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Storia 
Pubblicato in italiano il carteggio degli anni 
1905-1912 fra Lenin e Huysmans segreta-
rio della II Internazionale 

La lotta contro 
i menscevichi 

e 1'opportunismo 

Vacanze con proprieta privata 

di Galve 

Rai-Tv i — 

Controcanale 

E' uscito in italiano quel 
carteggio tra Lenin e Huy-
smans che nella edizione 
francese ha gia sei anni e 
che ha contribuito a ravvi-
vare una diseussione stori-
ca interessante. Si tratta 
(Georges Haupt, Lenin e la. 
seconda Internazionale, Sa-
mona e Savelli, 1909. pp. 
307, L. 3000) della corri-
apondenza — in buona par
te inedita — che Lenin, 
come delegato del Partito 
operaio socialdemocratico 
di Russia, scambio con Ca-
mille Huysmans, il fianv 
mingo segretano della II 
Internazionale. tra il 1905 
e il 1912 

Le questioni che il car
teggio pone, o meglio ripo-
ne, sono sostanzialmente 
due: il carattere della lotta 
che Lenin impegno in tutti 
questi anni (finche la scis-
sione non divenne definiti-
va) con i menscevichi e 
quella che condusse contro 
l'orientamento opportunista 
dell'Internazionale. La pri-

Premio letterario 
« Isola d'Elba » 

La selezione 
finale 

LB Oiurla del Premlo let
terario «Iaola d'Elba », presie-
duta da Bodolfo Donl e com
posts da Gaspare Barbielllnl 
Amidei, Carlo Bo, Raffaele 
Croci, Mario Goninl, Carlo 
Laurenzl, Clan Paolo Meucci, 
Gino Montesanto, Mario Pal* 
roieri. Geno Pampaloni, Leo
ne Piccionl, Mario Pomilio, 
Angelo Roman6, Giorgio Vara-
nini e Valerio Volpinl, ha 
proweduto ad una ulteriore 
selezione del lavori ammessl 
al ooncorso; le opere rima-
ste in gara sono le seguentl: 

L'Esecuzione di Gilas - (Ed. 
Vallecchi); Tynset di Wolfang 
Hildesheimer • (Ed. Rizzoli); 
La Chiesa di Hans Kung • 
(Ed. Queriniana); Gli Anni GO 
- Narrativa e Storia di C. Nia-
rabini - (Ed. Rizzoli); II Con-
tadino della Garonna di Jac
ques Maritain - (Ed- Morcel-
liana); Fuori Di Casa di Euge
nia Montale (Ed Ricciardi); 
Idoli e Domande della Poesia 
di Mario Petmcciani - (Ed. 
Mursia); Notizie dal Diluvio 
di A.M. Ripellino - (Edizione 
Einaudi); Reparto C di Alelc-
sandr Solzenicyn - (Ed. Einau
di), Sul Mare dells Vita di 
Lidia Storoni Mazzolani • (Ed. 
Rizzoli); L'Awenturiero Timl-
do di Stefano Terra • (Ed. 
Guanda); Colloquio Dei Tre 
Viandanti di Peter Weiss -
(Ed. Einaudi); Storia Delia 
Critica Moderna di Rene Wel-
lek • (Ed. II Mulino); II Nuo 
vo Catechlsmo Olandese - (Ed. 
Elle Di Ci). 

Com'* noto. 11 premlo e rl-
servato ad un 'opera di narra
tiva, poesia o saggistica di 
particolare attualita culturale. 
dovuta ad autore europeo vi-
vente ad edita In Italia dal 
I Luglio 1968 al 30 Giugno 
1909. II premio verra assegna-
to il 20 aettembre all'Isola dl 
Elba. 

Dal 20 settembre 

Antiquariato 
a Firenze 

Plrenxe al appresta ad ospl-
tare la raaiegna internaziona
le deU'antiquarlato che si ter
ra a Palazzo Strozzl dal 20 
aettembre al 19 ottobre pros-
alml. 

Centrotrenta saranno gli 
•apoaitorl. di cui 35 stranierl, 
aeiezionati tra un numero di 
antiquaii tra volte piu gran-
de. Le richieste di partecipa-
aione sono atate aaaai nun» 
roae. 

Pra gli itranieri saranno pre
sent! per la prima volta la Da-
nlmarca, ('Austria e il Giap-
pone. 

Pra le altre nazloni espositrl-
d vi saranno Belgio, Prancia, 
Inghilterra, Otanda. Israele, e 
Persia, Stati Uniti, Peru. 

Anche quest'anno, come neJ-
if passste edition!, non man-
oberanno le manifestation! col 
laterall. Congressi e riunlonl 
a carattere culturale si svolge-
ranno nell'ambito della Mo-
stra. Dl particolare rilievo la 
raasegna «Arte e Sclenze in 
Toaeane*. la prima del gene-
re che al avolgera in Oraan-
mfchele e che raocogliera una 
aaleaione di opere donate da 
colHalonlsti, aotiquari, a stu
dios* ai muse! della regiona. 

