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Movimento operaio 

Pubblicati i >Quaderni> negli Annali FeltrinelH 

Tasca dinanzi 
al marxismo 

1927-1939: Ittture, rkordi, incontri e discussion! attinenti alia storio e al 

poasioro riYobzioaario e all'attaalM politico - Un saggio di Giuseppe Berti 

Riviste 

Su « Carte segrrete » alcuni inediti 
del grande critico tedesco 

L'ottimismo 
di Benjamin 

Quanta al paria dl Aofelo 
Tasca dlfficilmeote u giudixio 
pub liberal*! da una condan-
na moral* eh* concern* I* 
sua vocenda di mihtante. illotv 
tanatoai to un modo tale non 
aoltanto d&l oomunlnao ma 
da) sodalismo cbe agl) u conv 
promlM ID Franci* seriametv 
to eoj eoUaboraxiooitmo dl 
Vichy, durante la guarra. 
E, non a caco, i giudixi pHi 
sever! sono atatl proounclati 
da combattentj della Reslsten-
xa, spesao oon comunisti. Ma 
l'attemaone «u di lul e I U U 
rlprorosta da una serie dl do-
cumenti. ricerche, contributi 
conslderevoli ed e pur possi-
bile awiare un discorao criti
co aareno is sede storlca a 
culturala. Pare t eontt coo la 
esperienia a la polemics dl 
Tasca e anal, per oual dire, 
obbligatorlo dinann a teml 
cbe sono toroati vivtaaimi oel 
dlbattito teorioo a atortografl-
co dat morimento operaio; 
quallo deUVOrdrne Nuovo; 
in col Taaca fu .prima. 1'anta-
sjonista dalla concezlone gram-
aclane dat OooaicU a poi uno 
del ciitlcl pib attenti; quallo 
dalle origin! del fasciamo a 
del suo errento al potere su 
cui Taaca na scritto un'opera 
ormai clasalca; quello della 
natura a della dinamica del 
U» staliniamo, un problema e 
una vieenda cbe travolsero U 
militant* ma cbe, proprto at-
traverao queua orisl, i docu-
menu cbe Taaca oonsarv6 e 
la oaaenrsTlnn) cbe *1 Intro-
dusse, ricevono una notevole 
Uluminaaiooe. 

Of*, dopo la pubbuciaione 
avrenuta due anal U, negli 
Annali Feltrinelli, del materia-
la deU'arctuvio Taaca piu di-
rettamente collegato all'espe
rienia « moacoTlta » a al travsv 
gno del gruppo dirigente del 
PCI oel U87-30. to atesao eurav 
tore, Giuseppe BerU, preaan-
ta t Quaderni au cm, dalla tk-
na del MB7 *i 1039. Angela 
Taaca annoto a conunanto let-
ture, ricordl, incontri, discus-
tioni, quaai tutu attinenti al
ia storia e al pensiero rlvolu-
aionaii, ma in qualche caso 
ancora legaM ali'attualita po-
Utica (Problemt del movimen
to operaio; Scrittt crttict e sto 
net di Angela Tasca, Annali 
Feltrinelli 1968, pp. 721, L. 14 
tniliaj Qiuseppe Berti vi ba 
introdoUo un ampio saggio 
nel quale rlpercorre, msieme 
all'esperienxa del « transluga a 
quella del compagni cbe con 
siderarono dUficili and tm-
possiblli In quel momento 1 
dittinguo tra dilesa deli'URSS 
e critica di un processo ift-
volutlvo dl metodi e di orga-
nistaslone del potere, e ragio-
ne appunto aulle contraddtzJO-
m di leri a dl oggi con una 
paaslona tanto piii viva quan-
to piu oggi U complesao di 
questioni one sono ancbe al
ia radio* dl disserts! di alio 
ra (• one in fondo «i riassu-
mono oel rapporto tra demo-
craxia a sociallsoio) si ripre-
aenta con nuova concrete*** dl 
scelte e bisogno di approfon-
dimenti autonoml. 

Tomiamo. tuttavia, alia 
materia dl questi Quaderni. 
possuno in qualche modo es 
sere paragonati a quelli che 
Gramsci, quasi negli stessi an-
ni, andava riempiendo in car-
cere? II gludizio di valore e 
piuttosto reciso In Berti, cbe 
consiuera Tasca « un pensato-
re politico minorea, ricorda 
I'unpronta socialposuiTtsta di 
quest'ultimo. e aggiunge: • L'o-
rizzonte filosofico e stonco dl 
Tasca resta rispetto a quello 
d) Gramsci piii limit*to, la 
aua cultura meno legata *1-
l'/»umuJ naziunale, piu super-
ticiale, piii eclettica ». Non si 
puo non conventme. Piii U 
tempo passa piii nettamente 
ai vede stagliarst al di sopra 
di lutti gli altri italiani U con-
tnbuto gemale dell'elaboraaio-
ne gramsclana. Appare ancbe 
motivata I'ossenrazione dl Ber
ti secondo la quale in Tasca, 
nel Tasca studloso, sono la ga-
nesi e I* vicenda secolare M 
movimento operaio e del so
cialismo come «fenomeno • 
oome dottrtna tnternaaionale » 
ad appasslonarlo, assai piii del 
problem! della societa e della 
rivoiuslone ttaiiana. 

