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Letteratura 

II volume conclusivo del "Parnaso italiano" 

II Novecento poetico 
visto da Sanguineti 
Ua'anlologia stiroolanie cbe contraddice la vedula scbematka 
delh crescMa c degli svitappi fra il '20 e il '40 e die soHolmea 
la Mia htefaa fra cutoira poeKca a cbiasura targbese per 

vsdre dalle illusioni e dai valori del - sublime-

L'tiltimo vahiat del « Par* 
RSSO italiano», panorama 
antolofico dell* nostra poe-
iia a eoaninciAre dalle origi-
•1 flno ai fiorni nostri. e 
stato eurato da Edoardo San
guineti ehe i lettori eonoseo-
no fra i protagonisti della 
« nuova avangnardia » e cbe, 
all'atdTit* di aerittore e poe-
ta, ha aaonre unlto quella di 
eritko, filologo e ttudioao 
della letteratura anche a li-
•ello aecademieo. Poetia del 
Nat>€c*nta (ed. Einaudi, pp. 
LXIV-1190, L. 12.0UO), con
siderate la personalita del 
curatore. non e solo 1'oper* 
cooctusivs di un eosl vasto 
ropertorio. Plu ancora ehe in 
altrl eaai analoghi (e vorrei 
ricordare qui 11 giudizio gia 
dato auH'antologia «scola* 
atJea • di Continl). 1'opera va 
vahttata come aeelta tenden-
slosa eon tutti i riacoi e i li
mit!, ma anche con tutti 1 
poosibUi ehiariraenti e sti* 
moll ehe eaia puo contenere. 

Di risen! Sanguineti ne af
front* pareccbJ. Ad esempio, 
i ragionieri della critica 
avranno facile gioco e amnio 
diritto di ttrillare per le a* 
sense di tanti ehe pure han-
no contribuito a dare un lo-
ro carattere al Novecento 
poetico. Umltiamocl a cita-
re llidMlstaedter, Solmi. 
Fortini, Leonetti, Giudici, 
Zansotto. Ma quest! rischi, 

riaolta dall'ampla in-

troduzione, Sanguineti U cor 
re ad oechi aperti. Il ehe non 
signifies ehe li corra a ra-
gion veduta. Se si considera 
solo la scelta dei suoi poeti 
senza badare ad altro, po-
trebbe venir spontanea l'ac-
euaa di un ritorno a criteri 
suggeriti da una critica di 
gusto. E* chiaro, comunque, 
ehe i) curatore non ha voloto 
imporre se stesso. Anche 1 
suoi vertl sono eselusi dalla 
sezione ehe illustra e eom-
menta gU altri poeti della 
nuova avanguardia, metsi 11 
a eoncludere quests seorri-
banda nel «Parnaso • (Giu
liani, Porta. Balestrini). Al-
tra prova di onest* intellet-
tuale e neirimpegno con cui 
sono redatti i profilt critici 
sugll autori e le innumere-
voli note alle varie eompo-
sirioni. Riferendosi spesso 
alle deflnizlonj e agli studi 
della critica plu recent*, a 
volte quasi con puntiglio, il 
curatore tende a chiarire e a 
semplificare la lettara del 
testi e. insieme, a inqua-
drarll. 

Per un periodo come e 
quello ehe ancora vlviamo, 
U discorso ehe conta riguar-
da i criteri ehe hanno gul-
dato la scelta. Da questo la
te il tentativo maggiore com-
piuto da Sanguineti mi pare 
sis stato quello di opporsi al
ia veduta schematics e 
preordinata di una creedta 

Schede 

E' possibile, e a quali condizioni, 
il riscatto dall'attuale caos urbano? 

Come «usare» 
la citta 

Serlva Glancsxlo De Carlo 
pi-saenrando U volume del 
aeggtatore oreorte della co-
fiMtntcaskMie e ttruttura urba-
nas (llondadorl, pp. 353 li
re 3M» ehe 1 teutativl di for-
mustsione dene tsorie urbenl-
sticfae si dlvidooo in due ce-
iwjnrla in una sono quelli 
ehe ewptorano le configurazio-
ni flstcbe per rtcavame eorri-
spoadenaa con 1 ootnporta-
mentl aociali: neu"e2txe quel-
It ohe ansHsnano 1 oomporte-
rnentl soewU per metterli in 
relaatone con le conseguenze 
ehe producono aulla nrganls-
saaftono eWsjnWente. Il volu
me estate (oho fa. parte della 
gf^i^fa oategoria) •««"— il 
tenomsno urbano come il ri-
aultato dl un complesao slete-
ma dl oomuniCMioni uraane; 
h> ret* dl trasmlsslonl (da 
quelle oonunerciall sino a quel
le della difruskme cuiturale) 
e la trams aulla quale si con
figure la forma della citta e 
ehe oostituisoe reletnento di 

tra i clttadinl. 