II programma * il seguen-
tex IS aettembre: « verniasage > 
della mostra di Oraanmlchele. 
14 settembre: lnaurureak»e in 
Oreenmlcnele della rasaegne 
« Arte e Sclensa In Toaoana ». 

19 settembre: alle ore 16 rer-
nifsan to Patasao Stroesd del-
feTaeatB Blscmlt d*U*Antiqu»v 

90 Mmnmre: alle or* 11, ne* 
Ctoqueoento dl Pa> 

ma (che coinvolge anche, 
com'e noto, la posizione di 
Plechanov) riceve un'illu-
strazione ulteriore dal car
teggio. La battaglia di Le
nin e sempre estremamen-
te nelta e non soltanto sul 
piano teorico e politico 
bensi su quello organizzati-
vo, non tralasciando nessu-
na occasione di denunciare 
i • liquidatori ». 

Naturalmente, Lenin non 
dimentica quale pu6 essere 
il quadro generale del mo-
vimento operaio russo ri-
spetto all'organizzazione in
ternazionale e, ad esempio, 
durante la rivoluzione del 
1905, quando il governo 
russo, in seguito alia rivol
ta della corazzata Potiem-
kin, chiede alle grandi po-
tenze di inviare le loro na-
vi da guerra da Costantino-
poli a Odessa, scrive da Gi-
nevra al BSI: «Esiste il 
grave pericolo che i popo-
li europei siano ridotti alia 
funzione di boia della li-
berta russa. Ecco percbe vi 
preghiamo. cari cittadini, 
di considerare tale questio-
ne e di cercare il modo per 
impedire quella eventualita. 
Forse sari opportuno pub-
blicare un appello agli ope-
rai di tutti i paesi a nome 
del BSI. In questo appello 
si dovrebbe porre in rilie
vo che quelle che avvengo-
no in Russia non sono som-
mosse della plebaglia, ma 
che si tratta della rivolu
zione, della lotta per la li-
berta; che quests lotta mi-
ra alia convocazione di una 
assemblea costituente, vo-
Juta da tutti i partiti pro
gressist!, e soprattutto dal 
Partito operaio socialdemo
cratico di Russia... »• 

Ma e proprio qui che in-
sorge la seconds questioned 
piii spinosa. Come conside-
rava Lenin il BSI? Era egli 
per una rottura con la Se
conds Internazionale gia 
dal 1903-05, e spingeva sin 
d'allora i socialdemocrati-
ci di sinistra in Occidente 
(in particolare i tedeschi) 
a scindcrsi dai loro oppor
tunist!, oppure no, oppure 
il processo e piu complesso, 
e la posizione di rottura, di 
lotta senza quartiere, va si-
tuata nel 191214? Non si e 
mai trattato soltanto di una 
questione puramente storio-
grafica. Stalin, quando, in 
una presa di posizione la-
mosa, nel 1931, sostenne la 
tesi della « rottura sin dai 
pri mi anni » concept que
sto • richiamo » come sup-
porto alia teoria del • so-
cialfascismo». Negli ultimi 
anni la storiografia sovieti-
ca ha iniziato una revisio-
ne, soprattutto per negare 
che la storia della II Inter
nazionale sia tutta, in bloc-
co, la storia di un periodo 
di caduta dello spirito ri-
voluzionario e di riformi-
smo opportunista, e per ri* 
valutare quindi le correnti 
di sinistra in Occidente (fl-
no a velare i profondi con
trast! tra Lenin e la Luxem
burg) ma propende ancora 
a dare il massimo rilievo 
alia funzione di punta, an-
zi di urto che ebbe it bol-
scevismo in quegli anni. 

L'orientamento di Haupt 
e molto differentc. Egli in-
siste sull'insorimento positi-
vo di Lenin nel BSI per 
anni ed anni, pur notando 
« I' isolamento, la scarsa 
influenza del bolscevismo 
all' interno del socialismo 
europeo », negli anni 1912-
14. Bisogna dire che sulla 
base del carteggio con Huy
smans non k di mostra to 
decisamenle questo assun-
to. 

In vorita,. ci6 che emerge 
qui con grande forza (na
turalmente converra colle-
gare il carteggio con i te-
sti piu noti della battaglia 
politica cd ideologica di Le
nin) e la coerenza di un 
atteggiamento che si basa 
sulla autonomia piu ferma 
della corrente bolscevica e 
sull'affermazione del valo-
re che per tutto il movi-
mento operaio ha la sua 
concezione della rivoluzio
ne e dello stesso partito 
operaio. Senonche, non e'e 
che da rallegrarsi del con
tribute che la pubblicazio-
ne del carteggio da a un 
dibattito cos) vivo. PoLiie 
esso, in ogni modo, pud 
servire a mettere a fuoco 
una serie di question) che 
si collegano al generale di
battito politico e culturale 
del socialismo contempora-
neo: il rapporto tra la «si
nistra > in Occidente e la 
lezione leninista, i) tipo di 
relazioni che si stabilisco-
no in un organismo inter
nazionale tra movimenti 
different! per tradition! e 
condition! obiettive, l'ap-
pUcatione del principii a 
una eonerata situazione tto-
rka. 