Senoncbe, 11 material ora 
otfertoci — ancbe se disegua-
le dj valore — ci aluta a tot-
muiare almeno un'mdicasione 
critica utile a lndividuare 11 
carattere saliente della perso-
naiita df Tasca. e lnsieme un 
oerto Mono tutt'altro che asau-
rlto dl licerca teorlca. 

Dobbiamo pariare di una 
apinta fondamentaie del suo 
marxismo: queUa antidogme-
tica In eata al rioonoece, «) 
essa va ricondotta la capaci 
ta, a volte tonegabllmanta *c-
cesionale — per U momento 
In cul si eaprime e la colloca-
zione che esaa prenda nel vi
vo della lotta interna — che 
Tasca nvel6, di denunciare 
non soltanto error! tattlci ma 
le loro radici, dl contestar* 
quel modo scolastlco, dogma-
tico appunto, di consjderare l 
« principU », di attingere alia 
dottnna di Marx o di Lenin 
che andava prevalendo nell'ln-
Umazionale. E' un anttdogma-
Uerno dl tlpo liberale, di pro-
ransione revisionisuca social* 

democratica? Non preclsa-
mente, non net fondo e nella 
carattarisUca essanxiale della 
ricerca di Tasca. ancbe se e 
ovTio cbe, per la ateasa prea-
aiooe della lotta. per la cart-
ea impUcita oella sua oegasJo-
n« poletnica (Tasca era on 
temperamento emotlvo; dai 
politico gli mancavano alcuna 
doti cbe tanto pKi erano lm-
portantt quanto pib forte era 
la ttretta dalla drcoatanae) le 
tantaaooi dl adeatriamoa fu-
rooo enorml, e ad esse pib di 
una volte egli sogglacque. 

D fondamento e quindi an
cbe la validita dl contributi 
del modo di Tasca dl porsi 
dinann al classic! e alia reat-
14 di un pertodo rivoluztona-
no, gll veogono — come que
sti Quaderni, che sono essen-
ztalmente un colloqulo sui te
rn! impostatl dai pensiero ri-
vcJmionario. dallTW al '17, da 
Robespierre a Engels, da Le
nin a TrocJciJ, mostrano chia-
ramento — da una sensibtlita 
stoiicistlca autentlca (in cul, 
oerto, entra ancbe I'lnfluenxa 
dl Gramsci). Per cui. Taaca 
sottopone continuamente le 
« formula » a un attento vaglio 
commisurandole alia loro U> 
cldenza nella «ocicta v>ttoU-
naando cbe certe questioni 
(quAlJa ad esempio, della divi-
slone del poteri, quella del va
lore delle rlforme, quella del-

le tradinoni nazionaii, quells 
del contenuti istituzional: 3e 
aocialiamo! non vino mai n 
solte IUW volta oer tutte rrn-
sempre v. npropongono, rtc 
cbe di una loro lntnnseca dia 
lettlca di soopnre tacendo un 
corretto uso detreapenenzs 
del passato. di aaione e <L 
Idee, e rtfiutando una menta 
llta che carta dall'tpse dun 

Bast! un esempio tra I tan 
U: la sue aaaervaziom ai para 
digmi snmplicisttc: di Henr 
Barbuase (net cul gtornaie 
Monde, Tasca lavor6 alcun: 
annl dopo la sua espuisionc 
dai PCI): « II valore nvoiuzio 
nano delle riforme e nella 10-
ro concatenazione. Bisogna 
che una cbiami I'altra. Ogru 
rlforma important* diviene ai 
la lunga incompatibile con U 
regime capitalistico. Sis per 
passare ad altre riforme. sia 
per salvaguardare quelle cne 
ba ottenuto. ta classe operaia 
deve allargare la sua azlone « 
flnlaoe per tndlriazarts contro 
tutta la atruttura della socia 
ta». Le affermazloni — del 
1933 — sono condotte sulls 
base di una lettura attenta di 
Man, che sottolineava come 
ogni rlforma wria era un pro 
dotto dl classe. 

