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Saggi 

• L'impero americano» di Claude Julien 

Che cos'e Y America 
Ua patrimoiiio di dati e di idee per la conoscenza 
di ua paese die proietta la sua influenza in tutti i 
continenti e in tutti i settori delFattivita umana 
MOB e'e da stupinl che un 

dt qiKito wmmrm otteo-
rande •ucfwffi E* una 

41 naaatieat mU'Amtri-
atrinfato, «Ok*ca, docu-

B* di latAira non 
aolo gradwol* ma protaada-
wamtim avvincante. t * sut qua
s i * pHi rinwrebnole tuttavia 
* B flftrmtterw ilamiailficante 
4*Ua aoctota i i m r l c n t . I 
ntol msoetnisnil plti asgretl 
vMifono *v«l*tl, •piecBti. «tpo-
•ti attimvefso tin* aerie dl da
ti, dl dtacfooi. dl tatti. dl ci-
fr* tutti perf«ttameot« oootrol-
Wi • oootroUabilL L'Amertaa 
* queato, tnantnma — taie • 
n auooo del libra — eon 1 
auot pregi • con i suoi difettl. 
Ma, aopmttutto. con la sua 
«arita, eon la sua realta eflet-
•fra, (Claude Julian, L'impe
ro amertcano, II flagtatora. 
Milano, U 2-500). 

II suo autore e 0 capo dal 
smrwM aatari dal afon** a la 
prima aduttone dal llbro a ap> 
parsa m Franda l'anno aoor-
ao. Acuto conoscitora del mQn-
do amerieajw, Julian ha me*> 
so lnsJama, in quasto tohime, 
un tero a proprlo patrimonio 
dl dati e di idea. Nan e un 
Ubro ctmtro {'America. Won 
* quaato 11 punto. E' un llbro 
ena spiega eos'i rAmarIca, 
aanaa eonoadera nulla n* al-
Vimvmntkmm di oarto ftornali-
amo facila na alia prsewulo-
ne di un aoctotoadsmo aecu-
mulatora dl dati a di clfra 
brutl. «Ufl primo aaaina, scri-
ve Julian nalla prefasione-
proframma, matte tnwnadiara-
mante a fuoco la straordina-
ria complaaaltk dal moltepUci 
ingranacti dl un lmparo che 
proiatta la sua influenza su 
tutti 1 oontinanU a su tutti 
1 aattori della attrrtta umana. 
Won traacura un paeae, una 
raaaa, neaaun aettore dalla 
produakna aoonomlca a dalla 
et—thdtk maillatrnala. Ai auoi 
ordinl uworano buroerati a 
mllitari ma anche iclansiati a 
poatl. Eaiatono legami che uni-
•oono questl parsonage* dal 

moitaplici e varl ulentt, e i 
cui campl di azione mono co, 
si drversi? La atorta dailo svi-
luppo di quaato impero non 
al Umita a rispondere a que
sto mtcrrogativo. Dfanoatr* an-
eba quanto quest! Ingraoaggi 
siano dJvenntU viappiti conv 
plessi nella misura in cui lo 
Impero aatandevm aampre piu 
le propria ramificasioni tent* 
colarl ». Una plovra. maomma. 
Gigantaaca piorra one tends 
a aoffocare una parte del moo-
do in cui viviamo. 

Impraselonante e UlummsA-
te a la parte dal libra dedi
cate a illustrare 11 peso a U 
ruolo del Pwitagono nella so

cieta amaricaua.« Quasto anor-
me apparato militare Implega. 
aotto la direaione del Penta-
gono, oltre cinque milioni di 
paraone. a cui possono ease-
re aggiunfl altri cinque milio
ni di salariatl adibltl direttav 
mante nalla Industrie private, 
alia produakme di attrenatu-
re mllitari. La plii potent* 
maochlna da guerra del moo-
do e dunque, anche par U 
suo bllancio, la sua tnano di 
opera e per la maaaa del sala-
ri distiibulti, la piii lmporun-
te Industrla degU SUti Unit*. 
I auoi beni mllitari sono tre 
volte piii importanti della 

aornrna del beni di cinque 
grandi societa: United State 
Steel, America Telephone and 
Telegraph Company, Metropo
litan Life Insurance Company, 
General Motors e Standard 
Oil of Sew Jersey. Ma. per 
quanto questt) trust mil I tare 
sia dl gran lunga i] piu im
portant* degli Stat! Unit!, nes-
suna legge antitrust lo costrtn-
gera alio smanteilamento. Per-
end tenendo, da un lato, sot-
to la sua potensa dl fuoco tut
ti 1 continenti e tutti gli ocea-
ni, esso nrotegge la procperi-
ta di tutti gli americani. e dal-
1'altro assicura regolarl gu»-
dagnl a una declna d) milio
ni dl salariatl e alle loro fa-
tniglie, ossla a una percentua-
le motto alt* della popolazio-

ne attivm degli Stati Unitt ». 
Non meno illumin»nte la 

parte relative alle formture 
di armi. « H caso degli aiurt 
mUitari all'India e al Pa
kistan attinge, per assurdita. 
al limite della tragedia. Allea-
to degli SUti Uniti in seno 
alia SEATO, U Pakistan ha n-
cevuto da Washington IUI aiu-
U> militare valutato da 1.500 
a 2 mils nuhoni di dollan; 
e, in seguito, ha fruito dl 
un aiuto militare da parte del
la Cina comunista. L'India. da 
parte sua, ha ntiutato l'aiuto 
militare amencano fino alio 
acoppio delle ostilita alia sua 
frontiers cineae: del resto ri-
ceveva gia armi dalla Gran 
Bretagna. 