Oltre a questo eriterio di 
lottum delle taorle urbanisti 
ohe ne estate a nostra ewi-
ao un altro: e doe quello ehe 
divide la tematicm teas, a « rt-
eolvere • attraverao invenzlonl 
ed espsdientl funsionali, 1 pro
blem! di oongestione e dl alie-
nMriooe della cttta modem*, 
dalla tematica teas tnvece s 
lndaaare le raglonl « struttura-
II» dell'aliwuudooe della citU 
per couegare la hattaglia ur 
*^"«^«^« eon quella piu gene-
sale oontro il sistema eoono> 
anloo e soclale. 

Vaata e la produztone edlto-
rlale del prtmo ttpo, caratte-
riasata di raoente da una po-
sittve aecaotuaatotw totontisci-
pUnar*. Da aegnaJare a questo 

due reoanU tttoil 
edttoruue Marsilio. 

neUa eotlana 
• to qualm dl Architet-

tura e Urbanlstiea: •Citta fw 
e inffieo ttrbano* dt 

Mwda (pp. 133, li
re WOO) e c l o dittribuMione 
defle etttotte «conomtcfu net-
lo saostos dl Hendrloua C 
Bos (pp. 1» U *500>. 

Anoora inoerto e gresao * 
tnveoa fl dtbattlto sul teal 
• stfuttursii», quello cbe osr-
en dl oosnprendere le regfe> 
nidMsi erld ehe aoonvolge la 
cttta moderna e • oogUera I 
neeat eon ft tfattma f^i^ffl't-
oo annjala Par questo si lag
an eon grande Intereaas 11 vo-
tume dl Bdoardo Salaaiio di 
cut al e gm parlato in quest* 
iiigwis {Urbamstico « societo 
uylniss, ed. Lateraa, L. 1100). 
ifflslaann (oome gia del re> 
sto avevano latutto gll arohl-
tettt aovtettd degli anni ventl, 
aul egh psrattro non fa rif e-

>> asdica at poHfhlltta 
della ottth moder

na nella esaltazione della sua 
funzione «sod«Je> colletUva: 
si tratta di trasformare quel
lo ehe tende ad essere sem-
pre di piu un bene di consu-
mo « di tutti» (la citta) solo 
in quanto somma di consumi 
indlviduall, in «oonsumo so
clale frulto* in oomune, da 
tutti — si tratta di rovescia-
re una oonceslone Indlviduall-
stlca del vivere per costrui-
re un nuovo nwdo di vivere 
e dl abitare. 

Non ripetiamo le crlticbe 
alia prospettiva economics in
dicate dal Salsano (la «ge-
stione* da parte delle classi 
lavorattid del meccanlsmo ca> 
pitalistlco) cbe gia gli sono 
state fatte in altra aede. Ci 
sembra qui important* sotto* 
Uneare llnteresse del discorso 
urbanlstico con 11 quale il Sal-

criticando la moderna 

• in-

teotia degli standards, in 
quanto parte indivlduale di 
godimento della cttta, Indies 
un nuovo roodo dl « usare» 
la citta, un modo appunto ool-
lettivo e non piu individuals. 

E' penltro questa una in-
dioazione ehe, in termini cer-
to piu greszi ma senza dub-
bio rlvoluzlonari, avevano da
to, come abbiamo aocenna-
to, gll architetti ed urbanisti 
aovtotict del primi anni del
ta rlvoluaione aociallsta (ce ne 
venfono riproposti i documen-
tl con la pubblicazlone del 
saggio di BH Lissitxky * La ri-
eostmatone dellarchittttura in 
Rtu»ia» 1939 (ed. Vallecchl, 
L. 2300). II naufragio dells 
proposte collettivistiche di al-
lore esige. nel momento in 
cut esse vengono ripropoete, 
reaame delle cause ehe to 
provooarono — analial ehe, ri-
portandod alia tematica eco-
nomloo aociaie, dovra, a no-
stro awiso, porsi il proble-
ma del perobe l'abbattlmento 
del sistema econornloo capi-
talisttoo non a steto sufficien
ts per oreare un nuovo siste
ma di rapportt tra gli uoral-
nl. n ohe, a maggior raglone, 
matte in crisl Is prospettlvs 
del tutto parsiale e rlduttlva 
dl una sgestlonss proletarta 
del potere oapitaliatico one, 
eacondo il Salsano, dovrebbt 
easers la oondistone naosasa-
rla e sufflolenu per determl-
nare raffermarsl di un nuovo 
rirtimB urbano. 