Si potreboero ancbe utli 
mente spulclare una sene cL 
giudlzi acuti su au^sto e quel 
Cuomo politico, da Track:' 
(f Dn miscuglio ^ororenntin 
te dl ana.is! geniai* e ± scne 
matismo. di intuizlone pene-
trante e d'influenze ideologi-
ones) aino a Piatro Nennl 
(«c'a in Nennl una carta u> 
dlfierenaa ideologica. II suo 
matrlmonlo con l'ldeologia e 
un matrlmonlo dj stlma. H 
suo matrimonio con l'azione 
e un matrlmonlo d'amorea). 
Per molti probleml dell'attua-

Uta politics, mvece. queste pa-
{inp snno spesso deluclenti an 
ihe s« :lliunnant-, per un *i 
•ro verso lnt»»nd:amo dire cne 
a virui«nzii 3». suo antisovie-
asrnu ta sp<»sso perdere de» 
'.utto a Tasca il ountaito con 
9 realta della posra in rfioco 
in specie negli ann: dai 19:15 
ai 1W9. c porta )'ex com-Jm 
sta. napprodato alle vecchie 
sponde socialist*, a cosiit'i:re 
una forza di remora e dl dl-

sturbo nei moto unltario cbe 
oervade i due partlti. A voi
ce pare cbe anerta egll stes-
*o I pericoll immensi di un 
isolamento che e divenuto lso-
tamento ancbe nei rangbl so-
clalistj (egli lavora al Pop* 
latre. credo dopo U 1934): 
• Ogni mio articolo e 11 rwti-
tato di un doppio dialogo: tra 
me e ?li awenimentl, tra me 
e ia m:a coscienza. E' un pn 
vilegto. ma pesante a volte da 
sost«nere a. Dove nene fuor. 
«ncbe un'altra caratterlsttca di 
Tasca: U suo restare, cos) ra-
'jicalmenre un mtellettualt 
v>p • Jttnin"<r 'ho iu*t ^nn 

ce, asrro preservare '.a pro
pria anima critica pu6 arre-
care — soprattutto per la ri-
fleasiooe del poateH — e ODD 
un prezzo altissimo, poutloo e 
norale, che I'lsolamento fa pav 
gare, a se prima cbe al mo*^ 
mento. 

Paolo Spriano 

LA rivista tnmeatrale « Car
te Segretea nel suo ultimo 
numero (9) presents tra Bu
te altre cos* alcuni scritti dl 
Walter Benjamin precedutl da 
un briUante saggio di Roaa-
marje Heise. L'intereaee della 
pubblicasione consist* amdtut-
to nelle notixie intoroo ai la
st! asccra inediti ^ie si tro-
vano presso I'Archivio di Pot 
sdam. Si tratta d: manoscrit 
u e lettere »>qiie«tra[i dai oa 
;isti a Pang: nel 1!*40. rttro-
vati dai soldati sovietici du
rante ia loro avanzaes nall'AJ 
ta Slesia nei l»45. e alfldati 
successivamente alia RJ>.T. 
Solo di recente quest] docu 
menti sono divenuti accessi 
bih agli studiosi 

Pre laltro e stato poaaibt 
it remtegrare. nella ioro stfr 
•iura origmale. vart saggJ dl 
Bemamin cbe Adorno e HOT 
icheimer riprodussero sulla lo
ro famosa rivista pangina (la 
« Deutsche Zeitschrift fur So. 
siaiforschung • eon tagll e 
moditiche. Su tali variant! 
6 sorta una polemics dj cw 
era pervenuta quaishe eco 
ancne ui Italia (Carte segre 
te a nporta alcuni confront! 
dl testi: da una parte quelb 
che la rmsta pubbilco. dall'al-
cra i manoscritti o n f a l l del 
lo scrittore. Si notano cosi 
sostanziall differenze one van-
no senamente valutate oello 
studio del rapporto fra U pen
siero di Benjamin e U mar
xismo. 

Come e stato sottoilneato tn 
questi ultinu annl. Benjamin 
e infattt il critico pib nocevo-
le cbe abbta parlato espllcita 
mente di una « polUicizzazione 
Jell'arte a rlvolgendosi al 
marxismo per ottenere una ve-
nfica della sua lpotesl. Nel te
st! ripresi da «Carte segre-
lea egli non usa rnezzi ter
mini: « Perche tanti lament! 
*ullo *ve*Qmnmento noltttra 
aeu arte, mentre si va a cac-
cia dl tutte le sublimazio-
ni. di tufti i rimasuglt Ubidi-
noMi e di tutti i complessi. 
m una produzione artistica 
peccMo di due miUenni? *. 
Eppure, nella sua gionnezza, 
egli ai era lndirtzzato in tut-
t'altra direzione: «Non ho 
mai potuto sviluppare le mie 
ricerche a annoto, « te non tn 

Riusciranno i nostri eroi a pescare 
tutti i pesci grossi delle bische? 

Schede 

I limiti della statistica 
La statistica e ormai diven-

tau lo strumento indispensa-
bile di un arco vastihiiino di 
ricerca, dai campo della psi-
cologia alia suuiologia, all'«co 
nomla, dno alia scienza poll-
tlca. Ma in questa utihzzazio-
ne, non sempre la statistica 
resta strumento di ausiiio al
ia rioerca, spesso finisce per 
sostltuirsi alia riflesstone del 
ricerca tore. 