Paolo Spriano 

Musica 

Theodor Wiesengrund Adorno e Tesperienza musicale moderna 

II pensiero di fronte 
a cio che lo sgomenta 

Si aono oniesti, e ci hanno 
ebiesto, alouni lettori: com'e 
che Theodor Wiesengrund Ador 
no. U quale aveva pure « qua]-
cosa > da spartire con la mu
sica, non • « rientrato » — in 
occasione della recente mor-
te — nella < competonza • en-
obe della oritica musicale? 

D fatto stesso che Adorno 
sla stato « ricordato » ngo dai 
critic! musical! (come nan ri-
levato quei lettori) e che il 
ricordo abbia escluso i rap
ports di Adorno con la musi
ca, 6 ancora una prova che 
si considera la musica cost 
ai margin! della eultura che, 
appunto, pub essere lgnorata 
del tutto. 

Adorno si serve soprattutto 
dells musica per dare la sua 
visione del mondo che e co
st * negativa », per cui l ben-
pensanti han sempre temuto 
m Adorno un « pericolo »: un 
pericolo per la societa, un pe
ricolo per le loro convenzio-
ni (e convinzioni) cosl bene 
aaerenti all'ordine costituito. 
E piii Adorno ha cercato dl 
entrare nella eultura come un 
cuore nuovo, piii si e alimenta-
ta piuttosto una operazione di 
rigetto. E' un fatto che ad 
Adorno non sia stato mal per-
donate U presunto « colpo di 
mano» con 11 quale gli riu-
scl d'infilarsl (vedremo in che 
modo) nel cuore della moder
ns eultura europea. 

Quel presunto « colpo di ma
no » fu questo: nel 1943, in 
America (Los Angeles), a Tho
mas Mann che, dopo un an-
noso lavoro di preparazione, 
aveva iniziato la stesura del 
Doctor Faustus (romanzo mu
sicale. anzi romanzo della mu
sica), arrivo un manosorltto: 
Ziir Philosophic der moder-
nen Musik, otoe il primo ab-
bozzo del famoso studio dl 

Adorno, Philosophic der neuen 
Biuaik, poi conosciuto in Italia 
(nel 1959: altro ritardo!) con 
il titolo di Filoaofia delta mu-
tica moderna, Ebbene. tu pro

prio quel manoscritto ad orien-
tare ii romanzo (e U pensie
ro) di Thomas Mann che per 
primo, lui si, senza rltardi, in-
tul la posizjone centrale, de> 
cisiva. cosl carica di fermen-
tl, derivante dall'atteggiamen
to di Aaorno. E cerco — Tho
mas Mann — di dare anche U 
segno di quests improwlsa e 

quasi demoniacs presenza ador-
niana che attraverso il Faustus, 
fu ampiamente diffusa nella 
eultura europea. Ma in ritardo 
si apprese quanto dl questo 
libro di Thomas Mann appar-
tenesse anche ad Adomo, pur 
se nel libro stesso fosse inse-

rito in tutte lettere il nome del-
l'ispiratore musicale. 

@ 
C'e nel Faustus quella curio-

sa figura di musicista, Wendell 
Kretzschmar, il quale, suonan-
do e spiegando i segreti del-
l'ultima Sonata di Beethoven 
(Top. HI), sovrappone ai tre 
suoni che costituiscono 11 te
nia dell'Arietta, alcune parole, 
a caso, che aderiscono perfet* 
tamente a quel ritmo (lento 
e sdrucclolo). Una di queste 
parole e, appunto, «Wiesen
grund 9 (nome patarno dl 
Adorno). Ma U romanzo (Doc
tor Faustus) apparve in tede-
sco nel 1947 e a quel « Wiesen
grund » non si fece caso. I tra-
duttori del Faustus (la prima 
edizione JtaJlana e del 1956), 

dopo aver tradotto le vane 
parole riferite ai ritmo del-
VArietta, arrivati al « Wiesen
grund », non sapendo che co
sa fosse, prefenrono toglierlo 
di mezzo. Ma non si trattava 
di una parola in piii o meno 
in un romanzo che ne conte-
neva milioni, quanto proprio 
della sola parola che of/risse, 
se non la ctu&ve, per lo me
no una chiave del Faustus. 
Thomas Maim che per primo 
aveva letto e meditato la Ftlo-
sofia della musica moderna 

(pubblicata da Adorno, poi, nel 
1949) fa dire a Leverkhun (il 
protagonists del Doctor Fau
stus), quando c'e nell'ana U 
senso d'una catastrofe e si ta
me una cessazione della eultu
ra e l'lnstaurazione d'una bar-
barie: « ...La barbarie e u con-
trario della eultura solo en-
tro 1'ordine di idee che que
sts ci mette a disposizione. 
Fuori di quest'ordine di idee, 
il contrario pub essere tutt 'al
tro, o pub non essere affatto 
un contrario ». 