NovtIU Santonl 

della poesia italiana nel pas-
saggio fra gli anni venti e 
gli anni quaranta, dai post-
dannunziani ai crepuseolari, 
agli ermeiici. Anche se sbia-
dita, questa veduta resiste 
e spesso riappare, piu ehe 
nolle polemiche critiche, n*l-
le sistemazioni panoramiche. 
Per contraddirla, Sanguineti 
non bada a spese nella provo-
cazione, ed i facile pronosti-
care ehe il libro fare scalpo-
re. La scelta, infatti, si apre 
eon Pascoli e D'Annunzio, 
offerti come autori a cavallo 
dei due secoli. Otto-Novecen-
to. Ma subito protagonists 
della nuova poesia diventa 
Lucini (cui vengono attri-
buite cento pagine esatte su 
circa 1200). Seguono Gozza-
no, Corazzini, P. M. Martini 
e altri crepuaeolari anche mi-
nori. cui si affiancano l'avan-
guardia con Palazzeechi, il 
futuriamo con Marinetti, i 
« vodani» (Sbarbaro, Rebo-
ra, Jahier, Campana, Boine, 
Onofri). Infine si arrive alia 
maturazione del secolo. e 
cioe ai « Uriel nuovi > (Saba, 
Ungaretti, Cardarelli. Mon-
tale) e agli € ermetici > 
(Quasimodo, Gattn, Sintsgal-
11, Penna De Libero, Luzi, 
Sereni, Caproni, Erba). Una 
parentesi di «sperimentali-
smo reslistico » (Pavese, Pa-
solini, PagHarani) apre un 
dopoguerra poetico ehe, con 
altrettanta misura, si con
clude nella gia citat* sezio
ne di « avanguardia >. 

Quests apropordone — in-
slstenza sul primi due de-
eennj a preferenza dei suc-
ceesivi — e spiogata dall'in-
troduzkme. Sanguineti ha vo
lute eondurre un'impresa 
presaochii disperata per una 
poesia come quella italiana 
di questo secolo, ositante nel 
suo stesso modernismo e nel-
le aperture europee quanto 
pin esse apparivano staccato 
e oontraddittorie rispetto al
ia realta di un paese privo 
dl altri e piu profondi svi-
luppi social!, economic! e 
cultural! e, improwisamen-
te, colpito da febbrili tra-
sformazioni. Nella sua mag-
gioranza, la borghesia italia
na e state incerta e priva di 
solide bas! di cultura tn tut-
to questo. Tanto piu appare 
Interessante la proposta ehe 
fa Sanguineti, e cioe 1'ela-
borazione di una «visione 
dialettlca > degli sviluppi 
poetlcl per arrivare a una 
diagnosl generale ehe tenga 
conto della molteplicita delle 
poetlche, dei loro legaml e 
delle loro contrapposizloni. 
Di qui lo sforzo dl demist!-
ficare 1 veli poetic! della 
borghesla denunciandone gli 
aspetti « sublimi ». fl ehe gli 
permette, fra l'altro, di tor-
nire una fellce deflnizione 
del futurismo come « scam-
bio fra sublime classico e su
blime tecnologlco», awentu-
ra g!a cominctata con I'Otto-
cento e ehe non manca tut-
tora di residue illusion! ver
so i vari progressi tecnico-
sdentificl. 

