
carlo.. 

« Nel suo lermzui apparto su 
Epoca dal Molo «Abbiamo 
anche i magistr»ti maoisti». 
Livto Pesce, subito dopo aver 
detto della mut lettera «A 
tutu 1 Magistral itaiiani», 
afferma che « U muustero del
la Giuatizia ed il Consiglio su
perior* della Magiatratura at 
stanno occupando della cosa ». 
Son ionorando che $t pub 
desiderare un lotto al punto 
da crederlo tero e, come ta
le. rtfertrlo, anche te vero 
non e, comprendo come il 
suo cQllabaratore abbux potu 
to rtferire una uffatta noti-
eia prtva dt oont fondamtnto. 

« A dispetto delle opmtoni di 
Lwio Peace, injattt, molti com-
dwtdono quanta espresso nel
la detta lettera tendente aHa 
affermazione del prmeipw che 
il maotstrato. prima di ester 
tale, e uomo, e che, prtma 
ancora det dovert derrvantt 
dalla sua funsvone. ha dex do
vert derwanti dalla sua natu 
ra umana Ed e perehe to. al 
par di altri. di cib son con-
vtnto. che contesto l'afferma
ztone del suo collaborators 
seeondo cui chi tuole «op*-
rare per il bene della societa. 
non deve fare il magistrato ». 

«...A tale mteressante e-
spresstone dt profondo pentte-
ro, due spiegaziont e possibi
le dare: o il Peace ritiene che 
non tutti gli uomini sumo le-
gittimatt ad operare per il 
bene della societa, oppure ri
tiene che t magistral! non sia-
no uomini 

«.-/ i fatto e che a molti 
farebbe comodo una magi-
stratura neutra. una maoistra-
tura che $i Umitasse ad op-
plicare norme, neppure po-
nendosi il problema della lo
ro rtspondema o meno a tnu-
sttzta. una magistratura che. 
msensibile at termenti. alle 
istanze, alle esigenze della so
cieta nostra, tutelasse mteres-
Si che la natura umana non 
riconosce merttevolt di tutela. 

«Dai pensatori come Lwio 
Pesce si pretenderebbe che il 
magistrato abdicasse alia sua 
funzione di uomo, perehe lo 
uomo pensa, I'uomo critica. 
Vttomo vuole: ed il magistra
to non dovrebbe pensare, non 
dovrebbe criticare, non do
vrebbe volere, o, meglto. do
vrebbe volere solo quel che 
vuole chi alle esigenze del no-
stro tempo e tnsensibUe 

«E che particolare preoe-
cupazione desti il pensare, la 
sensibilita e la sensibillzza-
zlone dei magistrati sui pro-
blemi sociali del nostro tem
po, ben si compreude ove at 
consideri che la l*nge, in a* 
cansiderata, e lo stmmento re-
golalore e stabtHzzatore della 
societa. Se il magistrato. In
fatti, non st limiterh ad ap 
plicare le leqm, ma nspetto 
ad esse si porrfi m una po.t* 
zione crtftcn. doverosamente 
denunciandone le ingtustizie. 
gli interessi che in quelle leg 
gi trovano immeritata tutela 
saranno in pericolo 

a Ma il magistrato ha il do-
vere di dire che troppi tnte-
resst sano ingiustamenfe tu-
telati e che, d'altro canto, 
troppi interessi non trovano 
quella tutela che ad essi do
vrebbe esser data... B. 

GIUSEPPE PITITTO 
fSostituto procuratore della 
Repubblica m Paola-Cosenza) 

Le notizie « sensa-
zionali» nel campo 
deUa medicina 

Caro dtrettore, leggo tti 
l'Unita la notizia riporlata in 
prima pagina: «A Firenze — 
Eccezionale operazione per 
embolia polmonare ». 

Senza voler entrare \n me. 
rito all'intervento chirurglco 
in questione ed alia sua ecce-
zionalita, e premesso che il 
mio lavoro di eardiolago me
dico continuamente mi pone 
nella necessita d'indirissare 
al chirurgo un numero nrttcvo-
le di pazienti, sono del pa-
rere. condtviso del resto da 
moltissimi miei colleghi, che 
questo tipo dt notizie ser.sa 
zionali non fa che. rendere piu 
difficile il nostro compito 
Spesso infatti sono t pazien-
ti stessi che, influenzal dal
le suddette notizie, piuttosto 
che dai consign medici, deci-
dono di propria miziativn qua 
le sia la condotta terapeuti-
ca mighore nel loro caso 

Comprendo che nel compi
to del giornatista rientri an
che quello di riportare gli e-
ventt ecceztonalt della crona-
ca; ma poicfte nel problema 
in esame il giudizio sulla ec-
cezionalita dell'Mervento vie
ne ritasciato alia stampa da 
parte dell'interessato non sa-
rebbe forse male, al fine di 
non essere coinvolti m alcun 
tipo di pubblictta personage, 
attnbuire decisamente ollm-
teressato stesso ogni com-
mento in proposito. 

Grazie dell'ospttalith. 
LETTERA FIRM ATA 

(Firenze) 

Posta da Arad 
Sono una dottoressa rume-

na di cinquant'annl. Desidero 
fare corrispondenza con una 
signora italiana della mia eta. 
II mio indirizzo 6 il seguente: 

SMARANDA BUIOR 
str. Emtnescu n. B 

Arad f Romania) 

Dalla Romania 
Carmen OSEPEANU . AIM 

Marasestl 4 . sc. C - Suceava • 
Romania <ha 19 anni, corri 
sponderebbe in italiano fran 
cese o inglese) 

Eugenya FAMAS . str. SI-
tani 151 - Bihar . Romania (ha 
18 anni). 

Stefan ALBERT . lernata • 
Naagr* - Arad - Romania (ha 
19 anni). 

Adriana DRIMBA - str. R. 
S R. 120, Pitesti. Romania (na 
21 anni). J 