• • • 
Nella FUosofia della musica 

moderna, Adorno — come si 
sa — contrappone Schoenberg 
a Stravinski, identificando in 
quest "ultimo i motivi di crlsi 
e le responsabiiita della crisi 
della societa borghese, della 
quale Stravinski rispecchiereb-
be 1 cedimenti, i camuffamen-
ti, gli opportunism!, i tradi-
menti e, in definitiva, i'atteg-
giamento reazionario, restaura-
tivo. Schoenberg viene contrap-
posto a Stravinski (ma non * 
neceesariamente 11 contrario 
di Stravinski) come il ricer-
catore d'una verita e 11 porta-
tore d'un progresso. Ma a sua 
volta la dodecafonia diventa 
motivo di oris! del linguag-
glo musicale. E 1 due punti 

estremi — Stravinski e Schoen

berg — possono finire con 
1'identificarsi. La nuova musi
cs — dice Adomo — non com
ports che i nuovi compositor! 
non siano gia vecchi nel me
mento stesso che presumono 
di ringiovanire qualcosa. n 
progresso e la scienza, del re-

sto, secondo Adomo, diventano 
a mano a mano, nuovi stru-
menu cb dominio suH'uomo. 
Cosl, nel momento stesso che 
gh anti-stravmskiani possono 
compiacersi della livrea di 
servitore della societa borghe
se messa da Adorno sulle spal-
le di Stravinski; in quello stes
so momento, essi debbono. rat-
tristarsi per 1 legamj di car
ta nuova musica che Adorno 
stabilisce con 11 potere indu
strials 

Riviste 

«Malattia mentale» 
e gruppi di potere 

Rttorma della Scuola, n. 6-7 
Editori Rluniti, Roma, pag. 67, 
Lire 600. 

II tallimento della i rlfor-
ma » degli esarm — dl cui e 
testimonianza il disagio e la 
protests che montano ne) pae-
se — viene lucidamente argo> 
mentato da Giorgio Bini in 
un etutoriale in cui — dopo 
aver messo in luce I'origine 
gentiliana e di elite del concet
to dl maturita — at denuncia 
U carattere arretrato dj que
ste prima sperimentaslone con 
la quale tl gabeila come ln> 
portante trasformazlone qua-
lltativa una pure e sempllce 
ridusiune quantHativa delle no
tion* richieste. Luclo Lombar-
do Radloe lllustra il dtsegno 
dl legge comunlsta (Sotgiu. 
Piovano, Parneti) per la ri-
tonne deU'Umversita di oul 
mette in rilievo il valors di 
•osiu poutica generale pas««n-
do poi ad esaminare la valid!-
ta delle propoate che lpotlna-
no ITJnlversitA come luogo di 
lavoro quotidlano par profs* 
aorl • atudtotl, come comuni-
ta •ctenUflca. oriuca • eoUa-
borativ*, oeetro dl tou*a«*v» 
•psrto • dlnemion otoe faoela 

leva sulla struttura dlpartimen-
tale nel cui ambito operi un 
collettivo di lavoro di liberi e 
di uguall. L'aitra rile van te no-
vita nguarda 1'amrrHssione al
ia University di chiunque ab
bia compiuto il ventunestmo 
anno di eta anche se sprowl-
sto di diploma o licenza dl 
lstruzione superior© (previa 
deMberazione del Consiglio di 
Dipammento). Alberto Alber-
tl al tntrattiene sulle conclu
sion! del convegno nazionale 
comunista lntorno a! proble-
ml deU'inianzia sia sotto U 
profilo psico~pedagogioo (il 
bambmo come soggetto dl di-
rltto), sia sotto il profilo del-
I'attuale oaotloa legislasione 
scolaatica e deH'arretratexsa 
delle istitusioni e delle struttu
ra. Dopo un dibattito fra Sa
ba (CISL) e Bondioli (COIL) 
sulla prospettlva dl un nuovo 
•indacahsmo, Giovanni Berlin-
guar riferUoe — in forma pro-
blamatioa — la riooheam del 
dibattito avoitoti al semlnario 
<U atudl au iPsioolofta, pal* 
chiatria e rapportl di potere »: 
*, in primo luogo, emerao one 
la llnee della repreealona pre
cede Ml oiano ftollttfto 

reazione alio svlluppo del mo 
vimento operaio e democratl-
co, e contemporaneamente sul 
piano istituzionale come testi-
monia la proliferations di ma-
nicomi, riformatorl, career!, 
lstituti pseudo-assistenziali e 
scuole psico-pedagogiche per 
i cosidetti minorati o disadat-
tati. In particolare, e rlsuita-
to un aumento cospicuo del
le condizlont che vengono de
finite psichicamente anormall 
(provocate dal carattere com 
petitivo della societa), un uso 
pib vasto di alcune sclenze 
umane come strumentx per U 
cootroUo del oomportamenti 
devianti, per oonsolidare gli 
attuali rapportl di potere. Lu-
cio del Comb affronts la te-
matica degli strumenti di de-
mocrasla studentesca a con-
eluslone di tre precedent! ar-
OooU (Student! oggi) rilevan-
do i'attuale poaitlone di stallo 
della rioeroa pedagogiea • 11 
perloolo dl un riadaglamento 
neila tradition*. Ooncludono 
la rifisu le oonsuete rubrlohe 
a receoalont 

Giovanni Lombard! 