Per concludere, oel conflit-
to tra l'lndia e U Pakistan, 
le armi americane sono sta
te usate da quest! due paesl 
per combattersi 1'un r*ltro». 
« Le vendite delle armi al pae
sl sottosviluppati sono state, 
nel 1966, sette volte superior! 
alia media degli annl tra 11 
1951 e 11 1962. Tra il 1962 e U 
1966 il Pentagono ha avuto 
ordinazioni di armament! dal-
l'estero per iindicimila milio
ni di dollar!. Una cifra del-
lo stesso online dl grandezza 
fu dtata da Robert McNama-
ra che, il 16 setrembre 1966, 
valutava a nove milioni* di dol-
larl le vendite di armi, effet-
tuate in un periodo compre-
so tra il giugno 1961 e 1'ago-
sto 1965 ». 

Questi, dunque. alcuni trat-
ti dello «impero americano ». 
Ma U volume non si hmita 
a fomlre dati e cifre. E' un 
llbro che entra, come si di-
oeva, nel «meccanismo del-
nmpero» per mostrame tutti 
gli ingranaggi. E li mostra 
con tfHe tonr* di persuaslo-
ne che 11 volume di Julien 
ha provocato l'ira del piu 
piccolo ma piu tenace e acrl-
tico del partiti filo americani 
d'ltalia 

Alberto Jacoviello 

II contplesso ropporto fro socitMi, cuhwra t persawwIHu 
individtfale in M M raccolta di scritti di Vtttoric Sfrada 

Letteratura e ri voluzione 
dalla Russia zarista 
airUnione sovietica 

L'abbono di una possibcle sloria degli inteNeftuali - Tra Graimci, lukacs e Be
njamin - II carattere «conoscrtivo » della leHeralura - II Lenin di Bresf-litovsk 

II complesso rapporto tra 
eocieta, cultura e personality 
indivuluale sta al fondo de-
git studi e delle ricerche che 
Vittorio Strode ha recente-
znente raccolto In volume con 
il titolo Tradtztone e nvolu-
zione nella letteratura russa 
(Torino, Einaudi. 1969. pagi-
ne 264, L. 3000). Piu che di 
un libro di critic* letteraria 
in senso stretto, si tratta di 
un'opera di storia delle idee; 
e ciO rende. tra l'altro, per-
fettamente coerente 1'indusio-
ne di uno scrittu di indagi-
ne politics, quale « La pace di 
Brest-Litovsk e il dibattito nel 
Partito bolscevico» Ma que-
sto e solo un caso limite: in 
realta tutti i saggi, anche quel-
li che si riferiscono specifl-
camente a Turgenev o a Do
stoevski], a Cechov o a Gorki 
o a MajakovskiJ, hanno come 
costante punto di riferimen-
to il processo nvoluzionano 
in Russia, e le prese di po-
sizione, 1 fermenti, le tensio-
nl che tale processo provoob. 
sin dai primi decenni del se-
colo scorso, tra gli scnttorl 
russi. 

Sicche, strtngendo piu da 
presso la materia, il panora
ma che ne nsulta appare co
me un primo. ma denso, ab-
bozzo di una possibile storia 
degli intellettuali in Russia, e 
si pone pertanto nell'ambito 
della tematica di un mand-
smo vissuto art ra verso la le-
zione di Gramsci. e, per altri 
versl, attraverso quella di Lu
kacs 

In questo quadro l'opera 
letteraria si palesa in pari 
tempo come elaborazione in-
dtvtduale e sociale; non e tan-
to figlia di una lunga cate
na di altre opere letterarie, 

Chiare, fresche e dolci acque 
di Galve 

Schede 

La poesia 
nel «ring» 

L'Arno o la pineta hanno 
MFBO ogni connotato idillico 
VBdialonale nella poesia dl 
Ohiaeppe Pa vat i (Controbuto, 
I Centaur!, Firanse, pagg. S3. 
L, 900). La note biografica del 
risvolto, lnfatti, non par la In-
•ano di eapenense politicite e 
di glornaliamo militante n«l-
larea dej aodaUsmo iUliano 
(# toacano) pro problamaUoo 
a sensibUe. 

E' la sua una poesia di fat-
ti umani, di storie emblema-
ficbe, di giudisi morali, spes-
ao al limite deU'epigramma 
(tipid in propoaito, Anarchta 
• IM ffnesttofw cecinese). II 
Unguafgio a U metro si val-
gono dalle forme ooite o po-

tn funslooa analo-
polsmice, o addirit-

tura ssroastica. 
I mothri eonduttort. I ver-

eantl (deal! sono molti; lo 
apunto (o I'approdo) * aempre 
una realta che ooiuinge s rea-
glre, prandere pnalaione. oom-
iMwiisusm 

H nucleo pMi mntreaaanto 
# l o n e quelk) che apre la 

(L'ora legale, De 
La vogltaj e che 

a tratti (II c«-

davere del nemico, Schlzofre-
nta, dolce vivere, Mille spazi 
btancM, Un nesso che sfugge), 
La vita, dice In sostanza Fa-
vatl, non e mai, non pub es
se re mai spettacolo. Egli col-
pisce percio, piu o meno di-
rettamente, chi discetta ma 
non agisoe, e ai tempo stes-
so chi si sbbandona alia con-
templssione della propria alie 
najtlone. La vita e una lorta, 
un ring; e il nemico pu6 es
se re anche (anzitutto) in nol 
stessi, propno quando credia-
mo di poter aspettare passi-
vmmante sul fiume «il cada
vers del nostro nemico ». 