Ora, scontata Tindulgenza 
per gli ingredient! espressio-
nistici o addirittura per il 
declamato del primo Nove
cento, a me pare ehe la vi
sione di Sanguineti tends, 
meglio di ogni altra flnora, a 
chiarire la situazione ideo
logies delle varie poetlche 
come presenze di un qua-
dro globale e come negazioni 
reciproche. La sua e. ne! mo-
mentl migliori, proprio un'in-
dagine sulle correlazioni fra 
situazlonl ideologiche e sl-
tuazionl stilistiche. Ne! parti-
colari e la qualita delle con-
trapposizioni ehe a volte non 
convince a fondo. Queste ve-
ne crepuseolari indicate per 
1 loro reagent! Ironic! o ludi-
cl come antidotl efficaci furo-
no, e appalono anche da Ion-
tano, piuttosto dei sussulti 
riformlstid e si Intrecciaro-
no al continul corst e ricorsi 
di neo-sublime o agli aggior-
namenti post-slmbolisti (ron-
diani o ermetici). Eppure 
Leopard] eslste nella cultura 
poetics italiana. Ma II di
scorso d) Sanguineti non va 
diacusso nel partioolari. Bi-
•ogna tener conto, pluttosto, 
della sua proposta d'inste-
n t , della sua costruzlone del 
panorama per affermazlonl 
e negazlonl successive, della 
sua conclusions sol f procla-
mato ritorno al disordine • 
ehe si e prodotto attraverso 
gli sperlmentalisml degli an
ni sessanta. Non e solo una 
tndagine per una diagnosl. 
Sono proposte e teml ehe 
tprono un discorso, oltre tut-
to con una indicazlone di exi
gents metodologlca piu Ido-
nea e slcura. 

Mich«l« Rago 

La Luna e vicinissima 
di Galv« 

Saggi 

Con Beethoven 
giorno per giorno 

L'affascinanfe lettura delle letfere e dei quaderni di conversa
zione pubblicali dalle edizioni ILTE insieme col calalogo delle opere 

II prosslmo anno cadre U 
secondo centenario della na-
sclta di Beethoven e, a quan
to pare, la ricorrenza verrft 
celebrata con maggior digni-
ta del centenario rossiniano. 
E* triste constatarlo, ma lo 
unlco contributo importante 
apparso durante l'anno per 
quanto riguarda il pesarese e 
11 «Rossini rt deU'americano 
Herbert Weisenstock. Per 
Beethoven, tnvece. studiosi ed 
editori si sono mossi con lo-
devote anticlpo. Si e gia se-
gnalato. su queste colonne, lo 
studio dl Carli BaUola. In-
dichiamo ora all'attenzione dl 
tutti 1 tre voluml editi dalla 
ILTE ehe costituiscono e co-
stltuiranno per molti anni uno 
strumento fondamentale per 
la oonoscenza del grande dl 
Bonn. 

I tre voluml, rlunltl in una 
unlca cassette (1), comprendo-
no Le letfere di Beethoven 
racoolte da Emily Anderson, 
I Qvademi di conversazione 
a cure di Georg Schunemann 
e 11 Catalogo delle Opere a 
cura di Giovanni Blamonti. 
Salta agli occhi nmportanza 
della pubblicazlone. tAirtlco 
catalogo sinora esistente, in 
Italia, era quello del Bruers 
ehe, per una trentina d'anni, 
ha adempiuto degniimcntc il 
suo ufticio nonostante le la-
cune e la bizzarria del com-
mento in stile floreale. Non 
si pub dire ehe non si sen-
tiase la necessita di un'opera 
conceplte con criteri modern) 
e condotta con scientiflca ri-
goroslta, come e queste cura
te dal Biamonti. Bastl dire 
cbe 11 nuovo Catalogo, com-
prendente anche abbozzi e la-
vorl lncompleti, elenca ben 
(M9 numerl dando di ognuno, 
oltre i temi. tutte le notizie 
necessarle e gli opportuni ri-
ehiami a pubbltcazioni paral-
lele. 

Le Lettere costituiscono del 
pari la prima pubblicazlone 

integral© In lingua Italiana. 
Esse sono il frutto di una 
lunghlssuna, paziente ricerca 
effettuata dalla Anderson ehe 
6 riuscita a raccogliere ben 
1570 lettere di sicura attribu-
zione, oltre a molti altri do-
cumenti in appendice. Lette
re d'ognl genere, naturalmen-
te. dai bigliettl trettolosl ad 
amicl o ad editori alle mis
sive in cui 1'opera e la bio-
grafia di Beethoven appalono 
in plena luce. 

Siamo In un'epoca (17B7-
1S27) in cui l'epistolografia e 
un'arte. Ma ben raramente le 
lettere di Beethoven sono 
destinate nai posted». Man-
ca totalmente alio scrittore 
quella olimpica serenlta Che 
rltroviamo nei messaggl del 
suo contemporaneo Goethe. 
Anche nelle note plto comu-
ni, vi e In Beethoven un im-
peto, una passione violente, 
un'asprezza ehe rompono la 
forma ed esplodono taglian-
do, graffiando, anche quando 
egll vuol essere piu affettuo-
so. Per questo le sue lettere 
d'amore (e non solo quella 
famosissima alia Immortale 
amate) sono le plu vere ehe 
si possa leggere. 