Basterebbe rileggere in Dis-
soname le pagine dedicate ai-
I'lnvecchiamento della nuova 
musica. La musica che si scri
ve oggi — osservava Ador
no — e diventata mansueta, 
perche priva di quello choc 
che procurb agli ascoltaton la 
Sagra della pnmavera dj stia-
vinski (ed ecco che Stravin
ski rappresenta anche una glo-
vtnezza della musica contrap-
posta airinvecchiamento). in 
quanto si trattava di musica 
che era essa stessa in uno sta
to di choc, sconvolta dall'in
terno. Ed e sorprendente ri-
levare come il «diabolico» 
« distruttivo » Adorno metta in 
guardia il musicista (e attra
verso U musicista l'artista in 
genere) dal non dimenticare 
che il « risultato » d'una com-
posizione non si esaurisce nel 
tecnicismo pretenzioso, pena 
il rise hi o di ripetere in musi
ca (come nolle altre manife-
suwioni dell'arte) quel che in 
psicologia viene chiamato 

«identificazione con l'aggresso-
re ». E dunque, U « catastrofl* 
co » Adomo scopre che 1 rap
portl tra gli uomiM sono re-
golatl da tutt'altre forze che 
quelle di una humanttas ail* 
quale egli schiude la via, an
che se 1'uomo e destinato co
me Ulisse (e UUsse na un'lnv 
portanza enorme nel pensiero 
adorniano) ad essere vittl-
ma del suo stesso trionfo sul 
miti (non diversamente, il mu
sicista moderno pub rimanere 
schiavo del material! sonorl 
che egli adopera quale supe-
ramento d'una tradizione). 

E", quindi, 11 raggiungimen-
to d'una plena umanita 11 
traguardo che Adorno pone al* 
la musica o, per essa. alia eul
tura. E' vero che non offre 
gli strumenti d'una prassi (ri-

conosce lui stesso che la « sem
pllce penetrazione teorica da 
parte di un singolo o addlrlt-
tura la presentszione di pro-
grammi positivt» non posso
no apportare alle cose alcuna 
modifies decisiva), ma oostl-

tuiscono un patrimonio rlcchia-
slmo di insegnamentl le sue 
illuminanti anaiisi, la sua ri-
badita fiducia nella tors* del 
pensiero: « Non sera tuttavia 
vans la riflesstone che nasoe 
quando 11 pensiero si pone 
senza ri guard! e sense timo-
re dl fronte • tutto cJb che 
lo fgomentat. n one signifJ-
oa: non dedatere dairaasal-
to • oib ohe fa muraglia ej 
pensiero dell'uomo, al progree. 
so e al ragglunglmento dl 
quails humanttas obe la reei-
ta — non perch* pieocla ad 
Adomo — el metric* offol 
giorno dl negare. 

Eratmo Valanto 

LA SOGNATRICE MEDIA 
Pur caratterizzandosi come 
una commediQ « dt consumo >, 
Dream girldi Klmar Rice, e 
tra i testi del ciclo Palcosce-
nico di Broadway quello che 
meno denuncia la sua eta. In 
questo ritratto divertito e leg-
germent* malinconico di una 
< raoazza media > americana 
che cerca di evadere dalla 
realta sognando ad occhi oper-
ti e nmi moi sogni non fa che 
soggiacere puntualmente a 
tutti t mitt piccolo borghesi, 
si ritrova ancora qualche co
sa del talento satirico. della 
carica critica e dello speri-
mentalismo teenico che aveva 
fatto di Rice uno degli auto-
ri piu interessanti della ge-
nerazione americana degli an
ni Venti. Adding machine e 
Street scene. 

Dream girl oppare piuttosto 
lontana da quei lavori: i lap-
prodo disinvolto di uno scrit-
tore, ex radicale, che ha mol
to ridimensionato le sue espe-
rienze per conseguire soprat
tutto un btum successo di cas-
setta. Eppure, negli scatti qua
si isterici di Giorgina Aller-
ton, nel cinismo del giorna-
lista, nel moralismo veUeita-
rio di Jim. si awerie ancora 
Veco della protesta contro 
una societa che schiaccia le 
sue vittime. emarginandole 
come < disadattate» e spin-
gendole a una illusorta eva-
sione, una protesta che ha ali-
mentato in forme diverse e 
eon different! Hsultoti. uno 
dei films piu validi e robusti 
del teatro amerieano. 