I limiti d«*He tecniche ?»wti-
stlcba restano cost aottovalu-
tat! o sottaciuti, come soven-
t« aocade nei risultati delle ri
cerche sul voto smentiti cla 
moroaamente. Hubert M. Bla-
iock Jr., analisxa in un suo re
cente volume Statistica per la 
rtcerca toclale pubblicato da 
II Mulino (lira 6000), I limiti 
dl Indagine statistics proprlo 
in fist* deU'appllcasione oui 
le diverse tecnlche statistiche 
sono destlnate. II valore di 
questo volume, ancbe sotto lo 
aspetto didattico, e costituito 
proprio dall'lmpostazione me-

toooiogica con cui i'autore al-
frunta ed esamina le varie tec-
niche statistiche, correlando 
cosumtemenw le proposizioni 
teoricbe e le ipotesi empinche 
da un lato alle lpotesi dl ri
cerca e al modelli matemati-
cl dall'altro. 

Su questa base metodologica 
1'autore ci ottre una vastiasima 
gamma di applicazioni stati
stiche, alcune delle qualj ela
borate dftllo st*sso Bla'oct. S! 
passa dall'esame delle tecnl
che di statistics descrittiva a 
quelle di statistic* induttlva 
nella tersa parte del volume 
dove 1'autore si sofferma mol 
to ampiamente sul problema 
della verifica delle lpotest, per 
U quale Blalock non concede 
alcuna risposta solutoria delle 
tecnlche cbe si debbono appli-
care neU'affrontare problem! 
dlversl. Con molta serieta 
sclentifica, Blalock ci propone 
invece una metodoloa'a di ri
cerca che permette di awicl-
narci alia teenies statistica non 

in quanto consente una rispo
sta prefabbricata, ma in quan
to risponde a determinuti re-
qulstti che cl permettuno di 
atabtllre l limiti o i pussibili 
error) entro I quail si pu6 
muovere I'ndagine statistica. 

Ma prima ancora di adotta-
re una tecnica statistics, il so-
dologo statunitense prevede 
tre fast: previsione del risul
tati costruendo tabelle nttizie 
su dat! ipotetici, sulla base del 
quail considerare sia la scel-
ta di uno schema di campio-
namento che le varie possibl
li tecniche di analisi. E' a que
sto punto che il lettore si po
ne una domanda cui Blalock 
non sembra dare una rispo
sta: come formulare ie lpotesi 
in termini adeguati. come si 
puo scegliere, creare modelli 
e tecnlche adattc e avanxare 
inline proposte di azlone sen-
za una « teoria a della societa 
stessa in cul ooertamn? 

Licit D. P«r*IK 

Notizie 

f ) L'edltore Borlnglilarl dl 
orlno tte ctirendo la pub-

bllceilone In Kallane 41 
una large tcelle delle ope
ra llngulstlcne dl Noam 
Chomiky che al arilcola In 
tre voluml, II prime del que
ll. t L'analUI formal* del 
linguaoglo», A uaclte In 
qutitl glornl. Nel corao tfel-
I'ulflmo qulndlcennie /'ope
ra dl Chemtky ha svuto un 
prafonde affaHo Innovatora, 
partlcolarmanie, ma nen 
eKlutlvamanta, «tel campe 
della linguistics centrltHien-
da a un rlnnovamento della 
matoriolngle delle sdenw. 
cha »l rlleve partlcalaitmn-
ta Importenf* per le stadia 
atatto dell* aHlvlta amaae. 
La llngultllca tredltlenale a 
quel la •tnitturale si erene 
(imitate a career* dl eaa-
Huer* 1* fratl a dl clas< 
•incarn* | cemponentl: par 
Chemaky «cc«rr« Invec* 
c*rcar* dl tpecMlcar* le re-
gal* ch* gevernano la cam-
p*t*me Mngulitk* e cl* 
pua euera fsrta aal* da 
una c grammatlca ganereri-
ve trssformailanil* a, 

an senao teoiogico, per coat 
dire, tn conformtta con la dot-
trima talmudtca dei 49 Itvelli 
di seaso bt oont brano della 
Torah. Ora. tUmdo alia mia 
etperienxa, U piu loooro op-
piattimentQ comuntsta potste 
de un maogtor numero di ten
et 9erarehkaaX\ ntpetta alle 
profondtta del pensiero bar-
ffhete eemtemporaneo che ne 
postiede uno solo: U senso 
deU'apotogui». 

Varra La pena ricordare ta 
breve questa < esperienaa >. 
Benjamin, nato a Berluw nel 
1192, si uccise nel settembre 
19*0. dopo aver varcato la 
frontier* spagnola net sluggi-
re alle annate hitleriane, quan-
do la polizia di Franco minac-
cii> di consegnarlo ai nasi-
sti. Sette anni prima, per gli 
stessi motjvi, era fugglto dal
la Germania. Si era rifugia-
to anzitutto a San Remo, e 
dai 1935 a Parigi. Cbreo di 
origine, altre porte *li si era-
no cbiuse quando nel 1925. la 
sua test sull'Ortpme del dram-
ma tedesco fu respmta dai 
1' Universita di Prancoforte. 