I moment! mlnorl, e taio-
ra le cadute, si hanno laddc-
va il movimento si fa piu de-
scrittivo, o assiomatico: dove 
cloe la realta, anslche terra-
no di provocation*, e sempli-
ce oggettto di un • quadro» 
o di un'affermasiona program-
mat tea. 

Ma 11 verearrte piu attivo • 
largamente prevalente, e si 
colToca in uno spasio origina
te, non subaltemo alle mode 
oorrenti oggi. 

g. c. f. 

Notizie 
• Sebato 21 giugno >l k 
inaugurate e Spoleto une 
mo»tr« antologice d) diiegnl 
di WilUm tfe Kooning cha 
• uno del maegiori artlsti 
nordamericsnl contempora-
nei e uno del piu tipici 
pittori otproMionitti attrettl. 
La mostra, comprendtnta 
querents < peui >« • erge-
niziata nel quadro della ma
nifestation! artUticha dal 
XI I Festival del Due Mondl 
ad a all«*tl»a in Palauo 
Ancaiani. 

A Per onorara la m«moria 
di Enrico Paa cha nal 1tS2 
na fu il fondalora con Gio-
van BaHista Angioletti, il co
mitate organiualora del pre-
mio • Alpi Aptiana » indica la 
ojuindicetima adltiona riser-
vats alia narrative, ma even-
tuelmante estentlblla alia 
lagoiatica. Seraeno prate In 
assme dalla gijrla le opera 
merltevell dl autorl non an-
cers pramlatl, edits succes-
•ivsmefite al prime tettem-
bra YMt e nan oltre II N 
mefaie IM* . II premlo dl un 
mlllene 4 unlce e Indiviil-
blla. Ls ghirla »l risarva 
dl eeenelere altra epere 
merltevell dl ricenetclmonte. 
I| glwdlsle delle giurla e de-
Anltlve e Ineaeellsblla. 

II comitate oreanlttatora 
4 formate dalt'ammtnlttra-
tlene arevlnclala di Maste-
Csrrsrs, aell ' lPT, del Ca-

muni dl Maisa a dl Monti-
gnoso a dall'Adenda Auto-
nomo di Marina dl Matte. 
La giurla a compotta da 
Anna Bsnti, Giorgio Baste-
ni, Pletro Bienchl, Plaro 
Gadda Contl, Roberto Lon-
ghi, Mlno Maccari, Laena 
Piccloni, Fillppe Sacchi, Erl-
barto Storti e Mario Soldati. 

• L' Ammlnlstrailona pro
vincials di Patcars ha ban-
dito la XII ediztore del Pre
mlo nationals Gabriale d'An-
nunilo. La delaxione dal Pre
mie a dl TRE MILIONI di 
lire, dalla quail; 2 milioni ri-
sarvate ad un'opera narrati
ve edita negli annl Ifas-'M 
e 1 milione ad un saggio su 
Gabriela d' Annumio pub-
bllcato in data non ante-
rlara el 194}. La Cemmit-
slene gludkatrke — prasia-
duta dal PresMente delle 
Giunta provinclale (a da un 
suo delegeto) — 4 compo-
sta da Gene Psmpalenl, El-
tore Peratore, Leone Picclo
ni, Guide Piovene, Mario 
Prai, Giancarle Vigoralll, 
Ralfeele Tiboni, tegretario. 

La opera devrenno perve-
nlre entro II M agette 1M9 
alia Saaretarla del Pramlo 
(Biblloteca Pro vine lala • Ga
briels d'Annunile », Palauo 
della Prevlncle, 4S1M Pa-
uara) , alia quels gli inle-
rassatl patrenne rlvelgeral 
pr ulterlerl Infarmailenl. 

della a tradizlone», ma del 
tempo, con i suoi specilici 
rapporti di produwone, le lot 
te delle classi, i riflessi del-
1 azione della • struAura » sul-
la « sovrastruttura », e di que-
sta, al limite. su quella: in 
un tentativo di nstrutturazio-
ne totalizzante che a noi sem-
bra assai piu fedele alio spe-
cifico punto di vista di Marx 
di quanto non lo siano le 
recenti prese di posizione. ge-
nericamente anfistoricistiche 
di taluni studiosi odierni del 
marxismo. 

Ma Strada non trascura, ov-
viamente, lo « specifico » let-
terario, ci6 che fa dei test! 
presi in esame dei «roman-
zi », o « dnimmi », o « rac-
conti», e non, poniamo dei 
saggi storici o politic!. Qui 
forse 11 riferimento — accen-
nato anche dall'Autore — va, 
oltre Lukacs, a quell'eccezio-
nale cntico che fu Walter 
Benjamin, la cui lezione ci 
sembra circolare in ampia 
parte del Iibrc. e si fa pa-
lese nelle sortili anahsi del te-
ma dei flori o dell'ambiente 
urbano di Delitto e < i\tipo 
e del significato espressivo 
pregnante che esso assume nel 
romanzo di Dostoevskij. 

A questo riguardo, anzl. e 
tenendo conto, oltre che di 
Dostoevskij, delle altre nume-
rose opere narrative che non 
solo ci hanno dato dl Pietro-
burgo — e poi di Lemngra-
do — uno spaccato in proton-
dita, ma hanno m^ento lim-
magine dl questa citia nol 
circolo della piu vasta realta 
culturalc europea, vale la pe 
na richiainare due essenziali 
crtten di metodo souolineat) 
entrambi da Strada, e ai qua
il si e fedelmente attenuto in 
questi saggi. II primo e tl 
preciso riferimento ul carat
tere ormai « Internationale a 
assunro da tempo dalla pro-
duzione letteraria: che nulla 
toglie, ovviamente, a talune 
caratteristiche nazionall, ma 
le mette al contrario «in si-
tuazione» entro un contesto 
di rapporti dialettici e di in-
teraziom permanenti. 