Un esempio solo tratto dal 
mazzetto recentemente scoper-
to delle lettere a Josephine 
Brunswick: «Oh, chi pu6 
profferire il Suo nome — e 
non sentire ehe per quanta 
cose egli abbla In animo da 
dire su di Lei — ci6 non 
potrebbe mai giungere — fi-
no a Let — solo in musica 
— Ah non pecco di superbia 
nel credere ehe le note mi 
ubbidiscono piu docilmente 
delle parole — Let, Lei, mio 
tutto. mia felicita — Ah, no 
— neanche con le mie note 
potrel rluscirci sebbene tu, o 
Natura, in questo non ml sla 
state avara di doni. Eppure 
e ancora troppo poeo per 
Let. Batti, seppure In silen-
zio, povero cuore — altro non 

Notizie 

# La Oallerla San Fadtls 
dl Mllsno bandltce la XVIII 
sdltlene della f Rasseflns 
Otovael Artlatl •, ehe svr* 
KMM* ntl presslmo I I M M dl 
sttsaw*. Tale ntenlftstailofw. 
teHa eel 1«Si. Intend* prm-
tstitars aniwalnwit* I* »»p*-
rlenz* S*l atovanl nel camse 
oWetprettlMie arllttka. 

Dsse alcunl anni nti ouall 
I'accerlatlMis era aste e*r 
Invlle, «Mtl'anno la p«rt*-
C I B M I O M alia Ra»«««iw ler-
aa ad I I M T I aserla a tutti 
I flevanl (eta mastlma M 
anni) • a t«M« le farm* dl 

•tpraulonc vlilvs. 
Tra I parteclpantl verrart-

no scelti d* una cemmlHle-
m tetetlvnatrlc* «• autori, 
lo cui oporo uranno ••po-
•to nolla Oallorls San Fo-
dolo In oceatlono delta XVII I 
Rosteona. 

II Promlo Son Fodolo par 
glevanl pittorl (In donaro) 
* ttoto Mttltulto da una pub-
bllcatlono ipoclolo nolla quo-
lo. occanto alio foto doll'opo-
ra, vorro puabllcoto por oqnl 
rUpcttlvo owtoro un oateso 
commonte grtnoto o doll'ar-
titto ttoiM. o do un crltlco 
d'arto. 

puoi — per Let — sempre 
per Let — soltanto Lei — eter-
namente Lei — soltanto Lei fin 
nella tombs — Mio conforto 
— mio tutto... x 

Poche letture sono altret-
tanto arlascinanti. L'unico ap
punto ehe si pu6 fare e cbe 
la traduzione, del resto cura-
tissima di Ernest Howell e 
Michela GoJa Alfieri, h state 
condotla sul testo inglese del
ta Anderson e non sugli ori
ginal!. Ma 11 danno non e 
grave: al plu qualche piccola 
impropriete ehe sfugge nel 
complesso. 

/ quaderni di conversazio
ne sono il logico complemen
ts delle lettere. Dal momento 
in cui la sordita di Beethoven 
dlvenne totale, egli fu costret-
to a comunicare per iscritto 
e quindi portava sempre con 
se matite e grossolani quader
ni su cui 1 suoi interlocuto-
ri notavano domande o ri-
sposte. In piii, egli si servlva 
del medesimi fogli come tao-
culni per rapidi appunti. Ab
biamo eosl tutte una serie 
di straordinarie annotazioni 
attraverso cui (anche se per 
lo plu manca la risposta di 
Beethoven ehe veniva data a 
voce) vediamo scorrere la vi
ta stessa del maestro, soprat-
tutto in quel dettagli quotidia-
nl di cui, in genere, si per-
de traccla. 

I quaderni raccoltl qui sono 
qurlli dall'l al 37 (cio* dal 
1B18 al 1823). Ve ne e ancora 
un centinaio (sino all'anno 
della morte, 11 1827), ehe non 
sono ancora stati pubblicati, 
ma ehe presumfbitmente ve-
dranno la . luce tra breve. La 
verslone italiana, eccellente, 
e di Paola Coronedi; la revi
sion* letterarta e musieale di 
Guglielmo Barbian. 