Adriana Astici ha ben resti
tutio Vimpasto di dolcezza. 
rabbio. saomento e punfialio-

sa volonta di vivere. di con-
formismn e astruttn idealismo 
proprio della protngonista. af-
frontando una /atico non lie 
ve. Sella sua recitazione. tut
tavia. non si e avverttto uno 
sfaTo sufficiente fra le see 
ne dei %ngni e quelle della 
realta: e meno ancora questo 
stacco si e avvertito net pan 
ni degli altri attori, che han 
no finito per carieare i loro 
personaggi in eguale misura 
lungo tutta la commedia. Que
sto difeito di impostazione. 
che evidentemente va addebi 
tato soprattutto alio regia di 
Flaminio Bollini, per altro 
verso pur brillante. ha fatto 
si che i moment i piii efficaci 
della rappresentazione risultas 
sero quelli deformanti dei so
gni nei quali ognuno degli atto 
ri ha oferto una gustosa e iro 
nica caratterizzazione del suo 
personaggio, senza scadere 
quasi mai nella macchietta. 

• • • 

UN BUON FILM - Ancora 
una volta, la rubrica Incontrt 
— che presentava un ritratto 
arfistico e « prttnafo » di Gof-
fredo Petrassi, delineato con 
descrizione e sensibilitd da 
Salvatore Biamonfe — sard 
stata battuta dal film trasmes-
so sull'altro candle. La seel-
ta, perb, in questo caso, non 
era impari: lo e ij colonnello. 
infatti. era un buon film, solo 
a momenti incrinato da una 
eccessiva inclinazione verso le 
note patetiche. ma in com-
penso interpretoto in modo fi-
nissimo da Danny Kaye e Curd 
Jurgens. 

g. c. 

Programmi 

Tele visione 1# 

11,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Le meraviglioM avventur* di Slmbad 

b) Gil orucchiotti nel bosco 

1»,«5 TELEGIORNALE SPORT, Cronacbe Italians 

20,31 T'LEGIORNALE 
21,00 L'AFFARE KUBINSKI 

Commedia di Ladltlao Fodor • LaditUo Lakatoi. Regia di 
Giuseppe Oi Martina. Interpret!: Giuliana Lojodice, Paolo 
Ftrrari. tl lavoro, cho viano roplicato tut feloscharmo, narra 
10 avventur* di un glovane ch« tl muove sporlcolatamonto 
nel mondo degli affarl. La commedia o cottruita al tolo 
scope di far potior* alio tpottatore un po di tempo place-
volmente: o non u m p n ci riatco. 

92AS CANTIAMOLE ANCORA 
Un programma direHo da Francesco Dama o presontato da 
Mariolla Colombo ed Enxo Guerini. 

13,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 ATMAN 
Quetto documentario dl Folco Quilicl e Alberto Pinolll fu 
presontato I'anno scorso al Premlo Italia. Esso cotiltultce, 
In pratica, un prolungamanto della serie cho lo ttotto Qui-
liei dedico alia scoperla doll'lndia: in questo programma si 
frattano, in sintosi, i divert! aspotti della religiotita Indiana. 
11 programma verra protontato da Raniero La Vsllo 

njto IL CAVALIER TEMPESTA 
Ultima puntata del toleromanzo francoto direHo da J. Andrei 

VI SEGNALIAMO c A plodl nudi r, (Radio »., ore 10) — Continue 
II radioromanzo di Vittoria Ottqlenghi a Alflo Valdarnini dedicato 
alia vita dl Isadora Duncan. Si a mo alia tecende puntata. La rogia 
a di Fllipp Corivolli. Tra gli Interpret!: Carmen Scarpltta, O. Villi. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 1, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; t Mat-
tutino musical t ; 7,10 Musica 
ttop; 7,47 Pari o ditparh 0,30 
La canzonl del mattino; 1,0* Co-
lonna musical*; 10,05 La ore del
la musics; 11,30 Una voce per 
voi: Tenoro La jot Kozman; 
12,05 Contrappunto; 12,27 $i o 
no; 12.32 LftUr* aporto; 12,42 
Punto t virgola; 12,53 Giorno 
par giorno- 13,15 Per voi dol-
clttimo; 14 Tratmittionl regio
nal); 14,37 Llttino Borsa di Mi
lam; 14,45 Le camonl del XVII 
Ftttival dl Napoll; 15,45 Un 
quarto d'ora di novita,- H Pro
gramma per i ragazxi; 14,30 
Due; V/H Par vol giovanl-otta-
te; 1t.00 Sul nottrl morcati; 
19,13 Fablola; 10^0 Luna-park; 
20,15 Lucia di Lammarmoor;. 
Musics dl Gsetano Donizetti. 
Francatco Mollnari Pradalll; 
2245 Le nuovo camonl. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 4,30, 
7,30, 1,30, 9,30, 10.30, 11,30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15,30, 14,30, 
17,30, 11,30, 19.30, 22. 24; 4 Pri
ma di cominciare; 7,43 Biliar-
dino a tempo di mutlca; 0,13 
Buon viaggio; 0,10 Pari a di-
tpari; 1,40 Votrina di € Un di-
tco per I'ettate »; 9,05 Come a 
perche; 9,15 Romantics; 9,40 
Intorludio; 10 A pledl nwli; 
10,17 Caldo e froddo; 10,40 Chia
mato Rome 3131; 1240 Tratmit
tionl regional I; 13 Margherita 
e II sue maestro; 13^5 Little 
Tony story; 14 Juke-box; 14,45: 
Rlbelta di succottl- 11 Pitts 
di lanclo; 15,11 Glovanl csntentl 
Uriel: Soprano Marcella Glan-