II secondo, ancor piu carac-
tenzzante per la valutazione 
della letteratura — e dell'ar-
te in genere — a! fini cono-
scitivi, e quanto Strada os-
serva a proposito di Padn e 
ftglt di Turgenev: «Ma qual 
e il "coefficienLe di deforma-
zione" di un'opera narrativa 
e come tenerne conto, se la 
si volge a stmmento di co-
noscenza sitonca? Se di un ro
manzo crediamo di poterci ser-
vi re come di un utensile sco-
nografico, dovremo prima sta 
bihre la sua specifics natura 
di fonte e appurare se l'opera 
narrativa getti piii luce sulla 
storia o piu da quests ne ri-
ceva... ». Non solo e presente, 
in quest'ultima affermazione, 
una visione nitidamente dia-
lettica della gnoseologia mar-
xiana, ma, con 1'affermazione 
del carattere conoacttivo del-
l'arte si supers d'un balzo la 
rendenza nduzionistica di 
quella interpretazione del mar
xismo che, poianzzando il fuo
co delle scoperte di Marx sul 
solo terreno immediate dei 
rapporti di produzione, in no-
me di una presunta «scten-
tificitk» di questo — e di 
questo solo — campo di ln-
dugine, finisce, lo si voglia o 
meno, col fare del marxismo 
non Unto una «scienza po-
sitiva», ma un capitolo par-
7iale del sistema positivisUco 
delle science. 

Queste conslderazlonl mtor-
no alle ricerche di Sfrada 
non sono pretestuose; ma ci 
sembrano una chiave per en-
trare nel vivo della let tura 
dei suoi saggi. Sia mfatti che 
nel personaggio di Bazarov 
(di Padrt e ftgli) venga mes-
sa in luce ia cnsi delle idee 
« Itberali » hegellane, di fron-
te a «un mondo che giusti-
ftcava sernpre piu 11 "nichili-
smo tragico" di Schopen
hauer »; sia che il nome dl 
Hegel ritornl a proposito del-
la "morale" del Raskolnikov 
dl Delitto e castigo; o che, 
infine, venga sottollneato 11 
«leg&me organioo dl Cechov 
scrittore con la scienza me-
dica e col metodo sperimen-
tale», questi element! cultu
ral! appaiono sempro sortil-
mente intrecciatl con 11 con
testo sociale entro il quale 
— e soltanto « entro il quale » 
— dlvengono signiHcaUvi e of-
frono una risposta al quesito 
dl quanto l'opera letteraria 
aiuti a pe net rare la storia del
la societa civile e dello svi-
ltippo politico della Russia 

Ed e ancora quesvo 11 me 
todo che Strada impiega ove 
11 suo sgnardo si volga dal 
passato al presente, cioe al-
rodierno rapporto tra societa, 
Partito comunista e letteratu
ra nellTJnione Sovietica. Per 
Strada, che si proclama em-
mi ratore di Lenin e che, nel 
saggio su Brest-Litovsk, di Le
nin mette in luce U dlspers-
to realismo di fronte alls tra-
geaia di una pace imposta 
dalle circostanze. il significa
to dl tale rapporto — e Is 
valutazione negativa che nel-
l'insirme egll ne da per quan
to riguarda la fase post-lent-
nisna — sta proprlo nel fatto 
che attraverso dl esso 4 pos
sibile individusre snche talune 
carenxe, talvolta gravl, degli 
•viluppi dalla societa sovietica 
nel suo insieme. Per questo, 

coerentemente. egll ha sottoll
neato altrove che il problema 
non si risoive con la apph-
cazione della formula borghe-
se «lasciar fare, lasciar pas-
sare >, ma solo nel quadro dl 
una democratizzazione dl tut-
to 11 tessuto sociale 

Si tratta di un punto fer-
mo, che fa si che Strada n-
badisca. In tutro l'arco del suo 
discorso. la propria mtatta 
adesione cntica ai socisJismo 
e alia Rivoluzione di Otto-
bre. Permo restando, come 
viene sottolineato nella Prefa-
ztone. che «1'ideale sociahsta 
non k la distruzione-massi-
ncazione sistematica. coatta 
e/o plebiscitary degli estre-
mi residui di personality 50-
prawissuti a l i a decadenza 
del capitalismo, ma per entro 
il nuovo ordine, la concre 
ta liberazione dell'uomo nel
la formativa tensione di in-
dividuale e sociale, nella dia-
lettics oggettiva del smgolo e 
del collettivo a. 

Mario Spinella 

Ri legge re 

L'awentura 
liberty di 

Giulio Verne 
Sono In programmazione 

due film tratti da due roman 
z! dl Giulio Verne, rispetriva-
mente Vtaggio al centro della 
terra e La stella del sud I 
produttori di film di awen-
ture tornano frequentemente 
ai classici in cerca di idee, 
visto che il filone del film 
giallo-spionistico alia James 
Bond e quello del western al-
l'italiana sono definitivamente 
esaunti con tl canto del cl-
gno dl Sergio Leone che d'al-
tronde, gia nel titolo (Cera 
una volta U west) era una 
specie di requLm. 