Tutti 1 voluml. infine, sono 
corredati di un Infinite dl no
te preziose e di indlci ml-
nuziosl ehe permettono di ri-
trovare qualsiasi cose si cer-
chi. 

Non vorremmo ehe queste 
breve presentazione desse la 
falsa Impressione ehe si trat-
ti dl una pubblicazlone riser-
vata agli studiosi e al com 
petentt. Per costoro e indub 
biamente indisppnsabile: ma 
credlamo ehe essa lo sia al 
trettanto anche per coloro ehe 
si limitano ad amare la mu 
sica per buona educazione e 
ehe, pertanto, sentono il bi-
sogno di conoscere piii da vi-
clno uno dei massimi genl 
ehe abblano onorato l'umanl-
ta e, anche, di liberarsi dalla 
schiavitti mortiftcante del pro-
yrammi dei coneerti. sovente 
lncompleti e imprecisl In eon-
fronto al Catalogo e alia te 
stlmonlanza di Beethoven 
stesso 

Rubens Ttdcschi 

Rai-Tv 

Controcanale 
SULLE TRACCE DEGLI 

USTASCIA - Leandro Castel-
lam ci ha ormai abituato ad 
aspetUtrci da lui inchiestt in-
teressanti e raramente ci de
lude. La sua e, innanzitutto, 
la vocazione di un cronista 
ehe va alia ricerca dei fatti 
e lavora per documentarli con 
chiarezza e material* di pri
ma mano. E gia questo ba-
sterebbe per fare delle sue 
trasmissioni altreUante ecce-
zioni in una programmaziooe 
televisiva ehe non e certamen-
te densa di ricerche * di sco-
perte. Ma Castellani fa an
che di piu: cerca di eondur
re un discorso generale attra
verso le sue ricostruzioni, $ot-
tolineando sempre il legame 
tra il passato e il presente. 

Anche I'inchiesta sull'assas-
sinh di Alessandro 1 di Jugo
slavia e del ministro francese 
Barthou. avvenuto a Marsi-
glia nell'ottobre del 1934. ci 
ha offerto i frutti di una ri
cerca attenta e puntuale e. 
insieme, ha costituito lo spunto 
per alUtrgore U discorso al-
t'organiziazione fascista de
gli < ustascia ». ehe ancora og-
gi opera nella Germania Fe
derate. Certo, sarebbero ha
state le immagini drammati-
cissime girate da un operatore 
nel corso dell'attentato a giu-
stifrare U documentario: ma 
da questo materiale, commen
tate dalla stesso operatore sul 
luogo dell'avvenimento. Castel
lani e partito per mettersi sul
le tracce di coloro ehe. 35 an
ni fa. ispirarono ed eseguiro-
no Yassassinio — e questa 
parte detl'inchiesta non e sta-

fa certo meno vita delialtra. 
Attraverso le testimonialize de
gli abitanti di Sorgo Taro, il 
paese dove Ante Pavelic e i 
suoi accoliti. con la sotterra-
nea protezione del regime fa
scista. prepararono I'attentato 
(prima gradino di una scala 
ehe doveva portare gli « usta
scia » al potere in Croazia. 
nulla scia degli invasori naz\-
fascisti) t pot attraverso bra-
ni documentah molto perti 
nenti e testimonianze di altri 
protagonisti della vicenda. 
Castellani e riuscito a rico-
struire la < tecnica di un at 
tentato » e a denunciare alcu-
ne delle sue piu generali im-
pitcaziont politiche. 

Cosi. a poco a poco. I'inchie
sta. strutturata in capitoii al 

modo dei dossiers ha finito per 
delineate uno « stile > ttpkro 
del faseismo nelle sue varie 
versioni (e il richiamo all'as-
sassinio dei fratelli RosselH e 
stato. in questo senso, molto 
calzante). Proprio in questa 
direzione. tuttavia, valendosi 
soprattutto di talune osserva-
zioni degli abitanti di Borgo 
Taro, Castellani avrebbe po-
tuto portare il suo discorso 
piu a fondo, saffermandosi 
sulla <normalita > privata di 
personaggi ehe una storiogra-
fia superficial e interessata 
ha spesso definito, comoda-
mente, « mostri *. e ehe furo-
no invece soltanto ispiratori o 
strumenti di una precisa po
litico di classe. 

g. e. 

Programmi 

(1) I tre voluml, rlspettiva 
mente dl 1740, 1450 e 1210 pa
gine, costano 42.000 lire (Ed, 
ILTE, Torino). 