nottl; 15,35 Servizio tpecialo dal 
Giornale Radio; 14 II Club de
gli Otpltl- 14,35 I bit del con-
cortltta; 17 Bolltttino per I na-
viganti; 17,10 Le nuovo camo-
ni dai concorti per c Invlto-
ENALt; 17.35 Pomeridiana; IS 
Aperltivo in musica; 10,55 Sui 
nottrl mercatl 19 Ping-Pong; 
1943 Si a no- 19.50 Punto e vir
gola; 20,01 Voci in vacanza; 21 
La voce dei lavoratori; 21,10 Lo 
due citta; 21,55 Bolltttino per I 
navlganti; 22,10 Montiour Azne-
vour; 22,40 Natcita di una mu
tlca. 

TERZO 

0,30 ftenvonuM In Halts; 94$ 
Tempo dl Romanto. Conversa
tions: 94* F. Chopin; 940 Ri
chard Vest. Conversazione; 10 
Concerto di apertura; 11,15 Mu-
tlche per itrumenti e flato; 
114) Llrlche da camera llslls-
ne; 12,10 « La test* tul poverU. 
Conversations; 1240 Mutlcho 
Italiano d'oggi; 1245 Intermor-
to; 13J5 Hinerarl eperlttlcl: ds 
Clsudio Monteverdi ad Aleatsn-
dro ScarlaMI; 1440 II disco in 
votrina; 14,55 Pagine pianittl-
ch«; 15,30 Concerto sinfonico dl-
ratio da Malcolm Sargent con 
la parhKlpatlone dol violinltta 
Jatchs Helfetz; 17 Le opinion! 
degli sltri; 17,10 La rlcerca del
lo dlfflcolta. Conversazione; 
1740 A. Berg, A. Schoenberg; 
10 Notizie del T e r n ; 10.15 Ous-
drento economlco; 104* Mutlca 
leggera; 104$ Ptlcolegla dol la-
voro. Inchietts a curs dl Carlo 
Feneglio; 19,15 Concerto di ognl 
tor a; 20,30 I virtuosi di Roma; 
21 Mutlca fuori scheme; 22 II 
Giornale del Terse; 2240 Llbri 
rleovutl. 

LEGGETE 

Signor Diref.ore. 
in rela2:<)T« all'articolo 

compar-jj sui'.<» pagmt ll 
deirUnita d; iom*-n:ca 24 
ajjosto *69 e io.eroso fare 
alcune preci*i2 >i\ ^ull'inte 
ra \.icenda ch* hi dsio on 
gine ai \ *ri « i:ipeti; t fri 
il sottoscrtUo ed '1 Hott Ma 
no Morgano conflnanti e 
comproprletari d; un vecchio 
Tabbricalo ;n v,a Traaira. 

L'ex villa Elena, di pro 
pr:eta Ceno. fu aenuiitata 
dalla Soc. AUera e rivenduta 
In parte al Vuotto ed :n par
te al Morgano 

I due nuovi propnelan tl 
preoccuparono di fare appro 
vare progetti di ncostruzio-
ne degli lmimbil'. d: cui era-
r.o tntrati in possesv*: il 
Vuotto presento proftetto di 
riodificatione per un com-
plrsso d; 5 ipn^rtamenti 
ro?num> (\ei qui'i mivirs 
55 mq. di ('.lncrflce) e di 
una piccolo r>!*cim :n *o-
<;t:tu7!on* del volume da d#-
molire: questa r:cnstruz;one 
a v viene in una zona ove 
non esistevano ^Ih^ri ma 50-
lamente vecch'e fabbri"he e 
terrazzi: noils zona di ter-
reno ove ^ prevista 'a rea-
lizzazione della piscina sono 
stati recisi due alben di 
eucalipto. i cui tronchi sono 
ancora visibili. che erano in 
seriti in una fascia di ci-
pressi e pini 1 nuali faranno 
da corona e <^h?rmo al nuo
vo fahhricatino 

In definitiva la nuova rt-
costruzione nsulta occultata 
da tutti i lati e non vi«:bile 
ne da via Traaara [f as 
notare che il pnno d'imoo-
sta si trova a circa 20 metn 
al di sotto della strada) ne 
da ou?lsiasi altro puntn del-
I'isola 