La scelta di Verne non sem
bra essere del tutto casuale 
In questi tempi In cui l'awen-
tura va cosl spesso a brac-
cetto con la fantasia para-
scientlfica, o meglio- paratec 
nologica. Cosa di meglio che 
andare a vedere se funziona 
ancora (e trasportato sullo 
schermo) l'opera di uno scrit
tore della mora del secolo 
scorso che nella scienza e nel
la tecnica ha creduto con po-
sitivistico entusiasmo? Quan
do Verne si affaccia gll'attivi-
ta letteraria, e stato scritto 
«muore il romanticismo dei 
salicl plangent! e del non an
cora scoperto b&cillo di Koch, 
sta per nascere un romanti
cismo eroieo e parenre della 
Odissea: quello dei pionieri 
del progresso e delle meravl-
glie della scienza, nel quale 
Giulio Verne attingera poesia 
in quantita». Poesia? Forse 
e un po' eccessivo parlare di 
poesia per uno scrittore di av-
venture, bench^ gemale. Cer-
to perb che Guglielmo di Ko-
strowitzky (cioe ApolUnaire) 
all'epoca della morte di Ver
ne esclamb (pare): « Che stile 
Jules Verne! Non usa che so-
stantlvil » Chissa se diceva sul 
serlo. 

Qualcun altro sembra di pa-
rere diverso e parla di « ba 
rocchtsmo viscerale n e fini 
see con il trovare siiuilitudi 
nl con 11 liberty. Ma forse 
hanno ragione tutti e due: in 
Verne si sommano una strut 
tura narrativa semplice e ro-
busta e fondata su alcuni sem 
plici concetti di denvazlone 
scientifica con «la parteclps 
zlone aU'ambiente, al paesag 
glo, minuzioso e sovraccanco 
di particolari» (Sergio Solmi). 
D'altronde la torre Eiffel con 
la sua st rut tura a turta sostan 
tivi a non e forse dl epocs 
liberty? Ma su Verne e sui 
suoi romanzl sono state det 
te tante cose. Claudel, per 
esempio, interprets i mlraco-
losi mterventi del capitano 
Nemo a favore dei colonl del-
VIsola mistcrioia quale para
bola modema degli occultl 
procedimenti della divina 
prowidenza. H che sembrs 
veramenre un po' eccessivo, 
visto che Verne era anche so
ciahsta. — sia pure nformi-
sta: in vecchiaia entra nella 
lista sociahsta di Ani.ens e si 
occupa di question! urban! 
snche — perb con molta pro
bability era anche un « man 
giapreti» come la maggior 
parte del socialist! positivistl 
della fine del secolo scorso 
e del principio del nostro. 

Comunque, al di la delle 
interpretszionl troppo interes-
sare 0 capziose, bisogna esse-
re consapevoll che « Verne re
sts tra 1 romanzterl popolart. 
d'awenture, di "cappa e spa-
da" o polizleschi, sccanto s 
Dumas padre, Eugene Sue. 
Ponson di Terrail, Gaborisn, 
Fenimor Cooper, Mayne Reid, 
Gustavo Aymard e Emllio Sal-
gari». Come ha ben detto An
cora una volta. Sergio Solmi. 

Giorgio Manacorda 

Rai-Tv 

LA B \ T T \ M . 1 \ Di M')S( A -
Ofjm Hid ritrf'azi'tM' •,1'trica *i 
inlliQQ a un punto <li i i \ ( a <ti 
<^a^,•*' nun t i aluiH-tc. dun 
Our, clie il dttcur entur •» I.a 
\y<i\\-*£\\d <!i Mt^id curati) da 
Arrifio Hetao'o, via commcialu 
(on una mi^iHcazujne dflU vo 
Mzu/ru *oi itftuhe tin- prt'ccdvt 
lt'Ti> l'aQfjTt'--.ione na;i*t<j K, 
tuUQi ta. non M JJUO fare a mt> 
m> di nature ch? Ul mutiUcano 
tu ( ••'«'«. (jiirita tolla, parti 
wlarmente rlurnaru^a itorict 
lonif ro'/rihi'i1 e Shirer chr nun 
ptiwono f>\er<* rerto accural 1 di 
hlouii ir1i\mo. hanno <ormtn ur 
mat na temp", drmminti alia 
mono, una n'r^mni' hen piu 
unesta *• s»-ri< cici fattt che eh 
t>*>ro IWHIO tra t! WiH e 1/ VH<i 
r delle cau^e ihe It deter mi 
narnni) 

Petal co e jiartito afii'rniando 
che nel l'H9 0/1 sehteramentt 
era no ormai chiart per quanto 
rtuuardaia la dermania nazt 
vfa e le f*jten:r occdciitalt 
s«/« I'l'K^S iarehhe -ffl/a an 
cora tmerta I'oi. hn tontinua 
to Pelano. Staltr. scehe e <i 
ichtero con la Germanta dt Hi 
tier, com ludendo tl potto di 
non Quure^iioiic Ptr contenre 
credihiltta alii w«j f f \ i . I'etac 
co ha tnconmiciato a e^amina-
re 1 (atlt dal ">"i iiao^to V/i'< — 
e propria t{ite.to \iela la sua 
deltherata rolonta di rnivfifa-arf 
ah anenimenti Trala^ciandn 
pure il Patto dt Monaco (che 
fu dcc^ivo nella determtnazto 
ne dealt *chn'ramcntt e datih 
tneontrt dt Monaco ll'HSS fu 
est lit a per volonta di Hitler e 
dell'lnphilterra). non \i puo dt 
menticarc. mfatti. che VI KSS 
contttiuo a cercare dl couclu 
dere un itatta anltna:i\ta con 
la h'rancta e I'lnqhtUerra lunao 
pareccht m<-M del Viyi, j.nma 
che si icnficawe l'au'ire-.-,ione 
alia t'a'tima Fetacco. m-l do 
cumrnUmn. 'ia atcennato alle 
imziaUve di l.ttvmov (c in mn 
do del tutto utiuffictcntet. ma 

I (ll pot iubilo bUilenuto che. 
v^tituvndo Lititnui ml mauyio. 