Ounque, la premessa alia 
successiva adesione al marxi
smo va ricercata nelle etpe-
rieme personali oltre cbe nel
la riflessione intellettuale e 
nei suoi incontri umani decisi-
vt, come quello con Brecht. 
Cases e Benato Solmi (nelle 
loro introduzioni alia opere 
finora apparse in Italia pres
so Binaudi) hanno sottoilnea
to cbe egli si era awicinato 
al a contenuto > del marxismo 
(la lotta di classe) piuttosto 
she «ai suo metodo e alio 
sua forma a, Sarebbe troppo 
lungo sottoporre a un attento 
©same quests distlnzione. Sta 
ii fatto che i contributi cul
tural! pib stimolanti dl Be
njamin si sono avuti nel dia-
logo col marxismo e nelle 
inalisi di attivita, opere e mo-
vimenti artistici cbe ugual-
mente entravano in rapporto 
col marxismo. dai cinema so-
vietico alio « sperimentalismo 
politico a di Brecht, alia cultu
re di massa. Uno studioso Iran 
cese. Philippe Ivernel. sotto-
linea. invece, cbe la sua Inda
gine oscllla c fra i due poli 
oppostt delta metafisica del 
linguaggio e della politico 
marxista *. Sono queste stes-
se espertenze cbe gll consen-
tono ancbe di non mettere 
fra parentesl nessun fenome-
no artiscico, di non esclude-
re le ipotesi deH'avanguardia, 
di ritrovare oltre tutto, i gran-
di sfondi storici di poeti co
me Baudelaire e di narrator! 
come Proust e come Kafka 
senza mancare di scoprire nel 
vanto tessuto simbolico e alle-
gorico di ciascuno ancbe I li
mit!, i freni, il peso del pas
sa to, 

Potremmo dire, sempuilcan-
do cbe dalla lettura (simboli-
ca-allegorica-anagoglca) del te
st! poetici rawicinamento al 
marxismo consente al critico 
una lettura sempre pib cnia-
ra del momento in cui vive. 
Gia nei saggi su Baudelaire 
egll tenta di ricostruire il 
«senso a degli sviluppi dl 
una citta come Parigi, capita-
le dell'OttocentD, cbe, pib an 
cora in altre citta industrial! 
avanzate, faceva apparire i le-
gami complessi fra la evo-
luzione economics e i fatti 
culturall. Non solo nella liri-
ca baudelainana ma ancbe in 
personaggi come Blanqui e co
me Fourier, nei pensaton, nei 
rivoluzionari, negli animatori 
delle barricate. \ttraverso lo 
scontro col nazismo, egli iden-
tifica. un cortflitto 'ondamen-
eale che 1'arte fa apparire 
con chiarezza. Nella conclu-
sione del famoso saggio I'ope-
ra d'arte nell'epoca della sua 
riproductbtlitd tecnica egli lo 
indica nell'antitesi fra « I'este-
tUuazione delta vita politico » 
con cui il fasclsmo tenta di 
mascherare la propria violen-
za e impedire «un cambia 
mento dei rapportt di propne-
ta » e il * comumsmo che gli 
risponde con la potitictKa-
zione ». 

Sono le situaziom dl clas
se — fuori da ogni schemati-
ca applicazione marxista — 
che emergono a poco a poco 
da questa lettura. inlatti Be
njamin le collega dl continuo 
alle « rlvoluzioni tecniche»: 
«tn oorti nuova tvoiuztone 
tecnica, la lendenza sguscian 
do fuon da un elemento ben 
celato dell'arte ne dtvtene qua
si naturaimente il manifesto *. 
Piii che sui pochi (rammenti 
di Marx e di Engels intomo 
all'arte e alia letteratura, il 
critico lavora in una direzio 
ne cbe vuol tener conro del 
1'insieme dell'opera marziana 
La sua lpotesi. se mai, si svol-
ge intorno alia possibile for 
mazione nella massa deirio 
sociale come protagonists del
la conoscenza storica. « la clas
se oppressa che com bat te ». 
percib egli contesta il incite 
ottimismo socialdemocratico 
nel « progresso automatlco a: 
«alia lunga nessuna classe 
puo operate polittcamente con 
successo senza la ftducia. Ma 
... ti tratta dt vedere se I'ot-
timismo concerne la capacitd 
di azlone della classe oppure 
invece le ctrcostame tn cui 
ta classe e chtamata a opera-
re. La tocialdemocrazia era 
incline a questo secondo t al-
quanto discuttbile ottimismo >. 

Proprio in termini di «ft
ducia » e di «ottimismo nel 
l'azione della classe a Benja
min immaginava I'ortsaonce 
politico che potevs dar « sen-
so» all'opera d'arte tuort dai 
le forme di « apologia » o dl 
mistificaaione ideologica cui 
spesso « politic) hanno fatto 
o continuano a far ricorso. 