Tele visione 1 
17,S» VIAGGIO Dl PAOLO VI IN UGANDA 

Do Kampala vieno tresmes** lo cerimonia di chiusura 
del Slmposio del Vescovi d'Africa ehe si svolge nella cat-
todral* di Rubaga. Bon tre telecronlsti cure ran no II pro-
gramma. 

11,30 LA TV DEI RAGAZZI 
o) II teatrino del giovedi: 
osploroziono fra le conne 

< Nel botco dogll onlmarli >; b) 

19,15 QUATTROSTAGIONI 
II < uttimanale del produttore agricolo • del contumafore > 
si congpda, flnolmonte, doi toletpettatori dando appunta-
nwnto por ottobro. 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cronoch* Itallone, II tempo In 
Italia 

2Mt TELEGiORNALE 
21,00 SENZA RETE 

Little Tony e II protogonltto di questa qulnta puntata dello 
spettacolo dlretfo do Slefano De Stefani. Gli ospiti minor! 
sono Pino Caruso, I'organisla Fernando German!, Perot o il 
suo complesso spognolo, Cormen Villanl. 

22,11 SPORT 
Callogamonto In Eurovisione con Stoccarda per I'incontro di 
atletlca Uggera Europa-Amorica. Telecronista Paolo R«si 

UJH TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21M TELEGIORNALE 

21,15 CIVILTA' SEPOLTE 
t Olimpia o Delfo: I santuarl della Grccia classica >; 4 un 
programme di C.W. Coram, su teslo dl Roberta RambelH 

22,10 CONTROFATICA 
L'lnfelice setlimanalo turistico del * tempo libero > proie-
guo spostandosi nel Vonoto. Dopo un itinerario enologico di 
Lino Toffolo, ci tare un serviilo su quel ehe fanno I con-
tadini quando non lavorano la terra 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: oro 7, I , 
10, 12, 13, I I , 20, 23; * Mattu-
tino musicale; 7,10 Musics stop; 
7,47 Pori o dlspari; 1.30 Le 
comoni del mattino; 9 I nostri 
flgll; *,M Colonna musicale; 
10,05 Le ore della musica; 11,30 
Una voce per vol; 12,05 Con-
trappunto; 12,31 SI o no; 12,3* 
Letter* aperie; 12,42 Puntg e 
virgola; 1243 Giorno por gior
no; 13,15 La Corrida; 14 Tra
smissioni regional); 14,37 Listi
ng Borsa di Milano; 14,45 21-
baldono italiano; 15,45 I nostri 
success); 14,30 Colonna musica
le; 17 Rodiocronaca diretta per 
la cerimonia di chluiura del 
simposio del vescovi d'Africa; 
I I Por vol glovanl; 19,01 Sui 
nostri mercatl; 19,13 L'uomo ehe 
amo; 19^0 Luna-parfc; 20,15 
Tutte II coldo minute por mi 
nuto; 21 Hit parade de lo chan
son; 21,15 Concerto del Quar
tette Amadous; 22 Fantasia mu-
skalo. 

SECONOO 
GIORNALE RADIO: oro 4.30 

7,3s, I , * , f , j | i f^ i , n,»|, « , u 
13,30, 14,30 15,30 H,30, 17,30, 
11.30, 19,30, 22, 24; 4 Primo dl 
comincioro; 7,43 Biliardlno a 
tempo dl musica; 1,13 Buon 
viaggio; 1,11 Pari e dlspari; 0,40 
Vetrina dl t Un disco per Te
state »; 9,05 Come e perch*; 
9,15 Romontica; 9,40 Intarludio; 
10 Roderick Random; 10,17 Cat-
de e freddo; 10,40 Chiamate 
Rema 3131; 13 Parolificio G. A 
G.; 13,35 Partita doppie; 14 Ro
diocronaca Paolo VI all'aeropor-
to di Entebbe in Uganda; 14.45 
Su e giu per il pentagramma; 

15 La rassegna del disco; 15,15 
II personogglo del pomeriggio; 
15,11 Appuntamenlo con Boito; 
15,35 Canzoni napoletane; 15,54 
Tre minuti per te; 14 Una voce 
al vibrafono; 14,35 La discoteca 
del Radiocorrlere; 17 Bollettino 
per i naviganti; 17,10 Le nuova 
canzoni dai Concorsi per c In-
vito-Enal »; 17,35 Pomeridiana; 
11 Aperilivo in musica; 11,55 
Sui nostri mercatl; 19 Estate in 
citta; 19.23 Si o no; 19,50 Punto 
e virgola; 20,01 Riusciranno gli 
ascoltatori a seguire questo no-
it ro programme senza addor-
mentarsi prima della fine?; 20,45 
Orchestra diretta da Carlo Espo-
sito; 21 Con te, Emily Dickinson; 
2145 Bollettino per I naviganti; 
22,10 Parolificio G. A G.; 22,40 
Appuntomento con Nunzio Ro-
tondo; 23 Dal V Canale della 
Filodlffuslone: Musica leggera. 