Stalin i.ti-1 ai (.amhiare poll 
I K O ii« t lotiironti tit Ua (tir 
mama c < n; ulu di tmuvuniir 
-1 r i'in le d< liyctoitt amjlo 
irame t the w era'o r«'caff a 
\lu>ia jier 'ratUire k. lern, 
mine, I o\ipif-ln AM.he ton 
Wolotoi mtm^tro deyli v\teri, 
i L K S N tontinuu t <ii</i >/or;i 
per i>er*uad>'ie h rancta <• In 
ulnlterra ad umr*t all I W."<s 
pvr Itrmare Hitler vonttnuo 
ml maijuiu, nel yiunnn. net lu 
(jlto e i». r iruta ill uuo-tn ha 
I humtterlam. I umnn <n >.ona 
io ihe nitutt ai ttnpi 'tnar^t c 
furoiuj 1 pent rah puiuimt a 
duhtarare \i^'einatitamente the 
non loleiano la yaranzia del 
/ I K . S . v in rn'isu/i nuxto Uopo 
dt questo 1 e nne tl patto per 
muno wiutuo. the Hitler ate 
ta del resto tenalo dt attune. 
re ion ix/ru me::o 

In lenta, tl dmumcntaria 
tilandese dt D«k \erkijk. \ul 
quale tl proarantma che ahtna 
mo ii\f<> e laryamente hasuto, 
era hen piu iluaro Mtlle re 
-pon^ahilita bntanniLhe la dl 
dithuiraztone dt i<ra«H I'K* ui> 
Inamo udito er'i st#/o un ilemen 
to dell anali\t In <JIHMO ^cn*,o. 
dunuue. tl rifacimento italtana 
e H'fi tto \olo a pi auiorare I «ri 
pinule I tile, tnieie, que* In ri 
jaitmento e ii-.ii/rato ri^pelto 
alle apuiunte *ul innlrtbulo fa 
Mi\<a all atp/ie^-iione 

't'utto il resto del documenta 
n o . jit-rallro. M f M olio su un 
In ello ben piu alto, ed e n 
-.nfrcifo molto tntt n -.smite m 
i/rande talore eranu le immaui 
in I ritordiamo. m particolare. 
quelle sui 1 oloittart ••oi ictici e 
quelle ^iinli ebret die w s ta i «-
vano la 1a\.\a) e anche il com 
mento di I'etuico era ahha\tan 
>« (.orrctto, \c si fa me-tone 
I" r alcune cadute di Inii/uau 
IJIO 

g. c 

Programmi 

Televisione 1 
I S M 
17.30 

IS.4S 

IS.43 

20.10 
21,0* 

2?.00 
23.00 

Ancit i i^ f o n t cullrKaie) 

I a r r l t o d r l U 
Nancy 

. b) I.a ve la 
SPORT. Nnt lz le drl 

q u a r t s tappa del 

lavoro, Cronache 

FILM (pi-r 
f l r i . l S M O 
Adriuno I»r / .an 
Tour ilr Franre a 
t.4 TV m:\ R M ; \ Z / . I 
3) I rarronti it el faro. 
TKI.KCWORNALK 
Italians 
TKLFGIORNALE 
II. FUTURO N t L L O »PAZIO 
« Dalla I.una al ia Terra > si lnt l tnla la sreonda puntata 
dri la lnchlf<ta dl Plero Anuria: vl *l trattano IF Innova-
7ionl scientific-he n i l le Imprese spazlnll , « in parl irnlare 
il v iagulo sulla I.una, potranno dar luoro . 
MF.RroLfCDI' SPOHT 
T E L E G I O R N \ L E 

Televisione 2* 
21.0S TELF.GIORNALF. 
21.13 VIRGINIA. DIEC1 IN AMORE 

Film. Rrs ia di (iorriun Douglas . Interpret!: Virginia MaMi. 
Grn* Ne l son SI conc lude la srr ie ded icate urflcialmpnlf 
alia cummedia muslcalp Americana: e si conclude con un 
altro Aim che e piu una c o m m e d l a di cos tume che una 
n i m m e d l i muslcale . Vi at narra la storia dl u n a t l r i c e 
rumhattuta tra il c inema * II (ratro: e attraverso q u f s i a 
v lcrnda, si de l lnrano I rapporti tra I due mondl . Natu -
ralmente , I'lndaKine e molto s u p e r f i c i a l , anche se non 
manca dl notazlnnl acute , e tertnina COD I' lmmancabile 
l i e to One 

22.4S L A P P R O D O 
I'no del servlzi dl s tasera e dedicato al Musen rtcpll 
a m i d di Manzu, apertn ad Ardca da ammiratori e amlci 
del grandr scultore I'n altro scrviz io si occupa del m o v l -
ment i cultural) Italian! nel la prima mpta del '900 con 
particolare r i ferimento a Mass imo Bontempel l i 