Rai- Tv 

Michele Rago 

Controcanale 
OOCLMENTO EM UNA CO\-
FESSIONE - Com il titolo Con-
fessione a Praga. Enzo Forceila 
e Straw Sptnc hanno presentato 
teri sera — sul secondo cana-
le — un documento che im oru-
lo indubbiamente paf/ine di qi-
to interesxe: il racconto di Ar
thur London del process Slan-
>ky. in Cecoslo>:acchia. nel 195?. 
London tnfaili — che a quell'e-
poca era una dei vice ministri 
degli esteri — e uno dei ire 
condannati aU'erqattolo e quin
di scampala alia condvnna a 
morte inflitta aali altri undid 
imrutati. Riahilitato nel '56 eyli 
vne era a Parigi (dove la Rai-
Tv e andata a tnlervistarlo): ed 
e ev'tdente che ta testimoniama 
diretta di un protagonista, spe
cie se riferita ad un momento 
storico che impegna ancora nel 
dtbattito tanta parte dell'uma-
nitd. non poteva es.iere prira. 
ohiettwampnle. di doti e nota-
zioni estremamente important! 
(anche al di la, heninteso. dei 
necessari limiti di una pur dram 
matica vicenda individuate). Ol-
tretutto. realizzando un notevole 
* colpo T qiornali.ttico. I'mcontro 
.*» t praticamente aperto con la 
trasmissione d'un eccezionale do
cumento emematografico: quin-
dici minuti di un documentario 
pirato all'epoca del processo. 
nell'aula del tribunate, che no
stra i momenti fineli della con-
fessione di London e della re-
quisttcrio del pubWiro accusa
tive (il documento pare sia sta
to consetrato in tutti que.sti 
anni dallo stesso operatore che 
^blw la ventura di filmare il 
processo). 

Detto questo. tuttavia. sono 
d'obbligo alcune precisazioni. 
L'incontro di Forceila con Lon
don. infatti. ha avuto il torto 
fondamentaie di aprire e chiu-
dere le sue notazioni piu vivaci 
su una prohlematica * indiridua-
le ». dalle quali soltanto s'e cer-
cato qua e Id di trarre inse-
gnamenti piu general) (come la 

ultima citaaone di Gramsci. U 
verita e sempre rivoluziorwna>. 
Ora e certo che it meccam.^nw 
con \l quale venwano ^slorte le 
confessioni e di notevole presa 
<> spettacolare »; e che anche t! 
rtcordo delle emozioni (di Lon 
don o della moalie. o dei figh) 
pud serrire ad un discorso sto 
nco AtfmcM. tuttavia. I'uno 
e Valtro elemento abbiano un 
senso. occorre che non manchi 
la premessa- e cioe una inda 
gine sui motivi (o sull'mterpre 
la zione dei motiri) che provo 
cano I'evento storico; nel caso: 
la ricerca dei perche dei grandi 
processi degli anni di Stalin. 
Bene. Questa indagine e prati
camente mancaUx: ammenocche 
non si vopliano accettare come 
unici dati illuminanti le infor-
nwi.rioni. troppo caute e parziali. 
fornite dallo stesso London. En
zo Forceila. del resto. si e hen 
auardato dallo vpinoere in que 
sta direzione: quasi tutte le sue 
domande. specie nella seconda 
parte del'/'mcontro. hanno avuto 
anzi un deliherato taalio mora-
lixtico che "tp^'to I'ha portato 
a scontrarsi. malqrado il <tuo 
equivoco rispetto apparente. 
eon ali stessi interristati. Lo 
.sbao'i" e grave: perche London 
fu certo un proiagonisla di que-
pH anni: ed una sua testimo 
nianza piu e.tplicita (e perche 
no anche attrarerso una discus-
sione?) avrehhe potuto essere 
di rilevante importama: assai 
pm, in ogni caso, dell'indistinto 
moto di orrore che pud aver su-
scitato il rarconto della sua 
esperienza individuals Ahhiamo 
detto shaalio: ma forse dovrern-
mo dire * scelta shaaliata »: o 
me testimonia anche il tafll'm 
narratiro. tutto concentrato sul 
rolto degli infpn-istafi e delln 
interristatore e mai aperto a!-
/'uso di insfrti documentor! cite 
saDessero chiarire il senso aV/'i 
scontro politico in corso in que-
gli anni nei paesi socialisti. 
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Programmi 

Televisione 1* 
13.*e TANTO ERA TANTO ANTICO 

13.3* TELEGIORNALG 

11.** GIOCAGIO' 

17J* TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) I raccontl del faro; b) La v tU; c) Paxioe di music* 

1M» OPINIONI A CONFRONTO 

1».1S SApERE 
• Questa nostra Italia >: Trcntlno-Alto Adlge 

IM5 TELEGIORNALE SPORT, Notizie del Imvoro, Cronache 
Halianr 

20,3* IL CUORE PELLA TERRA 
Ultima puntata drll'inchirsta documentaria dl Alberto Pan-
dolfl: questa volta si parlera del Nordeste, la reglone pill 
povera del Braslle Pandnln Indaghera sulle condizioni dl 
vita del nnrdcstinl. sul latifondo, sui rapport! dl propriety 
che esistono In questa parte della terra 