TERZO 
10 Concerto di aperture; 11,15 

I Quertetti per archi dl G. F. 
Moliplero; 11^5 TastUre; 12,10 
University Internazlonale G. 
Marconi; 12,10 Civilta strumen-
tala Italians; 12,55 Intermezzo; 
14 Voci di ierl e di oggl; 14,30 
Musiche d'eggl; 15,05 A. Bruck
ner; 15,30 Concerto del barito-
no Andrtei Snarski; 15^0 II di
sco in vetrina; 17 Lo opinloni 
degli altri; 17,10 Tre libri al 
mete; 17,20 W.A. Mozart; I t No
tizie del Terzo; 11,15 Musica 
leggera; 11.45 Pagina aperta; 
19,15 Concerto di ognl sera; 
20,10 II buon soldato Svejk; 22 
II Glomalt del Terzo; 22,30 
c L'Alobarda >; 22,40 Rivista del
le riviste. 

VI SEGNALIAMO: < II buon soldato Svejk » (Radio 3*, ore 20,10) 
Opera in tre attl di Guldo Turchi, su libretto dl Gerardo 
Guerrieri Isplroto al celobre romanze di Hasok. 

l l l l l l l l l l l t l t l l l l l l l l t l l l l l l l l M M I I I I I I I M M I M I I I I I I I I I I M I M M I I I t l l l l 

LEGGETE 
• 1 

iTnTMimmifi 

EDITORI 
ItlUNITI 

II XII 
S O 4d4J>| 
comunista na* 
llano. Attl 0 
risoluxloni. 
L 3500 
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Covo0o-ao>rl i t i f jue>r 

La Coffiffaronxa 
dl Mosca 
II punto. pp. 212. I 500 

I problem) attuali dellin-
tornazMMiAlismo nel rappor 
to di Luicji Loncjo «4 Comi-
tato contrale del PCI e nel-
I'intervento di Enrico Be* 
linguer alia] rtunione di Mo
sca dei partiti comonisti. 
In appendice. i documenti 
conclusivi della cooferenza. 

latlna. 
La Chlesa si 
contesta 
A cura di ftoberto Magni 
e Livio Zanotti 
II punto. pp. 256. L. 900 

Le testimonianze dell'esa-
me di coscienza in atto nel
la Chiesa latino-americana. 

_ irclla 
di cl< 
polltica delle 
alleanze 
A cura di Tina Merlin 
II punto. pp. 224. L 700 

La strategia della lotta ope-
raia ehe a Valdagno ha iso
late il monopolio di Mar-
zotto. 

R e n i o L a a c o n l 

Parlamento e 
Costltuxione 
A cura di Enrico Berlinguer 
e Gerardo Chiaromonte 
pp. 176. L. 900 
La programmazione demo-
cratica, il problema della 
democrazia diretta, e dele
gate, i rapporti tra moggio-
ranza e opposizione nei di-
scorsi e scritti di un depu-
tato comunista ehe e stato 
per molti anni una-delle fi
gure piu brillanti della vita 
politica italiana. 

R i s l a i i n p e t 

K a r l M a r x 

Per la erltlea 
dell* economla 
polltica 
Bibliotcca del pensiero mo-
demo pp. 225. L. 2 500 

V a * H i C l u i k o v 

La oattaglla dl 
Stallngrado 
Orientamenti. pp. 380, 
L. 3 000 

A n t o n i o G r a m s e i 

La auemtione 
meridionals 
Le idee, pp. 160. L. 700 

A n t o n i o O r a i m s e l 

•lementl dl 
politica 
Le idee. pp. 138. L. 500 

A m b r o g l o D o n l n l 

Llneamentl dl 
storla-
delle rsllfjloni 
Nuova biblioteca di cultura. 
pp, 352, L. 3 000 
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