Radio 
N \ Z I O N \ l . E 

CIORVM.K RADIO: ore 7, 8. 
10 12, 13. IS. 17. 20, H. 6 30 
Segnale orario - Per sola or
chestra; 7.10 Music* s top; 7.17 
Pari e dispari . 8.30 I.c ran-
zoni del mat t lno , 9,00 I no-
strl f ie l i ; 9 0€ ro lonna muslca
le: I0,0> Le ore i lclU mi l s l c i 
(I par te ) : 11.00 l a nostra sa
lute . 11,08 l e ore della musi-
ra (II par te ) . 11.30 I na v o i r 
per \ o i . 1-J01* < ontrappunto . 
li. il Si o no: U J S Lriti-re 
aprrte; ^ .42 Punto e \ irKola; 
12. SI c; lor no per gloriio, 11.00 
Sb° Tour do France. II 20 \ c-
trln.i di • I n (ll>cn per I esta
te ». 14 00 Tra-miss ioni re^io-
nal l . H . l i '/.ihaldone Italiano; 
is ,1^ II fciornale di hordo, 15 4S 
Parata di snrcess i ; 16no Pro-
K rani ma prr i piccoll . 16 10 Fol-
klore in sa lot to . 17 05 for \ o | 
f t lo iani . 19.08 Sui nostrl mor 
ca l l : 19.H 1 a piu hella del 
mondo: l.ina Ca\. i l lori; 19.10 
l a m a park-. 20 IS Pic-nic: 22.00 
Concerto smfon lco 

SECONDO 
GIORNAl.F. RADIO: ore 6 30. 

7.30. 8,30. 9 30. 10 10. II 10. 12.15. 
13.30. 14,10, IS, 10, IS 30 17 30, 
I8.10. 19.10. 22. 24: 6 00 Sve(f1la-
tl e canta , 7 4 BIKardlno a t e m 
po dl mus ira; 8.13 Buori vlaic-
Kio, 8.18 Pari e dispari . 8 40 
Vetrlna dl « t'n disco per re s ta 
te », 9 03 Come e perche; 9.15 
Rnmantlra. 9 40 Interludio. 10.00 
• Pamela • , 10 17 f a l d o e trrd-
d o . 10 40 Chlamate Roma 3131: 
12,20 Trasmiss res lonal i . 13 00 
\1 \ov tro serv lz lo . |3 IS Le oc

cas ion! dl Homolo \ a U 1 , 14 00 
\ r r i \ a il CantaKi'o. 14.OS J u k e 
box: iJ IS Recentlss lmc In ml-

rrosolco . IS.OO Mntivl sreltl per 
\i>i; 15.18 Concern (inall degli 
isrritti al corsl di perfeziona-
mrntn de ir \rrad«-mi . i musica le 
ch lg iana di S iena . 16.(Ml I.'in-
termttt ire . I6.3S I.a discoteea 
del Radiororriere; 17 00 Hollet-
tino per i nas igant i : 17.10 Po-
merid lana . 18 00 Aperitiwi in 
niu*ira. 18 V> Sul nostrl merca-
ti. I9.IH) Can/oni a due tempi: 
19,21 S» o no: 20 00 Punto e 
Mru'ola, 2n 11 N n m i r n o di pri-
m a \ c r a . 20 iS Orchestra dlrctta 
da Ciov annl Frnal i . 21 10 II 
mondo d«H'oprra, 22 10 Le oc-
i-aAionl di Romolo Valli . 22.10 
II IMIio di Siena, 23 ml Dal V 
1'amlr drl la FllodilfiiMonr 
Muslca leggera 

TERZO 
10 00 Concerto dt a p r n n r a 

10 41 I concert i d| l ldehrando 
Pizzrtt l . 11.15 Concerto del Co
rn da camera della RV1 dl-
retto da N i n o Anione l l in i . II IS 
L i n r h e Itallane da camera. 
12.20 Musirhe parallele . n 00 
Intermprio: 13 45 1 maestri del-
I Interpretazione, 14 lo Melo-
dramma In s intes i ; • CuKlielmn 
Ratcliff ». 15.30 Andrea e Gio
vanni Gahrirl i : 16 25 Musirhe 
Itallane dl oggi; 17 00 Le opl-
nionl degli altri: 17.20 C. Salnt-
Sarns: 18.00 Nntlzle del Terro; 
18.15 Qiiadrantr eennomiro: 
18 30 Musira lpggera; 18 45 Pic
colo p ianeta . 19.13 Concerto di 
ogni sera . 20,30 Religione e 
mondo enntemporanen. 21 00 
Celehrarioni ross lnianr. 22.0A 
11 Glornalr del T e r m . 22,30 II 
roman/o spagnoln dell Ottoren-
to . 2100 Musirhe di \S \ Mo
zart e J Brahms . 23,55 R i \ i -
sta del le r i \ i s t c 

VI I F G W I I W n . Pir-nlr • dl Will iam Inge < Radio 1" 
ore 20 15) • F. una famosa commedla t h e c stata anche tra-,fe-
rita sul lo schermo nell a l tret tanio ce lehre film interpretato da 
\%UH»m Holden e Kim Novak I v d i / i n n e di stasera. dirrtta da 
I 'mherto Benedetto , e interpreiata da Alberto Lupo, I aura 
F.phrtkian e \ a l r n t i n a Fortunatn 

LEGGETE 

Ma non vedremo lo sbarto 

25 ore 
in TV 
per la 
Luna 

Deci&a una di&cutibil* tra-
tmi*sione-record fra le 
ore 20 del 20 e le ore 21 
del 21 - Poche ore di di-
retta e molte discussioni 