A seetiHo di denuncia pro-
dotta dal dott. Morsjano. la 
Sopraint^ndenza ai Monu-
menti ha so^neio 1 lavori 
avendo constatato che la de-
molizione delle vpechie fah-
briche non era *taU» com-
pletat^: il Comune ha adflt-
tato lo stetso orowedimento 
avendo ri«cnntrsto fhe '"uhi 
cazlone del fabbrcato rra 
stata traslata di due metn. 
varian'e nue«ta che. arnro 
vata dalla Sonrsintei^nzi . 
difettava del nulla n'st^ da 
parte del Comune •stesso 

T veri conflni dell<> scan 
dalo. per nuanto f-on^erne il 
Vuotto. <;orKi delimitati da 
quanto Boora e«;nosto 

Di altre pronor7'oni. in 
vece. e ciiS che ri«ruarda Is 
parte suoeriore dell'er villa 
Elena di nronrieta Morsano 

Questa parte di fqbh-icato. 
con acce^so da via Tri"ar^. 
e stata ricostrnita in vn'unne 
doppio di mianto nresiat^ntp 
e con un fronte sulla stessn 
strada «suneriore a nuan*o 
non lo fosse in oriatne con 
la conseffuenza evidence cbe 
e risu'tata alterata irr<me 
diabilmente la visuale dalla 
strada su Marina Piccola 

Un esposto prodotto da' 
Vuotto ha portato alia lufe 
itravi element! che le Mrto 
rite devono ohiettivamente 
vahitare- in data 11»»1«HW 
— Prot. StR-S - la Sonrti'n 
tenden7a anorovava un nro 
Jtetto di ricostnizione de'la 
parte soprastante di villa 
Elena 'n adi^cenza alVilher 
Co. «Scalinatella* di pro 
pneta Morgano: suc*essi\-a 
mente lo stesso vforsano 
presentava proeetto di v^ 
riante fin aumento di volu 
me) che la Sonraintenienra 
resoin«eva — Prot 1514 del 
20-219fiR — con la motiva 
zione che quanto era %\n\t> 
approvato costituiva il mas 
simo volume roneentito 

In data M0-19fi8 - Prot 
11R2B — la Sopraintendenza. 
pero comunieava. da parte 
del Miniitero, I'approvazione 
del prosetto di variante il 
cui volume risulta da un esa 
me comparativo dei due pro 
ffetti. di circa il dopmo di 
quello autorizzato con pro 
getto n. 3385 e che preve-
deva anche nuovi interventi 
sul vecchio fahbricato « La 
Scalinatella » quali portico e 
costnizione di una srande 
terra«7.a, al posto delle volte 
a ffaveta. la cui realizza-
zione fu imposts dal dottor 
Morstano quale sanatoria per 
difformita di lavori con let 
tera n. 5fi07 della Sonrain 
tenden7a in data 38 12 19<W 
I lavori dol pmsietto di va 
riante sono stati quasi fnte 
gralmente tiltimati «venza la 
prescritta licenza edilizia che 
il Comune non poteva rils-
scisre cosi come il Mini 
stero della P I non avrehhe 
pntutn aiiior'zzare in haw 
aeli articoli della t«egge 
Ponte. 

II MorBano. anche senza 
la licenza edilizia. na fatto 
continuare i lavori che pe 
raltro sono risultati anche in 
difformita di volume sul oro 
getto approvato dal Mini 
stero. Conse<?uenza di quan 
to sopra sospensione dei \n 
vori al Montano ds parte 
del Comune 

RAFFAELE VUOTTO 

' t 1 

[iraKinnnD 

Ci meraviglia non voce \e 
richiesta di puntualizzazio-
ne da parte del sionor Haf-
faele VnnUo, fit nlcuni a-

spctti della ricenda in que-
stinne perchd in ^Ottawa 
eali non fa che cnntermi-
re qunntn da not denuncia-
to (che sono stati abhattu-
ti deqli alheri, che intense 
costrxtire una piscine, che 
ha ottenuto una variante del
la sot'rintendenza ma non 
la indwnpTjsflHile nuovn Ii 
cenza edilizia). Del resto 
non votrebhe fare altro dol 
momenio che la nostra de
nuncia si hasa su un int<»r 
vento delUt xonr'miendema 
oi moiHitneflti dellq Cnrnpo-
nia — protocnllo n. 5fiH2 — 
che ha richie*to i l contuse 
di Copri lo so^pe*i"«ione dei 
lavori in onaetio Per quan
ta pot attiene alle rentittn 
zioni del xianor Moroonn now 
riteniamo di dorer entrn** 
nel merito dal momento che 
non ee ne ttamo mot or 
cupati e strana appare la 
position* del Vuotto che ti
ro in baUo U signer Moratt-
no da noi mai menzifmatti 
neWarticolo che secondo M 
conterrebbe iMsaejeesg. 