22.0* MERCOLEDI' SPORT 

23,** TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,«• TELEGIORNALE 

21.13 E' SEMPRE BEL TEMPO 
Film RcRia di Gene Kelly e Stanley Ponen. Tra gli inter. 
preti: Gene Kelly. Cjd Charlsse. Questo e un vrro ItlRi-
rivista, anche se non e II midllore tra quelli diretti o co-
munque nati sntio 1 occhio drll'attnre ballerlno Gene Kelly 
IJI stiirla •> tenue e forzaiamente ottimistica: ma le solu.' 
zionl speltacularl sono abbastanza buone 

22,50 I/APPRODO 
La rubric* parlera stasera. tra I'aliro. dl Elio Vlttorini. lo 
scrlnorc scum pars" rh<- tanta importanza ebbe ancbe come 
organlzzatore di cultura 

Radio 
NAZIONALE 

GIORVALE RADIO: ore 7, S. 
10. 12. 13, 15. 17, 20, 23; S.10 
Per sola orchestra; 7.10 Muslca 
stop; 7,47 Pari e dispart; 8.10 
Canzoni del mattino; iM Co. 
lonna musleftle: 10.0^ l e ore 
della musica: II I.a nostra sa
lute; 11.3* fna voce per voi; 
I2.0S contrappunto; 12.42 Pun-
to e vtrioU; ll.l.i Vetrina di 
< Un dlsro per Testate »: U 
Trasmisslonl reelonali: 14.4.S 
Zibaldnne itallano; 13,3s II xlor-
nale di bordn; lit Tutto Gas: 
16.30 Folklore in salotto; 17 Per 
vol Klovani: IA Ml Sui nostri 
mercatl: 19.13 Grandi speranre; 
19.3* Luna-park. 21.4S roncerlo 
slnfonleo. 

SECONDO 
GIORNALE RMJIO: ore 6.30. 
7.3*. 8.30. 9.30. 10.10. 11.30. 12.13. 
13.3*. 14.3*. 13.30. 16.30. 17.30, 
18.30. 19.30. 22. 21; 6 SveRllnM 
e canta: 7,43 Blllarillno a tem
po dl miislra: S.30 Hunn viag-
alo: 8.4* Vetrina di • Un dlsen 
per Testate »; 9.0S Come e per
ch*: 9,|X Romantic"; 9.40 Inter-
ludin; io Calamity Jane: 10.17 
Caldo e freddo; 10.40 rhlamate 
Roma 3Ul; 12.20 Trasmlssfonl 
rezionali-, 13 Al vostro serviflo: 
13.15 Le occasion! dl Romolo 
Valll: 14 Juke-box: 14.43 II 
portadiscbl: 15 Motivi sceltt per 
voi: 13.IS SactM di altievl del 
conservator! italiani per 1'nnno 
scolastiro I9S7-68: 16 I/lnier-
mtfore: 1S.15 La dlscoteca del 

Radiocorriere; 17.10 Pomerldia-
na; 18 Aperitivo In musica; 19 
Canzoni a due tempi; lit.23 Si 
0 no; 19.50 Punto e viricola; 
2*01 Notturno dl prlmavera; 
20,43 Handa doll Estrciio. 21 
Italia che lavora; 21.1* II mon-
do dell'opera; 21,55 Bollettlno 
per I naviaantl; 22.1* Le occf-
slnnl di Romolo Valll: 23 Cro
nache del MeztoKiorno: 23.10 
Pal V Canale della Filndifiu-
slone: Muslca legger*. 

TERZO 
10 Concerto di apcrtura; 10,13 
1 concert! di lldehrando Piz-
zetti; 11.20 Pollfnnia: 11.45 Li-
rlche da camera di autorl ita
liani: 12.05 L'informatore etno-
musicologico; 12,20 Musicbe pa-
rallele; 13 Intrrmezzo; 13,45 I 
Maestri della interpretazione; 
14.3* Melodramma In sintesi: 
Alfonso ed Kstrella: 15.3* N i c 
colO Pafanlni; 16.30 Muslche 
Itallane d'occl; 17 Le opinion! 
<ie«li altri: 17.in Alle porte di 
Roma; 17.20 Corso di linzua te-
desca; 17,4$ J p. Rantrau; IS 
Notizie del terzo; IS.15 Qua-
dmnte ecnnomlco: IS.30 Muslca 
le««era: l«.4,\ piccolo planeta; 
19,is Concerto dl o«ni sera: 
20,30 Le origin! della seconda 
guerra monrilale; 21 Celebrazln. 
nl rosslniane; 22 II glornale del 
Terzo: 22.3* II mondo dl lerl; 
23 Concerto del planlsta Ale? is 
Wrlssenberg; 23.50 Rivista delle 
rivisie. 