Con una decis'ork' cirtd-
nitnU- sj>ettrfcoldrt.' m<i dSSrti 
discutibilc. Id K«u Tv IM an-
luiticmu) uflicialmttite \A tra-
smissione r«t«»rd pt r l rami-
rntite sbaico (k>l primo uonv> 
sull*t Luiid. K' st.itd deu^ti, 
lnfdtli, uiid trd.smissiinit. di 
btn ventu-inquc <»(.• lninter-
rotte fra le on. 20 dol 21) lu 
glio e le ore 21 oVl 21 lugljo 
ma per luttd 1<I nottf (per I.» 
prl>ci•sn>̂ K•• civile 22.2"i alio 
6.'10) non \i snra alcun tol 
It^iinutito diruto ton 1'Apol-
lo 11 e con il l^m An/i del-
recte/ionale sbanco non \e-
drftno nemmeno la f.iM> t'«n 
clusisd. gidcthe la Nasa lia 
fatlo sapt*re ufHcialmente ( rn-
Id fa1^ finale dell'atti rraUK'o 
non sara trdsmessa f|a vp 
dranno soltanto l tccmci a 
Houston) 

Fer tutta la notte. dunque, 
la claniomsa trasmiss one 
della Rai Tv sara sostttiuta 
d,\ film di fantai>cien/a. in 
ter\i.>te vane, dibattiti, hpet 
t a col i per rapa//i, (olIcjM 
menti con gli siudi penltriti 
e con alcune capital) (secon 
do il pronramma dettasliat" 
(he pubblichiamo dl sc^mto) 
C'r da chiedcrsi, a que-to 
punto. so un simile program 
"ia possa * reugore * ad tin 
orario co-si prolungato < dif 
ficilc: sc. msornma. e lec to 
ipotiz7are chp milioni di it-a 
liani (o anche poche. ctnti 
naia di migliaia) terigano il 
video a n e w per tutta la not 
tc per ascoltare « commt-nti * 
o fnvoli ricmpitivi tanto pii 
cho un lmpefino dt I •!. m.<-
— anche se Toccasione e c 
ce?ionalc — rapprcM'nta an 
che uno sfor/o finan/iario 
particolarmonte ele\ato. 

Ecco. comunque. il pro 
gramma dettagliato (ma an 
cora suseettibilo di qualch^ 
vanazinne) della trasmiss-n 
no record doi prossimi jnonn 

La trasmissione comincera 
alle 20 (dol 20 luglio) con lr 
notizie aggiornato del \olo v 
con la presonta?iono del pro 
gramma televisno. Poi pro 
codera como segue: 

Alle 20.30 il «Telogiornalo f 
ore 21- immagmi del \o!o 
21,30- interviste con gli astro 
nautt; 22: collegamenti con 
Tossorvatorio di Arcetn (Fi 
ren7C) e con gli slcdi TV iii 
Roma. Milano. Torino e Na 
poli; quindi collpgamento con 
Houston (sala controlln tin 
rante la fase finale dell'atter 
raggio sulla Luna): il punto 
esatto dello sbarco sara indi 
cato su un modello della Lu 
na da scien7iati e studiosi, 
22.30: colloqui con i telespot 
tatori: 23- collcgamcuto con 
Houston: 23.10- spettacolo « Ln 
Luna delle can7oni » (Mills 
per vecchie canzoni. Gabor e 
Ombretta Colli per le modor-
ne. Brivio e Jannacci per can 
zoni di fantascion/a): 23.40 
collogamonto con Mosca (con 
Sophia I/iren. De Sica e So 
dov Alevandrov): 23.50: spot 
tacolo « La Luna doi poeti » 
(testi recitati da Gassman. 
Salerno. P'oa): 00.40 del 21 lu 
glio- noti?ie «iil \o!o. intervi-
ste col pubhlico o con criti 
ci tcloMsivi; 01 00- cabaret-
«Rearioni. pregiudi/i e com-
monti al \o!o t dell'uomo me 
dio (Oresto Lionello e gli at 
tori del suo gruppo) 02.00 
notizie e collegamenti con 
gli Stati Uniti. 02.30: film 
« II pianeta proibitn »; 04.00 
notirie e collcgamcnto USA 
quindi il film * Ultimatum 
alia Terra»: 05.30: orch» 
stra «Scarlatti »: 06.00- pa 
norama mondiale e reazioni 
al volo; 06.30. cartoni amma 
tr. < La Luna in pa-^scrella >• 
(rnoda); 07.00 « II lunedi del 
la Luna* (con un attore co 
mico): dalle 7.20 alio 12,30 
collegamonto con HnuMnn 
immagmi della pa-'.eggiata 
lanaro. quindi film s^u-ntifi 
ci (t Dalla Tt rra al!a Luna », 
* La Grande fatua > « Per 
ihe aniii.imo -ulla Luna ») 
12,10 cdi/iono speciale di 
«TV 7 », 13. per i raga?7' 
«I] barono di Munchausen 
sulla Luna », 13.30. Telegior 
nale (collegamenti con New 
York. Mo^ca, Uindra. F'angi 
Bonn); 14: film « La cosa del 
l'altro mondo»; l.),30- collo 
qui col pubbheo; collegamon 
to USA: lfi.30 per i raga77i 
il Mago Zurli e l'edi/ione >pe 
cialo di « Chissa chi lo sa? », 
17.30* Telegiornale. 18.30. 
collegamenti con Mil?no. To 
nno, Napoli e colloqui col 
pubbheo; 19.20- immagmi del 
Lem che nparte dalla 
20.30: Telogiomab. 
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