VI SEGNALIAMO: Concerto sinfoniro (Radio 1°. ore 21.45) -
11 maestro Ferdinand Leitner ttirigr paclnr di Telemann, 
Mozart. Ilaydn Parteclpa u c<irnisi» Hat-r\ Tockwell 

Alberti, Bini, Del Cornd, 
Giannantoni 

L'AUTORITARISMO 
NELLA SCUOLA 
letroduzione di M A. M.inacorda 
Nuova bibUoteca di cuUura. pp. 244, L. 2 000 

GIUGNO IN UBRERIA le 
not ita, i successi, le ristampe 
de IL SAGGIATORE di 
Alberto Mondadori Editors. 

In TESTAyENTO di An
tonio Pizzuto Vinvenzione di 
una scrittura che trasforma i 
casi della vita nella vita stes
sa. Vopera piu audace dello 
scrittore con cui Cianfranco 
Contini ha chiuso la sua ««-
iologia di classici moderni 
della letteratura italiand. 
Scrttture. Lire 2.000. 

Un grande « poema » psu oa-
rtalitko: CORPO D'AMO-
RE di Norman O. Brown. 
Eros e corpo mistico, utero 
e caverna, Marx e Crista; 
Platone e Freud, come me-
nienti di un'avventura intel
lettuale condotta sino alle. 
estreme conseguenze. Un li-
bro-cbiave della cultura con-
temporanea. Gutenberg & 
Company. Lire 2.500. 

*^iavsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa 

Col breve romanzo NEL 
GRANDE CANTIERE di 
Andre) Platonov, tuttora ine-
dito in URSS, un nuovo ri-
cupcro della letteratura russa 
degli anni ')0: la grande ico-
na dell'cdificazione socialtsta, 
tesa, spasmodica, dolorosa-
mente ardente e crudele. Gu
tenberg & Company • Lire 
1.500. 

IL COSIDDETTO MALE 
del grande etologo Konrad 
Lorenz e una peregrinazione 
entro i vasti strati dell'ag-
gressivita e della violcnza 
negli animali e nell'uomo. 
Pesci, anatre, topi, famiglie 
umane nel risucchio della se-
lezionc della specie e delle 
sue, ritualizzazioni. Guten
berg & Company. Lire 2.500. 

Le # eolpe» del socialismc 
cecoslovacco ne LE VENTI-
MILA PAROLE Dl DUB-
CEK. Politic*. Lire 3.000, 

% , 

AV LA PRESA DELLA 
BAST1GLIA Jacques Go-
dechot ricostruisce « il giorno 
piu lungo» del 1789. Lire 
3.500. 

Filologia e fcnomenologia alia 
ricerca delle origini del pen
siero moderno in FONDA-
ZIONE E MODALITA' IN 
KANT di Salvatore Veca. 
Prefazione di Enzo Paci. Lire 
3.000. 
iaagMaBii«^aMHa^BBHB«aBBaBKBaHaiaMBai 
assBSSssssssMBBSsssssssssssssssBBJBJJBJJBJBJ 

Una serie di saggi fondamen-
tali di Bertrand Russell, di 
Rudolf Carnap, di Quine, di 
Morton G. White, di altri 
studiosi della scuola angloa-
mericana, nel volume SE-
MANTICA E FILOSOFIA 
DEL LINGUAGGIO a cu
rt? di Leonard Linsky. La 
Cultura: BibUoteca di filoso-
fia e metodo scientifico. Lire 
3.000. 

Ne LA NATURA DELLA 
CITTA' uno dei « grandi » 
del Bauhaus, Ludwig Hilber-
seimer, esamina la storia e i 
problemi degli agglomerati 
urbani. Strultura e forma u>-
bana. Lire 2.500. 

Le origini della potenza c 
dcllo splendore dei turchi >:c 
I SELGIUCHIDI di Tamara 
Talbot-Rice. Uomo e milo. 
Lire 3.200. 

A 800 tire, nei Gabbiam, 
DIARIO D'ESILIO 1935 
di Lev Trocki;; a 1.000 lire 
LA NASCITA DELL'EU-
ROPA di Cristopher Daw
son. A 1.500 lire, nella collc-
zione L'Universo del Conosi c-
re, | QUANTI di Join An-
dradc e Silva e Georges 
Lochak. 
a*aMHa«sssBsssssssBss(sMHBsss*Ja*al 

<v La ricerca scientifica in Eu-
ropa e negli Stati Uniti» di 
Anna Paolotti Bianco, «La 
dinamica della corsa agli ar-
mamenti» di George W. 
Rathjcns, « La ncurofisiologia 
della memoria» di Karl li. 
Pribram, sono i principali ar-
t'tcoli contenuti nel numero 
10 de LE SGIENZE , edtz-
zinne italiana di 
SCIENTIFIC AMERICAN. 

IL SAGGIATORE di Al
berto Mondadori Editore 

Gli strumcnli del dialog*. 
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